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AUTOBIOGRAFIA
DEL LIBERALISMO ITALIANO

I 1 noto venditore ambulante di astronoraia mazziniaua, signer Fi-

lopanli, che teste da Bologna scoperse gia, con si grande sua gloria,

non si sa bene se il Papa nero, o il vice Papa nero, ma certa-

mente 1'uno dei due, e forse tulti e due, dentro I'urnelta dei lotti

fiorentini, a scambiani le carte e i immeri a danno del Governo ita-

liano e a profitto dei codini e di Pio IX; dovrebbe ora, ci pare, rin-

forcare li suoi occhiali e riaguzzar le ciglia verso Firenze, esa-

minando seriamente, se per avventura, quei due notorii nemici del

Regno d' Italia non abbiano creduto opportune mutare di alloggio e

di occupazione, tramutandosi dal bossolotto dei numeri nell'aula dei

Deputati o nelle sale del Consiglio, a imbrogliam le leste e gli affari

del Regno a scredito delle istituzioni, a ruina dello Statulo, a danno

della Monarchia, a dispersione dell'iinita ed a vendetta del clerical!

e dei codini. I quali certainente, se fossero essi al governo, inca-

ricati dalla nazione di mandare a monte ogni cosa e provar col fatto

che i cattolici hanno ragione in diritto, siccome pare che ne siano

incaricati i presenti signori MinistrieDeputali, non potrebbero me-

glio di loro compiere a questo loro mandato politico e a questa loro

missione provvidenziale. Udiamone le testimonianze di personaggi

yarii
,
e per fermo non sospetti.

II paese non e caitivo (dice il Bonghi nella sua Perseveranza

degli 11 Giugno), e nella Camera che e il guaio piu grosso. Pro-
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prio come dicono i codini : i quali beri sanno cbe la Camera non

rappresenta il paese. Infalli 1' Italia nella sua maggioranza e buona

e cattolica, e la sua Camera non e die la schiuma della piccola mi-

noranza empia e miscredente.

E questo sono i primi a dirlo i signori Deputati. Credetelo (dicea

il Nicolera nella seduta del 4 Giugno) col sistema malaugurato in-

trodolto in Italia, tutto e messo a soqquadro. lo mi guardo attorno

(e parlava nella Camera e della Camera), guardo a sinistra, guardo

i miei avversarii politici, e vedo die nessuna riputazione e rimasta

intatta. A destra ed a sinistra 11 Nicotera non vede che magagnati.

E costoro pretenderebbero rappresentare 1' Italia?

E divenuta per ciascun di noi intollerabile la posizione di rap-

presentanti della Nazione
,
dicea nella seduta dei 5 il Lovito. Chie-

detene conto all'onorevole Salomone, il quale entra in un Restaurant

e senteaparlare con poca riverenza della rappresentanza nazionale.

Chiedetene couto agli onorevoli Amore e Pisacane, i quali entrarono

in un altro luogo pubblico e sentirono a parlare con pochissima ri-

wenza, anzi con moltissimo disprezzo, della rappresentanza nazio-

nale. Figuratevi poi, se invece di entrare nei Restaurant o allri

luoghi pubblici, che non si sa quali siano, fossero entrati in qualche

altro luogo piu certamente rispetlabile !

Questa Camera, dice la Gazzetta d'Italia dei 9 Giugno, moslra

essere fin al midollo rosa dalla cancrena. Cosi il paese ha final-

mente la prova che la liberta puo essere schiacciata dall'assemblea

e non dalla coite. Cosi il paese e edoHo che da tanta conuzione

non pu6 esser liberato dalla Camera, ma dal Sovrano. Qual codi-

no mai disse piu chiaro, che fra noi in Italia il sistema coslituzio-

nale alia moderna e un impaccio a ogni buon Go\eino? Qual gior-

nale reazionario fece mai un appello piu chiaro
, come ora si dice ,

alia distruzione degli ordini present! e alia rislorazione degli antichi?

Se la Camera (dice la slessa Gazzetta degli 11 Aprile) non si

mostrera all'altezza del suo dovere, il popolo le ritirei a la sua fidu-

cia e chiedera d' essere liberato da questa piclia di scandali e d' in-

ciampi. E il sistema iiitero costituzion;ile ehe puo essere compro-
messo dalla fiacchezza o dalla insipienza deirAssemblea. Pensi la
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Camera alia partita che giuoca. Noi ci raccomandiamo a lei perche

sappiamo chc un sisloma Lborale e pcrduto quando cade nel fango.

JNoi non vorremnio eh' essa ci conduca a quel giorno in cui 1' Italia

intera debba applaudire al capitano dei granatieri ,
che col frustino

in mano, entrando nella sula dei Cinquecento, intimi I'uscita ai traf-

ficanli delle libere islituzioni e gridi ai Deputati: Yoi offendeste la

nazione, e la nazione vi condanna alia morte dei Parlamenti disciolti

da Cromwell e da Napoleone 1! Per ora la Camera non e che pro-

rogata.

E il 12 Giugno, la stessa Gazzelta, che per la prima volta forse

merito cosi esser veramente detla Gazzetta d' Italia, pronunzio :

E inutile sciogliere la Camera, si e sciolta da se. Siam costrelti a

chiederci se valea la pona di fare le fucilate per darci cinquecento

rappresontanli in^7ece di uno. La Camera si e messa da se nelle

mani delta rnisericordia.

E per chi dicesse che la Gazzetta d' Italia, benche liberate, e pero

molto atrabiliare, ed esce sovente dai gangheri ,
vi e la Nazione

che e piu ferma nell'ammirazione perpetua di quanto accade solto

11 regno augusto e felice di qualnnque siasi ministero fiorentino.

Pure la Nazione ha perduta anch' essa la pazieriza, e nel suo n. dei

12 Giugno park dei pericoli cui la Camera espone il paese, del

danno e del discredito eh* essa versa sulle istiluzioni liberali. Nella

tristissima condizione di cose in cui siam stali posti ,
non ci rimane

a desiderate altio che di finirla al piu presto possibile. II meglio

che resta a fare e di
rinvjare

alle loro case i Deputati a ritemprarsi

nella vita dd paese ; in altri termini ad imparare dall' Italia, che e

savia e calkilica, quanto siano impertinent! essi cbe si dicono suoi

rappresentanti, e non rapprescntano allro che cio che T Italia odia

e dispvezza.

E non della Camera sola, ne de'soli Deputati corre ora questa fa-

ma in Ititli,) presso gli stessi liberaii piu caldi: ma dei sistema in-

tiero e di tutto 1'and tmento del Governo. Sono quasi otto mesi

che la Camera e riunita, dice la Nazione del 12 Giugno, e ii risul-

tato e nullo. Nessuna legge impoiiante ha potuto otlenere la san-

zione parlaraenUre : nessun p-isso ha potuto fai^ ne la riforma am-

ministraliva ne il ristauro delle finanze, ne alcun' altra delle urgent!
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question! che sono all'ordine del glorno. Noi siamo oggi allo stes-

so punto che nel decorso Novembre, senza la fiducia di allora, senza

il vigore che infonde negli animi la speranza. In altri termini,

la Nazione e disperata.

Noi taceremmo, dice la Gazzetta d'Italia del 9 Giugno, senel-

la fossa dei leoni si gettasse soltanto questa Camera. Ma noi parlia-

mo perche in quella fossa si gettano le istituzioni. Quasi dicesse :

della Carmera ormai non c'iffiporla piu nulla; ma del sistema

stesso liberate, a cui noi liberali dobbiamo 1'essere e il ben essere,

a spese del paese, di questo c'importa . E segue, come forsennata,

dicendo: Salvale la liberta (vale a dire il seggio e la pagnotta),

scuotetevi e non perdete il sislema parlamentare. Ma se il terrore

vi vince, noi faremo divorzio da voi: noi combalteremo anche voi,

perche voi non siete la nazione : voi siete un partito. La nazione

siamo noi che vi giudica tutti a destra e a sinistra, e vi condanna

del pari . E farono condannati ad andar lutli a casa loro.

ft Questo conlinuo succedersi di burrasche parlamentari (dice la

Perseveranza degli 8 Giugno) produce nel pubblico dolorose im-

pressioni. (Si sa in fattiche anche il troppo ridere talvolta fa ma-

le.) Certamente non vi e motive di sgomentarsi (tutf altro!), ma e

indispensabile opporre una diga al torrente che minaccia travolgere

il decoro ed il credito delle islituzioni rappresenlative.

Povero paese (dicea nel n. dei 9 Giugno la stessa Perseveran-

za). Povero paese! Ecco 1'assemblea lua legislativa ! Si tratta delle

tue amministrazioni, della tua finanza, i tuoi Deputati scappano lutti

via. Si fa un po' di scandalo invece, ed ecco che la Camera e af-

follata! Povero paese! E a pensare che non vi e paese al mondo

che sarebbe in grado di esser meglio retto. Sapevamcelo! Ma con

questo sistema non vi e paese peggio governato.

Egregiamenle poi la Gazzetta Piemontese degli 11 Giugno: Da

una partefari, porti, compensi a societa in rovina, esperimenti, pro-

sciugamenti di laghi, ampliamenli di uffizii, carrozzini, sovvenzioni

a socieladi navigazione; daU'altra aumenli di decimi sulla predia-

le, sulla ricchezza mobile, tassa di macinazione, delle vetture, dei

domestic!
,
del regisiro, del bollo, dei teatii, e altre cinquanta o
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sessanta die e omai impossibile ritenere nella memoria, miriadi

d'impiegati e cli pensionaii, port! militari, fregate corazzate, grand!

comandi, campi militari colic rispeltive alte paghe. E conseguenza

di quesla savia ammioistrazione i falti di quest'inverno dell'Emilia
7

del Venclo, della Toscana e i recenli di Parma. Ed altra conse-

guenza di do gli organ! dell' Italia meridionale, i quali, dopo aver

predicate in tulti i toni che lo Stalo doveva farsi grande impresario

o sovventore delle opere pubbliche, dopo aver falto applicare su

larga scala quel funeslo principle, a loro vantaggio, si dicono op-

pressi dall' Italia seltentrionale
, conquistati ,

lesi negli interessi^c

nell'onore ecc. Che consolanli effetti produce quell'ingerenza go-

vernaliva, come rassoda 1'unita italiana il protezionismo, come si

palesa la sapienza del nostro Governo! II dispotismo (udite questa!)

il dispotismo aveva unite, almeno in ispirito, le popolazioni italiane.

II Governo rappresentativo male applicato produce 1' effetlo contra-

rio. Chi Y avrebbe detto, che i giornali liberali medesimi dovesse-

ro cosi presto confessare per forza cio che da tanto tempo prcdi-

cavano i giornali caltolici? Yale a dire che 1'Italia era mollo meglio

amministrata sotto gli antichi Governi che non presentemente ?

II discredito delle istituzioni liberali e giunto in questi giorni a

tale, che si comincia da taluno a trattar in generate le assemblee poli-

tiche come gabbie di malti. Queslo almeno dice il Carriere italiano

degli 8 Giugno. Nell'aureo (! !) libro, dice egli, intorno allo Spi-

rito delle leggi, il Montesquieu ha scritto quesla sentenza: Pare

che le teste dei grandi uomini si rimpiccioliscano , quando si trova-

no insieme riunite, si che la dove molti savii si vedono raccolti,

siavi anche altrettanto meno di saviezza. Le tornate, fra le altre,

di Venerdl e di Sabato della nostra Camera non ci hanno esse dimo-

strato quanto vera e quanto saggia si fosse la sentenza dell'autore

dello Spirito delle Ivygi?

II Diritto dei 12 Giugno confessa che In Italia ci e il grande

partito uoitario e liberate che si e fatto da se e dura ancora, ben-

che scosso ed abbandonato. Ouesio partito composto di cittadini

laboriosi, tranquilli, d'ogni classe e misura, che non fabbricano

politica grossa, ma lavorano e producono, questo partito di agri-
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coltori, di professionisti, di arlisti, di ricchi possidenti, con tut-

te le sue relazioni infinite, colla influenza legittima che esercila,

questo partilo o e abbandonato, o e malcontento. Egli vive solto

la tenda, pjga e rispetta le leggi perche ha \oluto 1' Italia e lo Sta-

tute e non vuol disfarli: del resto brontola, rimprovera, si acca-

scia. Qual meraviglia cbe resti inerte dinanzi all' irrompere de' piu

sfrenati? Pure questo partito ha in se una forza immensa, la quale

se ricevesse impulso dominerebbe interamente il paese. Che ha fat-

to il Governo per lui? Egli ama 1'ordine, ed invece la politica ita-

liana par fatta per creare dappertulto i disordini: ama la liberta, e

massime le liberta locali, ed invece in Italia si e accentrato rab-

biosamente e troppo spesso si e velata la dea. Egli ha veduto il Go-

verno ostinarsi ne' piu fatali sistemi, negare le riforme piu indicate,

disporre dalla capitale, e ciecamenle, d'ogni cosa, d'ogni persona.

Ha veduto la politica dibattersi fra campi, non fra idee opposte, e

la conclusione ultima essere sempre identica, imposie e confusione.

L'amministrazione colla quale ha contalto, colla quale vive conlinua-

menle, non e un aiuto, una direzione, e per lui di frequente un in-

ciampo, una vessazione. I piu preziosi interessi locali livede spesso

trascurati, o dati al caso che li regga,-o alia briga di pochi: le leggi

male applicate o arbitrariamente. Le imposte, non governale sempre

da giustizia distr.butiva, mal conleggiate e riscosse, gli capitano

addosso airimprovviso, senza che la patria corra pericolo alcuno,

ma per salvare dal pericolo istituzioni che polrebbero comodamenle

essere ridotte. Ouesta folia selva d'ltaliani che vivono fuori del-

la politica, sono per lo meno 24 milioni e mezzo sui 2o totali.

In altri termini il Diritto dice : In Italia vi e I'llalia dall'un lato

che non si occupa di politica, ed e tormenlata, vessata, taglieggiata:

daH'altro lalo vi e un branco di pazzi che sono i giornalisti, i Depu-
tati ed il Governo. Questo e non altro e il senso del citato ai ticolo

del Diritto, il quale viene cosi anch'egli appunto a dire quello che

i Cattolici dicono da un pezzo; cioe che questo sistema di Govcrna

non e falto per 1' Italia.

Ma piu grazioso e ancora quello che aggiunge lo stesso Giornale

nel suo n. del 6: L' Italia, dice esso, che non seppe agitarsi per gli
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error! e 1e colpe della guerra del 1866, die non pone attenzione al-

cuna a quelle leggi che pure decidono cli lulli i suoi piu grandi in-

teressi, che lascio violare tanti diritli, e commetlere tanli spropositi

impunemente, ora e UUla inlenta alia lotta tra due Deputati. Direb-

besi che 1'istinlo del gran popolo romano siasi ridesto in ben muta-

ie condizioni. Piace assistere al circo, animare i gladiatori, aizzarli,

goderne gli spasimi. Non un dlto si muove a fermare la pugna.

Come potea il Diritto dir piu ckiaro che I' Italia considera i suoi

Deputati el il suo Governo presente come tanti commedianti, desti-

nati a non altro che a farla or ridere or piangere?

E non solo i giornali, ma i Deputali sle^si sono conwnti, che co-

me essi medesimi, cosi le isliluzioni e il Governo stesso sono in sul-

1'orlo dell'abisso. Coa dicea il Nicotera di sinislra, nella seduta

dei 4 Giugno. Ed il Civinini di destra dicea lo stesso nella seduta

dei 2 : Voi m'avete costretto a paragonare il presente col passa-

to, e voi mi avete costretto a ricordare che nei tempi di servitu

Boi potevamo soffrire nella liberta e nella vita, ma che nessnno ci

disonorava e calunniava. Dov'e da notare che se niuno calunnia-

m allora i liberali e si face:ino pero soffrire nella liberta e nella

vita, cio signitica che se lo meritavano. Segue il Civinini dicendo:

Yoi mi avete fatto paragonare il Regno d' Italia col Governo dei

Papi : e mi son dovuto rammentare che sono stato lungamente a Ro-

ma, ho camminato, mi sono mosso, ho veduto amici, ho parlato con

loro, e nessuno ha fatto per questo a me o ai miei amici danno o

vergogna. Monsignor Randi non ha trovato, come il signor Crispi,

ne per me, ne pei miei amici una colpa in una passeggiata pel Corso.

Yolete che piu oramai io senta diletlo, desiderio della vita politica,

quando voi Tavete resa una inquisizione della vita privata, quando

sono obbligato a dirvi se il mio soprabito e nuovo, se Tho pagato,

o se il sarto ha avuto la benevolenza di farmi credito; quando spia-

te i miei passi, quando nulla e sicuro contro i vostri sguardi, e tutto

puo diventare un motivo di accusa? Oh! permeltetemi, questa cla-

mide di porpora voi ravete fatta oggimai simile troppo al collare del-

lo srhiavo. E non basta; voi perderete cosi la liberta. Ciascun uo-

mo di cuore si sente il coraggio di sfidare la fine del Rossi, per ve-
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nire qui a sostenerc la propria opinione. Leitere anonime che mi

minacciavano la vita ne ho avutc a dozzine; sono andato a casa piu

tardi e piu solo; ma voi innalzate sulla nostra testa il pugnale del

sospetto, che puo far tremare anche gli aninri piu sicuii. Ogni vol-

ta che noi veniamo qui dentro a riporrc il nostro vote nell'urna,

dobbiamo temere che voi ci vitupercrele ,
che voi ci direle ven-

duti; ed allora e finita per noi la liberta!

E il Ferrari nella stessa seduta dei 2 : II credito del Park-

mento non e crescentc : e mi servo di questa frase per dissimularne

un' altra piu amara. Se adesso paragoniamo le opinion! con quelle

di cinque o sei anni fa, noi ripeteremo ancora e insieme e colla me-

desima buona fede la stessa frase, che il credilo del Pailamenlo non

& crescente.

Da quesle e da infinite allre testimonialize che ci sarebbe facile

allegare si da giornali e si dagli Atti ufficiali del Parlaracnto, vcde

ognuno quanto sia vero che, se i codini e i clerical! fosscro essi al

Governo incaricati di disgustare 1' Italia di questo sistema falso c bu-

giardo, non potrebbero riuscirvi meglio di quello che vadano faccn-

do i liberal! riaturalmente e senza nessuno sforzo di volonta e di ri-

flessione. Sicche ognuno e persuaso che in Italia i liberali sono ora

il disordine, il disavanzo, la bancarotta, 1'anarchia, il discredito, il

disonore stesso personificato.

Come siano giunti i liberali ad accumularc sopra il proprio capo

e sopra le istituzioni da loro inventate tanto odio e tanto dispregio,

da un pezzo gli Italiani il sapeano a proprie spesc, come quelli che

dal liberalismo furono sin ora angariati e tormenlati in ogni guisa.

Ma ora il sanno ancora con proprio sollazzo e divertimento, assi-

stendo noi tulli da un pezzo al bucato che del proprii panni vanno

i loro padroni facendo in piazza da lungo tempo.

La parle liberale che si chiama destra, comincio essa a lavar i

panni della sinistra, colla pubblicazione fa\Y Epistolario del La Fa-

rina, uscito teste a Milano. II La Farina fu dei piu attivi frammassoni

e dei piu intimi amid del Cavour, al quale fu largo dei suoi consi-

gli, non sempre inutili allo scopo di volgere per un poco in Italia la

potenza della setta repubblicana a servizio di quella setla monarch!-

.
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ca, che si cliiamo piemontese ed unitaria. II La Farina era stato gia

in gioventu mazziniano anck'egli, come quasi tutti questi vecchi libe-

rali monarchici, i quali sono conservatori ora che hanno da conser-

vare il loro piatto ,
ma erano seltarii e repubblicani quando da gio-

vani doveano guadagnarselo. II La Farina conosceva dunque bene i

suoi eolleghi mazziniani, garibaldini, repubblicani, settarii, e ne

scrivea agli amid i panegirici in confidenza, dando loro pel capo

del ladro, del mariuolo, del truffatore, svelando i loro furti, le loro

villa, le loro ribalderie. Or questi amici, morto il La Farina, pen-

sarono bene di confidare quelle lettere ad Ausonio Franchi
,
ossia a

Cristoforo Bonavino, uno dei pochi preti pubblici traditori di Cristo,

e per conseguenza attissimo ad ogni impresa. Stampo dunque il

^Bonavino YEpistolario del La Farina, nel quale comparvero per la

prima volta in Italia in pubblica figura di ladri, come alia berlina,

i Crispi, i Mordini, i Bertani e molti altri capi e gregarii della sini-

stra. Mentre la destra rideva sotto i baffi e sperava aver ormai finiti

cosi i suoi avversarii politici della sinistra, V Italia cattolica e ones'ta

cominciava a conoscere a fondo una parte dei suoi rigeneratori.

Pensate or voi se la sinistra voleva rimanere invendicata. Pur-

gare se da ogni taccia di ladra era cosa difficile. Credette dunque do-

versi appigliare al mezzo piu facile di asserire che erano ladri anche

quelli di destra. E a cio si accinse il Crispi montando la macchina

nota ora a tutta Italia e obbligando la camera a votar un' inchiesla,

ossia a far un processo sopra se medesima. Non sappiamo, mentre

scriviamo, se il Crispi e gli altri suoi amici abbiano buono in mano

per provare le loro asserzioni. Questo solo sappiamo che, anche

senz' inchiesta, ed anzi a dispetto di ogni inchiesta, V opinione pub-

blica dei galantuomini in Italia non e favorevole a quella che, per

modo di dire, si chiama la rappresentanza nazionale. Del resto. o

ladri o non ladri, tanto i destri quanto i sinistri, in questa discussio-

ne sopra T inchiesta, dimostrarono a tutla T Italia, la quale davvero

questa volta li stava guardando, molte altre loro belle qualita di ci-

vilta, di educazione, di mutuo rispelto, di vicendevole creditoin che

si tengono di ladri, di calunniatori, di mentitori. E chi sa che non

anche di assassini politici ,
se sono fondate le insinuazioni uditesi

alia Camera, nella seduta dei 16 Giugno, a proposito dell' assalto
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notturno contro il Lobbia? Si che, come si e provato piu sopra coi

testi citati, il credito della Camera intera e perduto per un pezzo;

1'inchiesta, per quanto concerne Y Italia speltatrice, e bella e falta;

il giudizio e dato, e la sentenza e profferita. Pochi saranno i depu-

tati che tornati a casa non siano mostrati a dito come curiosita.

E quanto al punto stesso della questione principale, cioe se siano

ladri o no i signori deputati, potrebbero questi dispensarsi dalla fa-

tica d' inquirere. Ormai, come dicemmo, sono conosciuti bene da

tutti; ed ognuno sa, senza tante inchieste, qual grado di fiducia e

di stima si debba concedere a ciascuno dcgli onorevoli. Si sa da tulti

chi sia 1' onorevole davvero, e 1'onorevole di solo nome; si sa chi

si arricchi ,
e come

,
e chi avi a il vanto di morir povero dentro un

palazzo nuovo. In generate si crede che quelli, che non ebbero scru-

polo di rubar sull' altare, molto meno ne avranno avuto per rubare

altrove. Ma rubando sull' altare si portarono seco in casa, secondo

la nota favola, i carboni accesi.

Giacche, anche questa volta si e veduto chiaro sopra quella em-

pia turba dei deputati fiorentiui cadere come fulmine il giusto giu-

dizio divino e la vendetta celeste, subito dopo che essi aveano data

alia Chiesa un altro colpo, e inflittale un' allra piaga colla legge

sopra la leva dei chierici. Parlavano teste di moralita costoro e di

giustizia: e per solo amore di morale e di giustizia questi innocen-

tini scrupolosetti vollero togliere quest' odioso privilegio in favore

della Chiesa e favorire la buona educazione dei chierici, tramutan-

doli dai seminarii nelle caserme, e assicurare cosi alia Chiesa buo-

ni sacerdoti, togliendo il pericolo delte vocazioni interessate. Mentre

aggiungevano cosi al danno le beffe, e a vicenda si complimentavano

destri e sinistri del nuovo tiro fatlo air Italia ed alia sua pieta e re-

ligione ,
ecco sorgere il Crispi e il Lobbia incaricati dalla Provvi-

denza di infliggere alia Camera il castigo che si era meritato
,
sve-

lando all' Italia le onte e le vergogne piu segrete di questi signori

vindici della buona morale. Noi non facciamo rimproveri alia de-

stra piu che alia sinistra (diceva la Gazzetta d'Italia del 18 Giugno).

Noi convolgiamo tutta la Camera in un voto esplicito di riprovazione.

Essa non ha permesso soltanto (col votar 1'inchiesta) che si facesse

Un largo strappo alia sua riputazione ,
ma ha voluto dar al paese la
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prova perentoria clella sua insufficienza morale. Auguriamoci dav-

vero che quel die ci e di meglio ncl paese non sia nella Camera!

Altrimenli dovremmo dire che il nosiro e un paese ben sfortunalo

perche povero d'uomini di carattere e di dignita. Uomini senza

carattere e senza dignila! Uomini di notoria insulllcienza morale!

JEcco il giudizio che fanno i liberali stessi di questi depulali, nemi-

ci di Dio, della Chiesa e dell' Italia, poche ore dopo che li hanno

applauditi per un voto contrario alia legge di Dio e della Chiesa ed

al bene d' Italia.

E mentre la Camera si dilania cosi da se e mostra le sue piagho

piu segrete e insieme quelle del sistema che in lei s'incarna, nell'Ita-

lia settaria si tirano le pratiche conseguenze, cominciandosi a gri-

dare abbasso lo Statuto e la Monarchia, con piu gola e con piii

convinzionc che non si gridasse qualche tempo fa abbasso ad altri.

E gli effelti se ne vedono nelle elezioni dei nuovi deputati che, inve-

ce di essere elezioni, cominciano iuvece ad essere proteste contro il

prescnte ordine di cose, secondo che notarono i giornali stessi libe-

rali nella recente elezione del repubblicano Ceneri a Bologna, invece

del Minghetti ministro. Sicche anche tra noi si vede quel movimento

verso la Repubblica, di cui il Thiers discorreva teste in Parigi in una

adunanza elettorale.

Di questi sintomi si spaventa la Correspondence italienne, or-

ganetto francese delle idee piu profonde del Governo italiano. Que-

sto giornale ha ora per passione predominante la paura della Re-

pubblica: e quasi ogni giorno ne discorre in tuono tremolante, pi-

gliandosela specialmente colla Chiesa
,

coi preti e colla Cwilta

Cattolica, come coi repubblicani piu frementi e piu arrabbiati che

essa ha preso a voler convei tire ai sani principii politic]. E ci va pre-

dicando con testi evangelici la rassegnazione, la pazienza e 1'obbe-

dienza alle autorila costituite. II che e una prova del turbamento

grave che ora e succeduto nelle teste de'suoi padroni. Giacche per

poco di giudizio che avessero, dovrebbero inlendere che o la Chiesa

e il dero si regolano coi buoni principii del Yangelo, per ispiiilo di

coscienza, e allora tanto vale che la Correspondence spenda la sua

eloquenza a convertire i mazziniani e i garibaldini, anzi che perder

il tempo coi preti, che non la leggono c neanco sanno che essa esista.
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Ovvero la Chiesa e i preti sono, come li suppone la Correspondance,

tanto irrviperiti contro il Governo italiano, che sono pronti ad unirsi

anche ai repubblicani, per vendicarsi di tante offese ricevute, ed allo-

ra la buona Correspondance dovrebbe capire che nulla tanto puo in-

duce il clero suo nemico a perseverare nella guerra e nell'alleanza

cominciata, quanto il vedere che essa se ne atterrisce cotanto, e pre-

ga e si raccomanda ai preti per pur essere aiutata a tenersi in sella.

Del resto se la Correspondance ha paura della Chiesa e deside-

ra di averla arnica nelle sue present! tribolazioni, perche 1'offende

ogni giorno? Da qualunque parte si consideri la cosa e chiaro che la

Correspondance da qualche tempo mostra di non essere pienamen-

te padrona delle sue idee. E non dicea essa teste (18 Maggio) che i

gesuiti hanno per massima che, cum finis est licita (sic) etiam media

sunt licita? Or bene se i gesuiti hanno questa massima, perche la

Correspondance perde il suo latino a volerli amici? Giacche que-

sto vuole la Correspondance; Y alleanza dei gesuiti per sahar la

sua monarchia. Ma non ne ha abbastanza la Correspondance di

amici forniti di massime pericolose e compromettenti ,
che aucora

vuole avere i gesuiti? E troppo. Le bastino i pugnalatori, i cospi-

ratori, i ladri e gli ex-galeotti, molti dei quali si sa, senza bisogno

di nessuna inchiesta, che sono suoi amici, ministri ed ambasciatorL

Una sola cosa seria si puo ricavare da queste esortazioni al clero

della Correspondance, ed e che il Regno italiano comincia a rac-

comandarsi al prete, come i moribondi. In punto di morte non si

manda per gli amici allegri, ma per il medico e pel prete. II Go-

verno italiano ha trattato finora troppo con malviYenti d'ogni razza.

Questi 1'hanno dissanguato, impoyerito, caricato di debiti e di vizii.

Ora che e povero, e non ha phi molto da dare, i buontemponi 1'ab-

bandonano ,
e cercano nella Repubblica un altro mecenate. La mo-

narchia ha dato in questi anni al liberalismo tutto quello che potea

dargli. Che piu le resta a dargli, tranne che se medesima? E lei

medesima appunto il liberalismo vuole ora distruggere e mutare in

Repubblica. La monarchia, vedendosi abbandonata e tradita dai gio-

vani suoi amici liberal!
,
che le fecero finora la corte pei danari , va

ricercando i vecchi e provati suoi amici nei galantuomini, nei codi-

ni, nei clero e persino, (chi V avrebbe pensato?) nei gesuiti, se pure
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si dee credere alia Correspondance italienne. Ma V Opinione stes-

sa, nel suo n. dei 14 Giugrio, capisce che e troppo tardi. Questo

lavorio di demolizione, dice, che da alcuni anni si compie sotto i

nostri occhi, e uno dei sintomi piu gravi delle nostre condizioni mo-

rali. Gli uomini onesti a poco a poco si ritirano (ormai si sono ri-

tirati tutti) per cedere il campo agli appassionati, ai violenti, agli

interessati, si nella Camera che nei consigli e nelle giunte e nelle de-

putazioni comunali e provincial! e nelle amministrazioni delle opere

pie ;
e la fortuna pubblica si trovera in balia di uomini tanto privi di

Ingegno e di virtu, quanto di stima pubblica e privata.

In mezzo a tal gente ,
senza ingegno e senza virtu

,
senza stima

ne pubblica ne privata ,
come ben dice la sempre savia e prudente

Opinione, non sappiamo che andrebbero a fare i gesuiti ,
il clero e

I galantuomini. La Correspondance italienne cominci col far un po'

di pulizia in casa, e poi potra invitarvi la gente ben educata. Ouesti

certamente non le fanno positivamente la guerra, ne sono, com'essa

crede, alleati dei repubblicani, a danno della sua monarchia. Bensi

si trova che i repubblicani sono, senza saperlo essi medesimi, gli

alleati di Dio e della Chiesa, o per meglio dire, gli stromenti incon-

scii delle vendette celesli sopra i delitti de' mali Governi. Se la mo-

narchia, che non si puo negare essere seriamente malata, non solo

in Italia ma in tutta Europa, vuole davvero guarire e a tal fine si

raccomanda al medico e al prete ,
cominci ad osservare le loro pre-

scrizioni e cessi almeno dal perseguitare coloro dai quali vuole so-

stegno, aiuto e guarigione.

Ma le monarchie presenti liberal! sono ancora in grado di essere

sostenute, aiutate e guarite? Certamente non manchera loro mai la s

buona volonta della Chiesa e di tutti i galantuomini, pronti sempre

a far bene anche a coloro che hanno fatto loro del male. Ma non

basta la buona volonta del medico e del prete. Occorre anche quel-

la de] malato e del penitente. La Correspondance italienne ha que-

sla buona volonta? Ovvero vuol seguitare a far all' amore coi rom-

picolli e colle cattive compagnie? In tal caso, poich' ellaama i testl

latini, potrebbe intanto meditare questo: Quaeretis me et non inve-

metis, et in peccato vestro moriemini.

Serie Vll, vol. VII, fasc. 463. 2 19 Givgno 1869.



STRAVAGANZE D' UN ARTICOLISTA

INTORNO

AL VALORE DE' CONCORDATI

La Revue des deux Mondes, di spirito prettamente volteriano, non

eccita mai meraviglia ,
allorche accoglie tra le sue pagine ai ticoli

o empii o anche immoral!. Cio non ha imlla di slraordinario. Non-

dimeno talvolta ne ha di quelli, che all'una o all' altra prerogativa

accoppiano tale impudenza contro la Chiesa, e tale stravolgimenlo

d'idee e dMogica; che, se non meraviglia, ne viene nausea ed inde-

gnazione. Di tal falta ci sembrano i cinque articoli del sig. Emilio

de Laveleye, avcnli per titolo: L'Allemayne depuis la guerre de

1866 1; e segnatamenle il qninto, nel quale descrivonsi le lolte con-

fessionali, suseitate nel Parlamenlo austriaco dalla quistione sul

Concordato. Non ci ha quasi pagina, in cui non siano in buon dato

sproposili o storici o dollrinali; calunnie e sarcasm! contro il Clero,

gli Ordini religiosi, il Papa, la Chiesa, e talvolta manifesto bestem-

mie. Se volessimo prendere a confutarlo in ciascuna sua parte, ci

converrebbe scrivere un grosso volume. Yolendo nondimeno dime

pur qualche cosa, quanto puo conlencrne lo spazio di un giusto arti-

colo, ci restringeremo ad un sol tratto, riguardanle il valore del

Concordati, da cui i lettori potranno far giudizio di tutto il i;esto.

II trallo sia questo.

1 Vedi la delta Revise del 1 e 15 Aprile; del 1 e 15 Maggio, e 1 Giugno

del corrente anno.



STRAYAGANZE V UN ARTICOLISTA ECC. 19

Tra gli oratori cattolici, che nella Camera alta di Vienna difesero

il Concordato, conchiuso dall' imperalore Francesco Giuseppe con

la Santa Sede, il conte Mcnsdoi ff-Pouilly termino la sua arringa colle

seguenti parole: In mezzo a tiilti i suoi rovesci, 1'Austria avea con-

servato una rinomanza di lealla senza macchia, cui ella melte ora a

pericolo. Ella quinci innanzi non polia neppur dire: Tutlo e perduto,

tranne 1'onore. II de Laveleye prende a libattere quest' argomento,

e dice: La quistione mossa e delicata. Ella intercssa la Francia e

tulti gli Slali, che hanno conchiuso dei Concordati con Roma. Qual

e la natura d' un Concos-dato ? Qua! e la forza del \incolo
,
cbe esso

crea? E un contralto bllaterale, iigante ambedue le parti per guisa,

che Tuna non possa soltrarsene, senza il consentimento dell'altra?

Lanjuinais ha delto molto bene Gli atli di questa specie, rivestiti

delle forme della legge, rimanendo sempre incompiuti, soggetti a

enormi inconvenienti e di lor natura sovversrvi dei diriti della Chie-

sa e dello Stato e dell' indipendenza nazionale, non sono mai altro

che regole imperfette, provvisorie e revocabili. Un Concordato e

egli un contratlo intei na/ionale
,
come un traltato di commercio?

Evidentemente no; perciocche, esso e conchiuso col Papa non in

quanto e monarca degli Stati romani, ma in quanto e capo della Chie-

sa 1. Or come puo lo Stato abdicare una parte de' suoi diritti so-

vrani, in favore del Capo d'un cullo, d'una religione? Una religione

non 6 che un'opinione, una credenza professata da un cerlo numero

di fedeli. Or le opinioni religiose si modificano. Esse perdono o gua-

dagnano aderenti. I catlolici possono riconoscere la supremazia del

Concilio ecumenico, e cosl soltrarsi dall' obbedienza del Papa. Lo

1 II ministro Von Hasner per contrario volea dimostrare che il Concordato

non avea piii vigore, perche il Papa non era plu realmente principe tempora-
le. Nel 1855, egli d'.sse, quando si tratlo con la Santa Sede, Roma era uno

Stato indipsndente. Essa ha cessato di esserlo, poiche oggidi non si sostiene

che colle armi straniere. >/ Lasciando stare che quando il Papa si sostiene col-

le armi de' cristiani, non si sostiene con armi slraniere, giacche niun cristiano

^ straniero al Padre comune del cristlanesimo
;

il sig. Ministro potea riflettere

col Laveleye che ilCon?ordnto era stipulate col Papa, non in quanto Principe

di Roma, ma in quanto Pastore universale della Chiesa. Senonche 1' errore,

per difendersi ha mestieri di perpetue falsita e contraddizioni.
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Stato resterebbe allora niente meno legato verso il Santo Padre
,

il

quale non rappresenterebbe piu, che le sue proprie credenze? II Pa-

pa decreta dei nuovi dommi, scaglia 1'anatema sulle leggi fonda-

mentali d'un paese. Questo paese deve continuare a rispettare il

Concordat, quale che sia I'allitudine cheprende la Santa Sede, qua-

li che sieno i principii che ella adotta? Quest! trattati singolari, di cui

gli slessi partigiani non possono determinar la natura, non erano al

ioro posto che nel naedio evo; essi sono in opposizione con tutte le

idee e tutte le islituzioni moderne. Nelle nostre idee presenti lo Sta-

to non puo accordare ne al rappresentante d'un' opinione religiosa ,

ne al sovrano d' u'n paese straniero il diritto di nominare i funziona-

rii pubblici, di regolare gli atti civili dei cittadini, di governar le sue

scuole. Un contralto di questo genere sarebbe di per se nullo
,
co-

me contrario all'ordine pubblico. Un padre stipula che suo figlio ob-

bedira, durante tutta la sua vita, alia volonta di un'altra persona; una

simile promessa costituisce ella un' obbligazione valida? Certo che

no. II Re di Francia accorda per trattato al Re di Spagna il dirillo di

nominare tutli gli ufficiali dell' armata; il popolo francese riconosce-

rebbe egli la volonta di siffatto trattato, e si crederebbe tenulo a ri-

spettarlo? Una nazione, e anche meno il capo die la governa, non puo

alienare i suoi diritli di sovranita interna, piu di quello che un in-

dividuo possa vendersi come schiavo. Forseche per sempre 1'Impe-

ratore d'Austria avea riconosciute le prerogative della Chiesa catlo-

lica
; sicche i rappresentanti deila nazione non avessero mai piu il

diritto di fare delle leggi sopra le scuole, il matrimonio e gli affari

confessionali 1 ?

Sembra impossible che si potessero accumulare tante scempiag-

gini in una sola paginal Eppure della medesima risma son presso

a poco tutte le altre. Noi non sappiamo qual religione professi il

sig. de Laveleye ; ma il certo e che egli parla della Chiesa e delle sue

relazioni, come ne parlerebbe un mandarino cinese? E egli forse

ebreo? E protestante? E razionalista scredenle? Checche ne sia.y

esaminiamo brevemente il suo discorso.

1 Pag. 701.
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11 fondamenlo di tuilo il suo sragionarc par che sia poslo in quel

eoncelto: Una religione (e con questo nome intende anche la Chie-

sa di Gesu Cristo) non e che un'opinionc, una crcdenza professata

da uu ceiio numero di cittadini. II qual concetto e conforme al-

1'errore dominante dei moderni riformalori politic!, i quali pensano

che la religione di Cristo debba essere non altro che un interne con-

vincimcnto, o al piu una scuola religiosa, o al massimo un'associa-

zione privata di opere caritatevoli. Ma egli ed cssi s' ingannano a

parlito. La religione di Cristo non e ne un mero sentimento indivi-

duale
,
ne una scuola o societa privata. Essa e societa pubblica e

perfetta, e visibile, costiluita in forma di vero regno, benche d' or-

dine spirituale. Fecisti nos Deo nostro regnum 1. Circuibat lesus

omnes civitates et castella. .. praedicans Evangelium rcgni 2. Re-

gno duraturo in eterno. Et regni eius non erit finis 3. Regno, che

nella direzione morale dei popoli dovea soltentrare e soslituirsi ai

quattro imperi della forza, che successivamente dominarono il mon-

do. Destruet omnia regna haec, et ipsmn stabit 4-. Cos! la Chiesa e

stata preconizzata da' Profeti
;

cosi e stata instituita da Cristo ;
cosi

si e stabilita, e svolta, e perpetuata sulla terra. Di questo regno,

uno e il Re: Bex unus erit omnibus imperans 5; e questo Re e Cri-

sto: Rex sum ego 6. Ma perciocche Cristo, tomato al cielo, e a noi

invisibile; ci e stato da lui lasciato Pietro e i successor! di Pietro, i

quali governino questo regno in nome suo. Tibi dabo claves regni

caelorum. Pasce oves meas. E questo il punto capitale, che non dee

mai perdersi di vista, per disputar con frulto nella presente materia.

La religione e un legame con Dio
;
ma un legame, che ci rannoda

con lui nel modo che egli vuole e prescrive. Or egli vuole e prescri-

ve che cio sia nella Chiesa e mediante la Chiesa ,
cui egli istilui

come societa e regno del suo Figliuolo, a lui assoggettando Re e na-

zioni. Et adorabunt eum omnes Reges terrae, omnes gentes ser-

vient ei.

I Apocal. V. 2 MATTH. IX. 3 LUCAE, I. 4 DANIELIS, II.

"> EZECHIELIS, XXXVII. 6 MATTH. XXVII.
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Posta questa dottrina, la quale non puo non accettarsi da cliiun-

que voglia rimanere cattolico, cadono per terra tutli i ragionamenti

del Laveleye, tolti dall'indipendenza nazionale. Le parole, die egli

encomia nel barone von Weichs come sapientissime, non apparisoo-

no altrimenti, che buflbnesche. Noi abbiamo a decidore oggigior-

no (esclamava il prelodato Barone nella Camera dei Dcputati) se

saremo uno Stato indipendente, o se, come al Giappone, noi avre-

mo due sovrani, 1'uno subordinate sedente a Burg, in Vienna, 1'al-

tro, il padrone onnipotente, avente trono in Roma al Valicano, o
7

per meglio dire, al Gesu. Qui veramente non ha che fare ne ii

Giappone, ne la Cina, e molto meno la casa del Gesu; bensi ha che

fare la logica, sotto il deltame del puro senso comune. Ora il senso

comune insegna assai chiaramente, che chiunque vuol essere cri-

stiano e cattolico, deve accettare la Chiesa non quale al suo cer-

Tello piace di foggiarla, ma quale e piaciuto a Dio di costituirla.

Ora se a Dio, come vedemmo, e piaciuto di costituirla come regno;

al monarca di questo regno son tenuti di obbedire quanti sono uo~

mini battezzati. Essi sono veri suddili del Papa ;
e sono sudditi del

Papa, perche sono sudditi di Cristo
,
nell' autorita del quale il Papa

li governa. Pei cattolici Tedeschi adunque, come pei Francesi, pei

Belgi, per gli Spagnuoli, e per quanti fan parte della Chiesa di Cri-

sto, e verissimo quello, che al dabben barone sembra si strano, cioe

che abbiano due sovrani : 1' uno temporale, risedente in Vienna, in

Parigi, in Madrid e va dicendo; 1' altro spirituale, risedente in Ro-

ma, metropoli del mondo caltolico. Dio couferendo a Pietro il su-

premo pastorato, dice il dottissirno Ph lipps, per cio stesso gli ha

subordinate il genere umano tutto intero
; giacche ogni uomo appar-

tiene di diritto all'ovile di Gesu Cristo. A fronte del pastorale di Pie-

tro il piu possente principe della terra non e da piu, che il piu umile

degli agnelli l. Abbiam creduto bene di citare un tedesco ed un

1 En conferant a Pierre le supreme pastoral, il lui a, par la meme, sub~

ordonne le genre humain tout entier; tout homme appartient de droit an

troupeau de Jesus-Christ. Vis-a-vis de la houlette de Pierre le plus puis-

sant prince de la terre n'est pas plus que le plus humble des agneaux. Du

droit ecclesiastique etc. traduit par M. Vabbe CROUZET, 1. 1, pag. 159.



INTORNO AL VALORE DE' CONCORDATI 23

laico, trattando qui di quistione tedesca e con avversariilaici. Ma que-

sto appunlo e cio, che costoro non vogliono. Essi ripetono 1'empio

grido de'Giudei: Non habemus regem, nisi Caesarem. Quanto al

Yicario di Gristo, volenlieri soggiungerebbero: Crucifgatur. Ma se

essi imitano la peifidia giudaica, tal sia di loro
;
cio servira a mo-

slrar sempre meglio, qaanto sieno incompelenti a parlare delle co-

se che riguardano la Cliiesa di Cristo
,
e quanio siano disacconci a

rappresentare uu popolo caltulico 1.

Tornando ora all' idea cristiana clie tutti quelli, i quali apparten-

gono all'ovile di Crislo, son soggelti al supremo Pastore, da Ciisto

stesso stabilito per fare, rispelto a loro, le veci sue; il concetto di

Concordato non offre nulla di strano o di difficile a capirsi ,
secon-

doclie il sig. Laveleye vorrebbe dare ad intendei e : Ces traites sin-

guliers, dont les partisans eux-memes ne peuvent determiner la

nature. Ingegniamoci di detei niinare questa natura
, per far cosa

grata al nostro sapiente censore.

I. Se per istituzione divina ogni uomo battezzato e suddito del

rornano Pontetice; uecessariamente ogni popolo e retto da due au-

torita: da quella del sovrano civile per gli affari della vita tempo-

rale, e da quella del sovrano spirituale, cioe del Papa, per gli affari

che riguardanoTeterna salute deiranima e il culto di Dio. Quest!

1 Per intendere meglio qual sia il cattollcismo delprelodato barone, fia be-

ne riportare quesle allre parole, encomiate dal de Laveleye come patriotti-

che. Un solo esempio \i mostrera la differenza, tra lo spirito che re^na qui

e sulle sponde del Tevere. Meutre che noi parl.amo d'abolire la pena di mor-

te, la giu si canonizza un inquisitore, tutto coperto del sangue delle vittime

che egli avea immolato perche adoravano Dio a mode loro, Pietro Arbuez.

Non sapete qui che cosa piii ammirare, se Tignoranza o il cinismo. L'ignoran-

za, nel non sapere i rigorosi process! fatti in Roma per assicurarsi della virtu

deir inclito Martire, della causa del suo martirio, e dei miracoli operati da

Bio per autenticarne la santita. 11 cinismo, nel eondannare dMmmoralita un

si solenne giudizio della santa Chiesa di Dio. Egli dunque crede che Tindifet-

tibile sposa di Cristo possa turpemente errare nella canonizzazione dei Santi,

e pr porre alia venerazione e imitazione de'fedeli non eroi nella virtu evan-

gelica, ma uomini rei e abbominevoli! E persone si fatte si reputano cattoli-

die e debbono dar leggi a popoli cattolici! temporal
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due Sovrani possono certamente concertarsi Ira loro e venire a scam-

bievoli accordi, per termicare un litigio circa 1' estensione del pro-

prio potere e determinarne V esercizio, in conformila sempre della

legge divina e del bene del popolo, da ambidue governato. Ecco

T idea generica e 1' origine dei Concordat!. Essi non sono conven-

zioni, fatte tra due distinte nazioni, o tra i sovrani di due distinte

nazioni, come accade dei trattati die diconsi internazionali; ma sono

convenzioni fatte tra due autorita supreme, che in diverse ordine

reggono lo stesso popolo, Tuna nel temporale, raltranello spiri-

tuale. II perche sono convenzioni al tutto sui generis e d' indole af-

fatto diversa dalle altre.

II. Le due autorita, che slipulano siffalte convenzioni, apparte-

nendo a due ordini diversi, dei quali 1'uno e inferiore e subordinate

all'altro; ue segue cue i Concordat!, benche possano dirsi contrail!

smallagmatici, in quanto con debita proporzione obbligano ambedue

le parti; tuttavia non possono cbiamarsi tali nel senso dei regalisti,

in quanlo cioe importassero dall' una parle e dall'altra perfetta ugua-

glianza, come avverrebbc tra due contraenti del tutto pari e indi-

pendenti tra loro. II principe temporale, anche come principe, non

cessa mai d' essere suddilo del Pontefice ;
ne 1' aulorita politica del-

F uno cessa d' essere subordinata all' autorita spirituale dell' allro 7

come appunto non cessano mai di essere subordinali tra loro i fini,

a cui esse proveggono.

III. Per se i Concordat! versano intorno a quelle materie che si

dicono miste: le quali avendo un rispelto civile e un rispetto reli-

gioso, e sottostando, quanto al primo, all' autorita politica, quanto

al secondo all' autorita ecclesiastica
; possono talvol ta dar luogo a

controversia di giurisdizione ed a conflitto. Tali sono, a cagion d'e-

sempio, il pubblico insegnamenlo, i beni del Clero, il matrimonio, e

cose simili
;
intorno alle quali giova talora positivamente fissare e ri-

conoscere i limiti delle due potesta, secondo le circoslanze di un dato

paese, per evitare 1'invasione dell' una nel campo dell'altra e con-

servare Tarmonia scambievole. Per accidente poi i Concordat! pos-

sono riguardare o una materia puramente spiriluale, come sarebbe

la giurisdizione ecclesiastica o la elezione de'sacri Ministri, intorno
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alia quale si facesse ai principi alcuna concessione; o una maleria

puramente temporale, come sarebbe un feudo o la nomina a un uf-

ficio civile, di cui si facesse dono alia Chiesa.

IV. Rispetto alle cose meraraente teraporali il Concordato puo

avere ragion di contralto, non essendoci nulla, che il vieti. Non co-

si, rispelto alle cose spiritual!, o miste, le quali son sacre ancor esse

pel rispetto spirituale che inchiudono ;
essendo pravita simoniaca il

eontraltare di cose sacre. Ma quanto alle cose puramente spiritual],

i Concordat! hanno ragione di mera largizione e favore
,
concesso

ad alcun Principe per special! ragioni ;
e quanto alle materie miste,

ban ragione di legge particolare, col la quale il Pontefice stabilisce il

modo onde la legge canonica comune venga applicata o temperata

rispetto a una data regione, condiscendendo alia richiesta del Prin-

cipe, cbe gliene ha rappresentata la congruenza, e che si obbliga

con promessa speciale a procurarne 1'esecuzione.

Di qui si vede quanto giustamente dal Tarquim sia definito il Con-

cordato: Lex particulars ecclesiastica pro aliquo regno Sumrni

Pontifids auctoritate edita ad instantiam Principis ems loci, spe-

ciali eiusdem Principis obligatione confirmata, se earn perpetuo

servaturum 1.

Da questa breve spiegazione s'inferisce limpidamente la falsita di

tutte le asserzioni del Laveleye. E primieramente si fa manifesto

quanto sieno fuor di proposito gli esempii, che egli arreca del padre

assoggettanle il tiglio ad obbedire tutta sua vita ad un eslraneo, o

del Re di Francia sotlomettente al Re di Spagna la nomina di tut-

ti gli ufficiah dell'esercito. A nessun cattolico e estraneo il Papa. Per

essergli estraneo, bisognerebbe che gli fosse estraneo lo stesso Cristo,

di cui il Papa tiene in terra le parti e continua la missione. Credete

si o no, sig. Laveleye, che il Papa e Padre e Pastore universale di

tutta la Chiesa? Se nol credete, non siete cattolico; e per6 non ave-

te diritto di por la lingua in cio che concerne i cattolici. Se poi

lo credete, come possiamp persuaderci che parliate da senno, quan-

do chiamate estraneo il padre ai proprii figliuoli e il Pastore alle sue

I luris Ecclesiastic} etc. pag. 83.
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pecorelle? Senza dubbio, non puo il Re di Francia fjr dipendere daS

Re di Spagna la nomina dei suoi ufficiali. Ma capite \oi quello, che

dite, quando paragonate ii Papa rispetto ai caliolici di questo o quel

regno, a cio che sarebbe verso i medesimi un sovrano lemporale di

altro Stato? I caltolici, siano essi Frances!, siano Tedcsrhi, o Spa-

gnuoli,ochecche altro, sono piu sudditi del Papa, in quanta eCapo
della Chiesa e loro principe spiriluale, che nol siano dtl loro Re o

Imperatore, in quanto e principe temporale; esscndo senza alrun

paragone piu intimi ed elevati i vincoli della prima sudditanza, che

non quelli della seconda. Cosi porta rordinamento divino
;
essendo

piaciuto a Dio, Signore universale di tulti, di costituire due autorita

nel mondo pel governo dei popoli: Tuna spiriluale per I'indirizzo

delle azioni umane all'eterna vita, 1'altra temporale pel reggimento

delle medesime in ordine ai negozii secolareschi e alia pace tra gli

uomini. Siamo costretti a ripetere piu volte le slesse cose, perche

pare che i nostii avversarii abbiano 1'udilo alquanto duro. Quanta

poi all 'al tra parte dell'esempio, a quella cioe che riguardava la no-

mina degli uffidali dell' esercito, se essa valesse a provare alcuna

cosa, sapete che proverebbe? Proverebbe che non puo concedersi

ai Piincipi sccolari nessuna ingerenza nolla nomina dei Voscovi o

di altri sacri ministri, i quali sono ufficiali della milizia della Chiesa,

di cui non il Principe secolare, bensi il Papa e sovrano. Ma nel sen-

so, in cui lo reca il sig. Laveleye, e del lutto un fuor d'opera. Impe-

rocche primieramenle, quand'anche le materie, di cui trattava il Con-

cordato auslriaco, fossero state meramente temporal!; inlorno ad

esse poleva benissimo essere impegnata la Me del Principe, in ser-

vizio del bene spiriluale degli stessi suoi sudditi ed in ossequio di

Cristo Signore. La qual fede, impegnata una volta, non poteva piu

rilirarsi di proprio arbitrio: si perche il dono fatto alia Chiesa, per

cio stesso avea riveslilo carattere sacro, per ragione del fine spirn

tuale a cui era devoluto; e si ancora perche cio non saria potuto

farsi allrimenti, che per giudizio autoritativo, e il giudizio autorita-

tivo app;^rtiene al superiore, non al suddilo. Ma questo stesso non

avea luogo. Imperocche quelle materie erano o spirituali o misle, e

per6 di pertinenza direlta della Chiesa. Infalti quali furono i punti ?
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speoialmente toccali dalle leggi ,
(he ban dato occasione ai sofismi

del nostro arlicolista? II matrimonio, 1'ingeienza della Chirsa nel-

1'insegnamenlo del parvoli, la profession reiigiosa dci nati da un

consorle catlolico, congiunlo a persona cterodossa. Ora il matrimo-

nio (caplte, signor Laveleye? il maliimonio, e non gia la benedi-

zione nuziale ad esso aggiunta) e sacramenlo. Si quis dixerit ma-

frimomum non esse vere et proprie unum ex septem legis evan-

yelicae sacramentis a Christo Domino institution . . . anathema

sit 1. Forscche non ammettete die i sacramenli sieno cosa sacra?

E se son cosa sacra, non e egli evidenle che il giudizio intorno ad

essi apparliene al tribunal della Chiesa? Quanlo poi all'insegna-

menlo, csso non pure e un dirilto, ma un dovere imposio da Crislo

alia Cbiesa: Ite, docete omnes gentes; docentes eos servare omnia

quaecumque manduvi vobis 2. Voi stesso confessate cbe la scuola

dee formare dei giovani pii e morati 3. Or la pieta e la moralita

tra i cattolici e quella, cbe e conforme al Vangclo di Crislo; e inter-

prete e custode e ministra del Vangelo di Gristo e la Cbiesa. La

Cbiesa dunque e quella, che dee formare la piela e la moralita dei

giovani nella scuola. Yoi dile : insegni ella dunque il domma e i

preretlt dt-lla morale; ma non entri in nessun modo nelle altre parti

deir istruzione. Benissimo. Ma se, come accade non di rado, co-

loro, ai qu?ili vengono aflid.ite le altre parti dell'istruzione, istillasse-

ro uella menle degli allievi massime empie ed immorali, non volete

voi che la Chiesa cerchi rimcdio al pestifero male? E come polreb-

be ella fare cio, senza una qualche ingei enza nel pubblico insegna-

mento? Per cio poi che riguarda la profession reiigiosa dei nati da

matrimonio misto, e troppo evidente esser ella maleria che tocca la

coscienza; essendo vielato dalla stessa legge naturale il consentire

o permettere cbe quelli, a cui si diede la vita, sieno esposli al certo

pericolo di danuai si elernamenle col pi ofessare una falsa credenza.

1 Concilium Trldentinum, Sess. XXIV.

% MATTD. capo ultimo.

3 L'ecole doit deve'opper chez Us enfans le sentiment moral el religieux,

Pag. 710.
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Ma senza cio, non confessa egli stesso il Laveleye die lavotazio-

nc di quelle leggi fu la plena ristorazione del Giuseppismo 1? E il

Giuseppismo non era una violazione del dirilti della Chiesa ?

Di che appansce esser triplice la ragione, che rigorosamente ob-

bligava il Governo austriaco all'osservanza del Concordalo. La pri-

ma e il sacro carattere c solenne di convenzione; essendo evidente

che ogni con\enzione obbliga le parli a tener fede. Ne la mutazio-

ne di forma nel reggimento scioglieva quel vincolo
; giacche esso

legava la pubblica autorita, la quale rimane la stessa, comunque
accada variazione nel suo soggelto. Verbo caesareo-regio pro no-

bis atque successoribus noslris adpromitlentes ; fu questa la formo-

la della sotloscrizione. La seconda e la particolare natura di tal

convenzione, di essere cioe, come dicemmo, una legge ecclesiastica

particolare, emanata dal Pontefice. La legge induce obbligazione T

non solubile se non dal potere slesso, che 1'ha prodolta. Di che

sorgono contro il Laveleye due considerazioni. L'una, che siccome

autorevole interprete della legge non e che il medesimo legislator

I'mterpretazione slessa dei Concordat! non puo farsi se non dal

Pontefice, non mai dal Principe laico
;
tanto e lungi che esso Princi-

pe possa rescinderlo di proprio arbitrio. L'altra e il paralogismo, in

cui egli cade a proposito dell' Ungheria. Egli dice : Gli Unghere-

si collocandosi, come sempre, sul terreno dello stretto diritto cosli-

tuzionale, hanno considerate il Concordato come non avente punto

forza legale per i paesi dipendenti dalla Corona di S. Stefano; atte-

soche questo trattato, conchiuso dal sovrano, non era stato votato

dalla dieta, e niuna legge non puo aver effetto in Ungheria, finche

i rappresentanti della nazione non 1'abbiano ralificata 2. Questo

discorso cade per terra col solo ricordare la verita, piu sopra sta-

bilita, che i Concordati non sono contratli (giacche il contraltare so-

pra materie sacre e delilto di simonia), ma e una legge particolare

che fa il Pontefice, e la ragion di trattato o convenzione, che \i e

1 L esprit liberal de Joseph II, depuis long temps banni de Vienne avec

execration, reparaissait sur la scene et allait y commander en maitre^

Pa^. 696.

2 Pag. 691.
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aggiunta, riguarda la promessa del Principe di procurarne V ese-

cuzione. Or poiche la legge, fatta dal Pontetice pel regolamento spi-

rituale di un dato popolo, obbliga il detto popolo, indipendentementc

da qualsiasi novello vincolo; e chiaro che gli Ungheresi sono obbli-

gati all'osservanza del Concordato, fatto dal Pontefice anche per essi,

quantunque i rappresentanti della nazione non 1'abbiano ratificato.

La necessity della loro ratifica ha luogo per le leggi civili, non gia

per le leggi ecclesiastiche, rispetto alle quali niun Parlamento politico

ha autorita di alcima sorta. Del resto niun guadagno farebbe 1' Un-

gheria a sottrarsi dal Concordato; giacche, soltraendosi dalla legge

particolare, cadrebbe sotto 1'obbligazione della legge comune, cioe

del diritlo canonico puro e semplice. Ma torniamo all'assunto, da cui

ci siamo alquanto sviati.

II terzo titolo, che obbligava air osservanza del Concordato, si e

che esso non faceva altro, se non rimuovere le usurpazioni sacri-

leghe di Giuseppe II, sopra i diritti della Chiesa; e cio coslituiva

un' obbligazione non removibile
,
ne bisognosa di alcun' altra legge

di alcun patto.

E qui la menzione di Giuseppe II ci mena a ribattere un'altra ac-

cusa del sig. Laveleye. Egli riporta il seguente registro delle nasci-

te illegiltime, eseguito in Vienna

Anni Nati legiltirai lllegittimi

1862 12,127 11,113

1863 13,401 12,393

1864 12,865 12,849

1865 13,199 12,424

1866 12,937 13,272

Ouiudi osserva che il Concordato, il quale era fatto per miglioraro

1 costumi, non ha conseguito il suo scopo. Le recate cifre, non puo

dubUarsi, sono spaventevoli! Che si giunga in una citta ad averc

piu nati bastardi, che legittimi ; cio indica una corruzione di costu-

mi, forse senza esempio nella storia, eziandio pagana. Qual meravi-

glia dunque, che quivi si udissero gV inverecondi tripudii, che nar-
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rarono i giornali, per la legge die sconsacrava il matrimonio? Notato

cio di passaggio ,
diciamo die 1' osservazione dd sig. La\eleye , ci

perdoni, e molto seiocca. La slipulazione del Concoi dalo uon conla-

va che poco piu di due lustii. Altesa la lenlezza ledesca, e gli osta-

coli, che il preesistente sistema frapponeva ad ogni passo, il Con-

cordalo, benche conchiuso, era quasi tutlavia nello slato di letlera

morta, e solo in parte e gradatamente se ne proeurava 1' applicazio-

ne. Come dunque pretendere che producesse i suoi cffelti? E qu;m-

d'anche le disposizioni del Concordato fossero slate subito, in tullo,

con diligenza ,
recale all' alto

,
come polea pi etendersene in si poco

tempo un tanlo miracolo? Canibiare i costumi di un popolo! Piccola

bagaltella! Ben sel sanno gli Apostoli! Quanti sudori, quanle fatiche,

quanti marlirii non dovellero sostenere, e quanti prodigii operare;

perche in capo di secoli cambiassero forma i costumi dei popoli del

vecchio mondo? Figuralevi ora dd nuovo; lacuipravila e assai piii

immedicabile, alleso il procedere non da negazione, ma da privazio-

ne, pel rigeltamento, che fa, della luce e della grazia del Redentore.

La slalislica dunque del Laveleye non prova nulla conto il Concor-

dalo
;
bensi prova mollo conlro le leggi Giuseppine, a cui il Concor-

dalo recava rimedio
; giaeche sotto esse leggi si son foi mati quei co-

stumi, di cui fa cenno 1'allegato registro. E lo stesso vuol dii'si del-

1'allro capo di accusa, lollo dalla decadenza materiale di quell inclilo

Impero; il quale, dice il Laveleye, sla peidendo 1'una dopo 1'altra

le sue province. Noi dimandiamo ; quando comincio questa serie di

sciagure? Non comincio appunto con Giuseppe 11, il quale sollrasse

quasi del tulto i suoi Slali dall' influenza ddla Chiesa? Per contra-

rio la frase di Austria felix non ebbc un costanle avveramcnto, fin-

che 1' Impero si mantenne sollo lale iiifluenza? E cio, che diciamo

dell'Austria, e da dire alii esi della Spagna ;
la quale non fu mai

cosi florida e polente, che quando fu fei vorosamente callolica, e co-

mincio a dechinare sol quando si filtio in essa dalla vicina Francia

lo spirito volleriano e liberalesco. Quali furono i tempi piu gloiiosi

della Spagna? Non furono qudli, die corsero da Fcrdinando il Cat-

iolico a tutto il regno di Filippo II? E non furono que^li aliresi

i lempi di maggior unione di quel popolo Ulustre colla Chiesa cat-
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tolica? L/epoca della sua decadenzanon comincia propriamente, che

dagli ullimi anni di Carlo III, quando in quel Regno si comincio a

combatlere apertamente la Chiesa.

11 Laveleye dice che i Concordat! erano al loro posto nel raedio

evo. Tulto il conlrario: nel medio evo non ci furono Concordat!; ne

ce n'era bisogno, giacche dappertulto avea forza la legge universale

della Cbiesa, il dirilto canonico in lutlo il suo pieno rigore. 1 Concor-

dat! cominciarono appunto col finire del medio evo, e coll' esordire

dell'era raoderna. Impcrocche, se si eccellui la particolarissima con-

venzione concbiusa a Worms, Y anno 1122, tra Callisto II ed En-

rico Y, intorno al dirillo d'investitura, e 1'altra non meno particola-

rissima dell'anno 1447 tra Papa Niccolo V e 1'imperatore Fede-

rico III, intorno al medesimo soggetto per la elezione degli abbati

ne' monasleri, e dei canonic! nelle catledrali; il primo Concordats,

nell'ampiezza del senso die oggi diamo a qucl nome, fu quello cbe

nel 151 6 fu conchiuso tra Leone X e Francesco I, re di Francia, e a

cui poscia tennero dietro gli altri Concordat! con quasi tutte le Po-

tenze di Europa. Infievolitosi, per influsso della ribellione prote-

stantica, lo spirito di obbedienza alia Chiesa, fu mestieri attempe-

rare le leggi di disciplina ecclesiastica nei diversi Stati, secondo la

peculiare loro esigenza, ed obbligaie per via di convenzione specia-

le le autoril^i politiche ad osservarle e farle osservare. 11 Laveleye

dice: i Concordat! souo in opposizione colle idee e colle islituzioni

moderne. Non ne dubitiamo punto. Nei tempi di fede e di obbodien-

za, bastava 1'autoiita della Cbiesa. llhmguiditasi la fede e ingelositi

i Governi, ci fu mestieri di Concordat!. Apostatando del tutto da

Cristo ed elevando il potere politico a supi-eraa norma del vero e

del giuslo, secondo le pretensioni del modes no liberalismo, neppure

i Concordat! trovano piu luogo. 11 fant affranchir I'etat du joug de

lEylise, gridava nel Parlameuto auslriaco il poeta Auerspei g (po-

5i a sociela cadula in mano a' poeli!); e quel grido non era che la

parafrasi dell' antico : Nolumus hum recjnare super nos. E vera-

mente qual bisogno vi e di Concordat!, quando non si riconosce pift

un allro potere, a cui sottostare o col quale aimonizzarsi? Quosto e

cio che dovrebbero dire apertamenle cotesli signer!. Ess! all' oppo-
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sto nascondono 1' anzidetta ragione, e mellono innanzi i diritti dello

Stalo, che dicono usurpati dalla Chiesa. E Y antica accusa, data a

Crislo, di cui la Chiesa ripete in se e rappresenta la vita. Fin dal

primo nascere del Redentore, il re Erode credette di avere in lui un.

rivale, e comando la strage dei pargoli innocenli. E quando lividl

per invidia, i Farisei lo presentarono a Pilato, perche lo condannas-

se a morte, insisleltero sulla medesima accusa: Hunc invenimus sub-

vertentem gentem nostram, et prohibentem tnbutd dari Caesari, et

dicentem se Christum regem esse. Lo stesso preside romano, sotto

forma ironica, espresse anch' egli un tal concetto nel titolo affisso

alia croce : lesus Nazarenus, Rex ludaeorum. E Cristo appunto era

Re. Re coslituito dal Padre, per proclamare dal santo monte di Siou

quella legge; la quale, come divina, dovea subordinare a se ognl

legge dell' uomo : Ego autem eonstitutus sum rex ab eo super Sion

montem sanctum eius, praedicans prdeceptum eius 1.

11 Laveleye intenoga stupefatlo: e se il Papa gettasse I'anaterna

sopra le leggi fondamentali d'un paese, questo paese dovrebbe for-

se obbediie? A lui, che crede fallibile il Papa e infallibili i Parla-

menti, sembra strana quella conseguenza 2. Ma noi, che teniamo ii

1 Ps. 11.

2 II nostro articolista, poco o nulla intendendosi delle dottrine della Chie-

sa e del suo sociale organismo, dice che i fedeli potrebbero sottrarsi dalFob-

bedienza del Papa, col riconoscere la supremazia del Concilio. Sappia dunque
il valentuomo che T opiuiune della superiorita del Concilio, rispetto al Papa,

benche non sia formale eresia, e nondimeno temerario errore; e Iddio noa

puo permetlere che Tintera societa de
1

fedeli, con a capo i loro Pastori, ca-

dano universalmente In errore siffatto. 11 Concilio generale laleraiiese ultimo,

sotto Leone X, defini espressamente la superiorita del Papa, rispetto ai Con-

cilii: Romanum Pontificem, tanquam super omnia Concilia auctoritatem

habentem etc. (Sess. XI). Nondimeno poiche non e certo che esso abbia vo-

lulo defmire un tal punto come verita di fede cattolica, quindi e che non siano-

propriamente eretici coloro che pensano Vopposto, ma non possono scusarsi

da grande temerita : Non sunt proprie haeretid, qui contrarium sentiunt,

sed a temerilate magna excusari non possunt. BELLARMINO, Controvers. t. 2,

De Conciliis, 1. 2, c. XVH. In secondo luogo anche chi temerariamente am-

mettesse la superiorita del Concilio rispetto al Papa, non per questo potrebbe

sottrarsi dall
1

obbedienza del Papa, Conciossiache, essendo verita di fede che
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eontrario, gli rispondiamo che se il Papa condannasse Ic leggi fon-

damentali d'un paese, sarebbe segno manifesto che quelle leggi so-

no erronee e da condannarsi. Onde insanisce del tutto il nostro cri-

tico, allorche censura il Pontelice per avere colla sua aulorita an-

nullate come ingiuste ed abbominevoli le novelle leggi austriache

sopra il matrimonio, le scuole, i rapporli interconfessionali, ricor-

dando ai loro autori le censure ecclesiastiche, che avevano iucorso

col loro voto. II Papa e cosiituito da Dio nella sua Chiesa maestro

della giustizia: Dedit vobis Doctorein iustitiae 1. Or come adempi-

rebbe egli al commesso officio, se non emendasse gli error! de'suoi

discepoli? No! vorremmo sapere dal signer Laveleye due cose: Se

la legge di Dio debba o no nel conflitlo prevalere alle leggi del-

i'uomo; e se interprete della legge di Dio sia o no il Pontefice. II

signer Laveleye, invece di risolvere queste due question!, si com-

piace a riferire i rigor! e le pene adoperate dal Governo contro co-

loro che aderirono alia decisione pontificia. Se avesse scritto un

poco piu tardi, avrebbe potuto anche rallegrarsi della violenza sa-

crilega, usata per tal motivo contro 1' intrepido Yescovo di Linz. Ma
cio che prova? Nei tre primi secoli della Chiesa si faceva anche

peggio. In cambio della multa e del carcere, si adoperava la man-

naia ed il fuoco con quelli, che, per obbedire alia legge evangelica,

ricusavano di obbedire ai comandi imperial! e alle prescrizioni dei

Proconsoli e dei Pretori. Tornando quei tempi, ne tornano le conse-

guenze, comeche un po' raddolcite dalla ipocrisia del cosi detto in-

civilimcnto. Senonche chi non vede quanto sia piu grande 1' ingiu-

stizia che i cattolici sieno trattali oggidi dai frammassoni, come un

tempo i primi fedeli dai governanti pagani? Allora pei cristiani trat-

ivasi d'acquistare una condizione sociale, che non possedevano; ora

'atlasi d' essere spogliati di quella, che gia posseggono.

Papa e Vicario di Cristo e supremo Capo della Chiesa, non puo darsi caso

veruno, in cui i fedeli si sottraggano dalla sua obbedienza. Chi cio facesse,

issofatto cesserebbe di esser fedele.

1 IOEL. II, 23.

Serie V/7, vol. Y7J, fasc. 463. 3 22 Gingno 18G9



SAGGIO CRITICO

BELLA SOCIETA MASSONICi
1

'

:

'

L'ARTE NELL'OPERARE

I.

11 segreto, arte fondamentale dell'operare massonico.

Appena la massoneria avea dato qualcbe sentore al mondo della

sua nascita, che entro in capo ai profani il reo concetto, esser ella

una societa misieriosa, cinla di folte tenebre, ed in seno a quel bu-

io operare e macchinare, Dio sa che, in clanno dei regni e della re-

ligione. Uomini insolenli ficcarono il viso in quella tenebria sino al

fondo, c rapportarono o credettero di rapportare cose tramirabili ;

quindi il grido rnandato ai quattro venli colla slampa di quesli scrit-

ti : // ctrande mistero dei liberi Muratori discoperto La sto-

ria secreta della Frammassoneria // Secreto della Massoneria

fatto conoscere a tutti gli uomini: La Massoneria notomizzata, e di

altri somiglianti 2. Figuratevi gli acuti stimoli, che dovettero cote-

1 V. il volume precedent^ pag. 553.

2 The grand mystery of Free-Masons discover'd. London, 1724. The se-

cret History of the Free-Masonry. London, 1725. Masonry dissected.

London, 1730. The secrets of Masonry made known to all men. London,

1737. Yedi KLOSS, Bibliographic der Fraimaurereif n. 1831 e segg.
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sti annunzii cacciare in cot po ai dabbene. Checche ne fosse di que-

st! rumori cagion.-ti dalla massoneria colla sua venuta al mondo,

due cose compariscono chiare: essersi imposlo a'massoni fin dal

principio un profondo secreto circa ifalti proprii; indi la conseguen-

za, qualche grave mistero cclarsi in grembo alia societa massonica

e tale, che il pubblicarlo sarebbe dannoso. Eppure se voi cercate

i loro volumi, v' imbatterete in due opposle afferrnazloni, delle quali

1'una vi dice schielto: si, v'e un profondo mistero. Guai al massone,

che messone a parle osa disvelarlo al profano ! L' altra per 1' oppo-

sto: no, soggiunge, in massoneria non v'e mistero, ne vi puo esse-

re. II fine massonico non e quello di beneficare la umanita? E egli

possibile, che gli alti riferenlisi a fine si aperto possano con esso

formare un secreto, un mistero? Suquesto fondamento gli adepli si

lagnano grandemente, che altri gli accagioni di un operar subdolo,

soppiatto, a modo della serpe, quando essi compiorio le opere pro-

prie alia luce del di. Ebbene v' e, o non v' e segreto in massone-

ria? Poslo che si, quali sono le cose, che si chiude in seno? Quali

sono i suoi rapporli coll'operare? Quali sono gli altri artifizii sussi-

diarii? Dilucidiamo questi punti e facciamoci un diritlo concetto del-

1'arte, con che opera la massoneria.

A tal uopo pigliamo gli slaluti fondamentali. Se v'e cosa intorno

a cui siano spese gravi e solenni parole, e date leggi e minulissime

rme, dessa e 1'osservanza del segreto massonico. ]1 massone ha

consigli e regole in questo falto per ogni passo. Coi profani badi al-

ia sua lingua ed a lutti i suoi portamenti. Eluda la dornanda insidiosa

con accorta risposla, trasvii bellamente i discorsi subdoli, in casa

e fuori, coi famigliari ecogli estranei non dica fiato della loggia: in

una parola il dovere, 1' onor proprio, la stima della fraternila e la

prudenza lo reggano si che 1' occhio piu avveduto non discopra in

lui il menomo che di massoneria 1. Coi fratelli conosciuti tratli alia

,

.

1 You shall be cautious in your words and carriage, that the most pe-

etrnling stranger shall not be able to discover or find out what is not

proper to be intimated; and sometimes you shall divert a discourse, and

manage il prudently for the honour of the worshipful fraternity. You

are to act as becomes a moral and wise man; particularly, not to let your
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dimestica, li rcnda consapevoli di cio, die interessa 1' Ordine : ma

Mdi, che e' siauo massoni a iutta pruova, che il profano non vegga

motto o intenda verbo. Cogli sconcsciuti stia all'erta, gli esamini

con somma cura, usi per iscoprhli i modi insegnati, si valga di

tulta la sua prudenza. Se non sono quali si dicono, li cacci con

disprezzo: se sono, gli accolga con grande cortesia 1. La log-

gia sia dispos& in modo, die non vi possa verun occhio od orec-

chio profano. La tavola ne'banchetti solenni venga curata da un fra-

tello, affinche le lingue abbiano piu liberta. Ccrtc norme e certi fatli

da compiersi non si scrivono : il massone conoscera le une e gli al-

tri usando alle logge, o se sara necessario, ne avra comunicazione

per altra via. In somma la massoneria tanto unita in corpo, quanto

nell' individuo fugge di scoprirsi in checchessia al profano con mol-

teplici, minute e pressanti leggi.

Y ha di piu. Essa pose a guardia della loro osservanza la san-

zione di un terribile giuramento da spegnere ncgli adept! la voglia

di violarlo anclie menomamente. Figuralevi, che il candidate, du-

rante la sua iniziazione, prima che gli si tolga d'in sul viso la ben-

da, deve fare solenne promessa con giuramento di non palesare a

persona del mondo sia per iscrittura, sia per cenno, sia per parola

segno cio che sapra delle cose massoniche , pena 1' aver tronca la

lingua, squartato il corpo, arse tutte ie membra e giltate al vento

le loro ceneri. Sappiamo, che avendo il Monde riferila la formola

di cotesto giuramento, non e gran tempo, n' ebbe dai massoni pari-

gini beffe e molteggi, come se a\7esse scritlo una fantastica corbel-

leria. Matant'e: noi abbiamo soil' occhio due documenti inglesi ,

I* uno del 1730, contenente la forma primiliva dell' iniziazione, 1'al-

tro del 1760 circa; tutti e due danno lo stesso giuramento : abbiamo

1 rituali, che usavansi dalla G. Loggia di Vienna nel 1784, ed altri

scritti massonici ,
i quali pure si accordano puntualmente nell' arre-

family, friends, and neighbours know the concerns of the lodge, etc. but ?r?"-

sely to consult your own honour, and that of the ancient brotherhood ,

for reasons not to be mention d here. The Book of Constitutions, ediz. 1723,

cb.VI, .4, 5.

1 Ibid. . 3, 6. Cf. DERMOTT.
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carla. Di qui il drvieto assoluto al massone individuo di pubblicare

per le stampG scritti massonici; di qui la revisione severa di quelli,

che doveano stamparsi; di qui le tante cifre, con die i massoni del

varii riti soleano comunicavsi ordini
,
notizie o checche allro appar-

tenente agli interessi massonici.

Ne 1' obbligo del segreto termina coi profani. Havvi ancora tra

massoni e massoni
,
in quanto quell i di un grado inferiore non san-

no, ne possono sapere, cio che si fa e si dice ne'gradi superior!.

Guai al massone, il quale intromellesse nelle cose segrete di uno

spartimento piu alto, chi fa sua >1ta in uno spartimento piu basso !

Egli verrebbe toslo condanpato di lesa fedelta giurata; giacche ad

ogni nuova montata il massone fa un nuovo giuramento di non

isvelare chccchesia del grado acquistato, nemmeno ai massoni di

grado inferiore. Si da votfe, cbe quanto piu si morita in suso, tanlo e

piu limpida la luce massonica. Eccovi quello che si sa; piu ollre

buio profondo. Inlanlo ognuno deve sludjarsi nel proprio grado di

purificare il proprio cuore e rafforzare il proprio sguardo, affine di

renders'! degno di godere e di patire senza nocumenlo lo sprazzo

di luce del girone superiore. E siccome a non molti e dato di giun-

gere al sommo grado, cosi la grande plural ita massonica si puo ras-

somigliare alle anime orbe del Purgalorio dantesco
, colla differen-

za, che queste hanno ferma speranza di prendere, quando che sia,

la cima del monte
;
laddove fra i massoni, pochi si attengono ad

un filo di speranza, i piu a niuno. E poi la massoneria ti grida che

i cattolici sono gli uomini delle tenebre, ed i massoni gli uomini

della luce. Bugia smaccata! La Chiesa caltolica li da tanla della sua

luce, quanta ne puo capire il tuo intelletto, ed hai voglia di riceve-

re, mettendotela tulta dinanzi, perche ne fruisca a tuo grado: quan-

do la massoneria, come vecchia arcigna ed avara, te ne prometle

tolta per trarti a se, e poscia te la \iene porgendo al minuto col

wero divieto di comunicarla a chicchessia
;
di modoche tu non ne

d la proprieta, ma il semplice usufi utlo. Dal che e leggi e sbarre,

>ste dalla massoneria a guardia del segreto essendo un falto irre-

pugnabile, sgorgano due conseguenze : la prima, che v' hanno in essa

cose da doversi tacere
;

1' altra, che 1' arte del segreto nell' operare

c stimata cosa d' importanza.
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Vero e, che al presente il divieto di scrivcre ebbe un allentamen-

to
,
ed il rigore della pena una mutazione d(Gnitiva. Ma non per

questo fu abrogata la legge del segreio: essa rimane ferraa. Li-

bero 1' individuo a scrivere delle cose massoniche, deve essere ap-

parecchiato a dar conto di se, ed a portare la pena, se in alcun

punto 1'avesse mai intaccata. Tanto si e determinate) a mo' di esem-

pio nell'ullima Costituente massonica al G. Oriente di Parigi per la

Francia. II castigo, cbe si da al violatore del segreto, si riduce co-

munemente alia cacciata daH'Ordine ed all' abbruciamento del suo

nome nella loggia. La terribile formola del giuramento fu mutata

pressoche in ogni rito : di qui le risa e il disprezzo, con che i mas-

soni odono ripeterla dai profani, ed il trarne argomento in provare

ai novelliui, che la massoneria e calunniata dalla parte clericale.

Con tutto cio non vi date a credere, che la ferocia di tanta pena sia

spenta. Essa dura tultavia, e si compie con tutta la freddezza di im

barbaro delle selve nelle societa segi ete. La trovate in quelle sorte

in Germania, la rivedete in quelle di Francia, la leggete negli Sta-

tuti della Giomne Italia e della Giovine Alemayna e della Giomne

Europa, e pochi giorni fa, in quelli de\\'Alleanza repubblicana,

che va formandosi in mezzo a noi, \i e comparsa di nuovo 1' orrida

punta del pugnale, su cui 1'adepto giura fedella allo Stntuto, e mor-

te al traditore del secreto. Dove spuntino coteste societa, su quali

principii si formino, da chi siano relte e raflbrzate, T abbiamo ve-

duto nell' articolo antecedente. La massoneria della loggia, preso

per se 1'incarico d'insognare le teoriche, e paga dell' onore di ma-

trice di ogni liberta, ne commette ai suoi alunni, legati in societ

autonoma, 1'attuazione e con essa la responsabilita.

Tale e 1'osservanza presenle della legge del silenzio-e della sua

sanzione. Temperata in alcun modo la prima nelle logge, data alle

societa segrete la seconda, la soslanza rimane intatta. II massone

affila ed ordina le sue armi neU'ombra del silenzio e le maneggia

all'aperto; ma non dir^i mai: queste dottrine sono le dotliine della

loggia, questi consigli escono dibatluti dalla lggia; quesli fatli so-

no effetto delle determinazioui pi-ese nella loggia; queste e queste

sono le regole delle nostre sedule; quesle e queste sono le norme
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delle nostre iniziazioni, dei nosiri segni e del nostro eammino. Nulla

\i dice di tiiUo queslo. Dee rimanere ogoi cosa nell'ombra del mi-

stero. Scrillori caltolici e protestanli si sludiarono di trar i massoni da

tanto chiuso, portando ragioni e magnificando i rei sospetli che gra-

vano si profondo mislero 1. Tulto fu vano. I massoni sleltero saldi

nella cieca ombra del segreto dicendo : Non e ancora sonata 1'ora,

in cui il tempio misterioso che e la loggia, possa utilmente spalan-

carsi all'occhio del profano : la nostra esistenza dipende ancora dal-

la osservanza rigorosa dei nosiri segreti 2.

II.

La materia del segreto massonico.

A cotesto silenzio, ed a tanti giuramenti deve corrispondere un

obbielto adeguato per gravita, relativa all'Ordine, o in se stesso, o

nei suoi aggiunti. Altrimenti a che pro la massoneria avrebbe im-

posto un obbligo, ed un gravissimo giuramento senza materia circa

quam, o senza scopo. Ebbene qual e I'obbietto, cui 1'adepto pro-

mette di non isvelare a niun profano? Consultiamo i document! au-

tentici : la formola del giuramento, o della obbligazione sia il pri-

mo. Quella d'lnghilterra non ha piu, chela promessa generka
di non isvelare a n'uno i secreti misteri, che vengono a mano

a mano confidati 3 eccettoehe ai massoni riconosciuti per tali,

ed in loggia regolare. Quella di Germania specificando cotesti

misteri impone il secreto circa i segni, i toccamenti, le paro-

le, le doltrine e gli usi della massoneria 4 . Quella dei Paesi

1 KETTELER, Freiheit, Autoritat, und Kirche.

2 Lettera dei massoni di Lione al sommo Pontefice Pio IX. Aussi,

nt que ses doctrines n'auront pa* prevalu, tant quelle n'aura pas eleve tout

son niveau, il se ferauna sorte cMsolement autour d'elle. ranc-Ma^on Jan.

851, p. 9. La duree de noire existence maconnifjue depend de la conser-

vation rigoureuse de nos secrets. NECT, Doc. X,

3 The entered Apprentices Lecture.

4 SARSENA. Leipsig 1866, pag. 84.



40 SAGGIO CRITICO BELLA SOCIETA MASSONICA

Bassi e del Belgio vuole il silenzio circa le istituzioni deir Or-

dine, ed i mezzi, che esso adopera per conseguire il tuo fine 1. x>

Secondo la formola dataci dal Ragon, in Francia la discrezio-

ne dell'adepto ha per obbietto i secreli disvelatigli dalla loggia:

piu, tutto cio che egli vedra farsi e sentira dire nella slessa log-

gia
2 . I ritualisti d' Italia 3 e di Portogallo

4 hanno copiato a

verbo il Ragon. La Costituente massonica che ebbe luogo in Italia

nel 1861, ordino, che tutti osservassero il silenzio non solo intor-

no a cio, che si fosse detto o fatto nelle logge, ma eziandio intor-

no ai nomi dei membri e dei visitatori delle medesime. Lo serit-

tore dell' articolo Mistero nel Manuale tedesco riduce la materia

del silenzio massonico a cio che accade, e si delibera nella loggia,

alia natura ed al modo, con che i massoni si sono uniti in corpo

coll'obbligo giurato del piu alto scopo morale, ed alia dichiaraziq-

ne del senso, che sta celato nei simboli dell'Ordine. Da tutto questo

risulta potersi conchiudere in quattro capi la materia del segreto

massonico: 1. i modi che usano i socii per riconoscersi : 2. il si-

gnificato dei simboli: 3. le dottrine e le decisioni delle logge: 4. i

mezzi, che si adoperano per conseguire il fine morale dell'Ordine.

Cercando noi la teorica e la pratica della massoneria, omessi i due

primi, veniamo agli altri.

Badate pero, che qui non si tratla delle dottrine e delle vie ge-

nerali, sibbene delle particolari, usate di per di nel suo segreto la-

voro dalla massoneria. La statua non esce da un colpo di martello,

benche ella sia in immagine tutla intera davanti la mente dello scul-

tore. Cosi la forma, voluta introdurre dalla massoneria nella umana

societa, non puo attuarsi di tratto. Ed essendo le nazioni piu o me-

no restie ad accoglierla, la societa massonica vien digrossando e

lavorando ognuna segretamente con que' principii di natura piu o

meno gagliarda^ che servono all' uopo. Tale malizia di segreto ci 5

s\elata da un massone belga. Nella condizione della civilla odier-

1 Annales maconniques des Pays-Bas, v. Ill, pag. 153.

2 Rituel de T Apprenti macon, pag 54.

3 PAVIA, JJ Libero Muratore teorico-pratico, v. I, pag. 71.

4 Bibliotheca maconnica, v. II, pag. 40.
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na, egli dicea in un suo discorso, non e possibile di bandire alia

scoperla le nostre dottrine. 11 soverchio d'ignoranza, di prcvenzio-

ni e di avversione, che trabocca, attraverserebbe i nostri sforzi,

gli annienterebbe. Somiglianti ai filosofi dell' antichita non possia-

mo far altro cbe insinuare a goccia a goccia le nostre pure dottrine

nella fetida cloaca, dove marciscono ancora tanli intelletli 1.

Leggerete alcune volte nei giornali e negli opuscoli proposto e pro-

pugnato un principio, una dottrina, la convenienza di un fatto socia-

le. Udrete i Deputati di questo e di quel parlamento interessarsene,

melterla in discussione e sostenerla con ragioni o con interpellanze.

II volgo stimera, che tutlo cotesto affaccendarsi e vociare dei gior-

nalisli, degli scrittori e dei Deputati muova dall'amore del vero e del

giusto, che si accende spontaneo hegli animi e gli spinge a favellare

ed a combattere. Ma non e cosi. E un ordine della loggia, e una de-

liberazione dei G. Orient!, che si aiutano scambievolmente secondo

gl'interessi massonici. Ce lo teslifica il Verhaegen, che fu G. Maestro

della massoneriabelga, nella lettera che egli scrisse il 29 Marzo 1862

al G. Maestro Cordova in riconoscimento del G. Oriente italiano, co-

stituitosi allora in autorita. Eccovi le sue parole: II Belgio e V Italia

hanno la medesima origine. I loro principii sono gli stessi: le loro co-

stiluzioni hanno per iscopo la liberta di coscienza, il libero esame e la

libera discussione. Dessi hanno le stesse tendenze e gli stessi nemici

a combattere, infine essi debbono far uso dclle medesime armi e de-

gli stessi mezzi contro avversarii accaniti. Dunque sono chiamati a

prestarsi un appoggio scambievole. II nostro Governo ha troppo lun-

gamente esitato a riconoscere la costituzione del Regno d' Italia. La

massoneria belga ha sofferto a queste esitazioni e non cessb mat di

1 Est-il possible, dans I'clat ou se trouve encor aujourd'hui la civilisa-

tion, de vulgariser nos doctrines, de les prftcher publiquement? Je croiv

malheureusement (jue non; trop d' ignorance, trop de prvjuges, trop dc resi-

stance viendraient d' opposer a nos efforts et les aneanlir. Semblables aux

philosophes de I'antiquite, nous ne pouvons que fairefiltrer a petit nos pures

doctrines dans la cloaque impure, oil croupissent malheuresement encore

tant d' intelligences. Discours prononce par leF. ERANTZ FAIDER. Y.

oc. XXIII.

I
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prodigarvi le testimonianze della piu viva simpatia soprattutto met-

tendo a vostra disposizione la stampa e I' influenza de suoi membri

nel parlamento
1

. Puo esser piu chiara e piu defmitiva la lestimo-

nianza? E quindi colpito il Papa, e colpito il sacerdozio, e colpita

comecchessia la religione, e colpito 1' oidine sociale, solto questo o

quel colore di ragioni, dai discorsi nei pailamenti, dagli ailicoli del

giornali, dalle decision! del Municipii? Dile pure senza tema di er~

rare: e la loggia, e il G. Orienle, e la massoneria, che gitta il sasso

e cela coil arte la mano.

Quali sono le dottrine e quali le opcre, con che la massoneria

precede al presente nel suo segreto lavoiio? Eccovene uno schizzo,

tratlo da un ampio quadro, che fe 1'Hayman al G. Oriente di Parigi

nella festa solstiziale d' inverno del 1863. La prima a comparirvi e

la massoneria italiana: Ella e tutta iritesa a far crescere 1' assoluta

liberla di pcnsare, a rafforzare le fraternita o confederazioni dei po-

poli col principio di solidaiiela, a dare la debita forma morale al

popolo colla educazione e colla istituzione delle sociela operaie, ad

orgauare equamenle il capitale, mellendolo ai servigi di chi ne ha

solo il dirilto, vale a dire del produltore, ed allo scioglimento della

questione religiosa nel senso massonico. In Germania altra nalura

ed altri usi, e quindi altri lavori. Ivi piu speculative che pratica se-

mina largamenle i principii deH'Ordine, gli educa, li rende volgari,

sicura che tosto o tardi ne raccorra gran fi utto. Intanto 1' opera a

cui si da particolarmente e 1' unificamento della propria nazione
,
e

T annientamento delle disuguaglianze sociali di nascita, di religione

e di professione, sbarre pressoche insormontabili in Germania. Dove

il lavoro ferve piu pertinace e nel Belgio. La massoneria belga ha

preso di mira un punlo precipuo: la libei ta di coscienza, compHa,

assolula, senza confine. Su questo terreno ha ingaggiato una pu-

gna terribile. 1 conati, i travagli, i mezzi adoperati al conquisto

sono senza numero. Discorsi, insegnamento, pubblica stampa, po-

lemica, interessi municipali, lotte elettorali, tutto e messo in opera

con una operosita, che spicca ampia, magnifica in ogni verso. Che

1 Bollettino officiate del G. Orienle italiano, 15 Novembre 1862.
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diro della Franeia? conchiude il relatore. Essa ha eguaglianza, ha

liberta di coseienza, ha fratellanza. Lc manca il campo dei fatti?

Ebbene si raetta in quello clelle idee. In ogni paese la inassoneria ha

il suo concetto icleale da attuare, appropriato al luogo : qui e poli-

tico, la e sociale, altrove economico, da pertutto morale. Abbiano

anche i raassoni francesi il proprio. Non vi accorgete voi, che il vec-

chio mondo va raancando, che e mestieri di nuove formole, che la

umanita risentitasi abbisogna di dommi acconci ai suoi desiderii,

che la giovane societa ha setc di credenze meglio arraonizzanti col-

la umanila? Su, su dunque, fratelli, cercate, discutete questi articoli

della fede futura. Non posso dire davvantaggio. Mi avele iuleso 1 .

I Dostri lettori avranuo inteso da quesle segrele tendenze della

massoneria odierna, donde venga mossa e condolta la guerra acca-

nita contro la religione cattolica ed aH'ordine sociale, su quali prin-

cipii siano ordinatigli assalti, a ?he si miri, e che si sped. 11 Ban-

eel ed il Raspail, che nei loro violenti discorsi hanno significato al

mondo i nuovi dommi e le nuove credenze, con che la giovane societa

deve essere ordinata e retta in futuro, non sono due lance precipue

della massoneria? Tant'e. II primo segnatamente non fu, nel Giugno

del J 867, dichiarato socio libero di ogni peso dalla sua loggia I'Uma-

nite de la Drome all'Oriente di Yalenza? Non fu donato solennemen-

te di una medaglia nella festa del solstizio dello slesso mese? Non

fu il discorso, che egli ha falto in tale occasione, gagliardamente

applaudito siccome improntato ai concetti piu geneiosi e piu pro-

gressivi? Non potremo noi dedurre da lulto questo, che egli ha pro-

prio imbroccato in quelle formole nuove, in quei dommi piu accon-

ci alle brame dclla giovane societa, in quelle credenze che meglio

rispondono ai bisogni della umanita? Oualche cosa di vero deve esr

sere in questa deduzione.

Dalle tendenze passiamo alle opere. Abbiamo sott'occhio un suc-

cinto resoconto dei lavori, che fe in cinque anni, dal 1863 al 1868,

una loggia di Anversa col lilolo: Les Amis du Commerce et la Per-

severance reunis. Pigliatene un saggio. La prima opera, che vi

1 Monde tnacanniqve, t. IV, pa^. 742-749.
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leggiaino, si eun contro altare, levato in opposizione alia carila cat-

tolica per iscemare 1'influenza morale del clero
; appresso viene la

fondazione di un circolo filantropico allo scopo di migliorare la

condizione fisica e morale dell' operaio con societa di mutuo soc-

corso e coll' insegnamento ;
indi e notalo 1' invio de' suoi oratori alle

conferenze popolari per ispandervi le doltrine deH'Odine. A. dispet-

to della legge un lestimonio nega di dare il giuramento richiesto

dal tribunale. Gli uomini della loggia fanno e caldeggiano in altri,

a nome della liberta di coscienza, una pubblica protesta, e soccor-

rono il violatore della legge. II ciraitero e cosa sacra in religione, e

la Chiesa forte del suo dirilto divieta, che morto vi abbia stanza coi

suoi fedeli, chi la disdegna e la odia in vita. Gli stessi uomini muo-

vono un'aspra guerra a questo divielo, e non riuscendo colla viito-

ria, onorano di uno splendido scpolcro un libero pensatore in onta

della Chiesa. Suonato, come tutff sarmo, Garibaldi a Montana, la

detta loggia gli mando una dolenlissima lettera in condoglianza.

Corse una sottoscrizione col titolo Denier d' Halle per fare conlra-

sto al danaro di S. Pietro, e questa pure fu opera iniziata dalla

stessa loggia.

Chi avrcbbe polulo con sicurezza accusare in Italia la massone-

ria di aver lavorato a tult'uomo per la soppressione degli Ordini

religiosie per la iniquissima conllsca dei beni ecclesiaslici, se a caso

non fosse venuta a mani profane la lettera circolare, sottoscritla dal

Macchi, G. Cancellicre della massoneria italiana? Tutli sanno, co-

me in essa ordinavasi di favorirc e di soslenere la sacrilega ingiu-

stizia, procacciandole il maggior numero di petizioni anche profa-

ne. Le proibizioni delle pubbliche processioni, le deliberazioni dei

Municipii di non aver piu mano nclle solennita religiose, i discorsi,

che a tale uopo si sono fatti dalle Giunte, e gli articoli scrilti nei

giornali, e tutta roba, che viene dalle officine massoniche. II primo

e piu grande scandalo della stampa in Italia comparve nella Gaz-

zetta del popolo di Torino. I fondatori farono tre grandi massoni,

a capo dei quali stava il Govean, ristoratore del G. Oriente italia-

no. Cio che accadde in Torino ed altrove, va era succedendo nelle

varie cilta d' Italia a mano a mano che la massoneria vi si va forti-
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ficando. Essa continua il suo lavoro e lo continua il meglio che sa

occultamente, con appropriati principii e con opere corrispondenti,

diroccando a poco a poco or in una maniera ed ora in un' altra le

fondamenta della religione e dell'ordinamento sociale.

III.

Degli artifizii sussidiarii, usati dalla massoneria

per tenersi celata nell'operare.

Essendo la massoneria intesa a demolire gli ordinamentl della so-

cieta presente ed a surrogarvi i proprii per la via coperta del segre-

to, chi potrebbe ridire i cento artifizii, che ella fu ed e necessitata

di adoperare nel proseguimento della trista impresa? Ciechi avvol-

gimenti, mutazioni di sembiante?insidie,inganni, menzogne, calun-

me furono e sono tutli oltimi arnesi per essa, quando il bisogno lo

richiede. Le sue raosse, i suoi passi, lo svolgimento inlero della sua

storia ce lo attestano perpetuamente. A saggio di tanto eccovi al-

cun
:

capi in ispccie di cotesli suoi arlifizii.

II primo, che ci si offre in ordine di tempo, e quello di unaswfr-

dola dissimulazione. Propalato da un traditore, nei primi anni della

massoneria, il terribile giuramenlo, a cui si legavano gli adept!, e

qualche altro aggiunto, tutta Id confraternita cadde in sospetto di

empia in religione e di cospiratrice in politica. Essa non potea, salva

la vita, giacere sotto il peso di tanta accusa. Dovea quindi torsela di

dosso, e se la tolse coll' artifizio. Cio, che poteva dare appiglio alle

ree voci di sospetto, erano i due primi capi dello statute fondamenta-

le; stanteche 1'uno traesse alFateismo, e Y altro non mostrasse la

societa gran fatto avversa alia nbellione, dicendo che ella avrebbe

usata merce all' adepto ,
comeche reo di cospirazioni e di attentati

politici, e continuati con lui i rapporti di fratellanza. Con due tocchi

di pennello muto loro sembiante, ponendoli in quell' alteggiamento,

che meglio rispondesse ai bisogni dei varii paesi, c fu racconciata

ogni cosa. Nell' Inghilterra mise al primo capo 1' obbligo del culto

dovuto a Dio
,
ne professo i giudizii profondi, provvide le logge di
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cappellani, e travesti la parte sospetta del secondo, quanto alia poli-

tica 1. Nell'Olanda, in cui piu forti gravavano le accuse cli cospira-

zioni, riformo quest' ultimo da capo a fondo, dichiarando fra 1'alire

cose, clie il ribelle dello Stato nemmanco a titolo di compassione

avrebbe alcun soccorso dalla societa massonica, e clie messo al

bando da tulte le logge non si terrebbe piu in conto di fratello, per-

che reo in faccia alle leggi capitali dell' Ordine, il quale impone

obbedienza e fedelta alle autorila legittime
2 . Negli Statuti della

Francia dove potea molto lo spirito religiose e 1' affetto verso del

Re, si protesta altamente fin dai primi articoli che niuno e rice-

yuto massone, il quale prima non prometta e giuri inviolabile fe-

della alia religione, al Re ed alle leggi della onesta, e non disdica

in piena adunanza quanto avesse scritto o bestemmiato contro i sa-

cri domrai della fede dei Crociati 3. II Zinnendorf trascrisse a verbo

quesle leggi pel rito da se fondalo In Germania 4. I primi capitoli

dello Statuto per la loggia d' Innsbruck intitolata dai tre monti

sembrano a prima giunta un capolavoro di ascelica 5. Eppure tulto

questo non e che finissima arle di dissimulazione. Imperocche sap-

piamo, die conservavasi intatto il reo spirilo degli Staluti primitivi

da noi esposli. L'Anderson, il De la Tierce, il Zinnendorf ce lo te-

stificano, e 1'attenta lettura degli Statuti, qui citati, ci palesa di per sa

tutta la raalizia deH'artifizio. E poi il massone non dissimula il pro-

prio titolo, non dissimula la provenienza della sua dottrina, non dis-

simula il fine ? Le regole del secrete suso esposte sono il magistere-

della piu accorta dissimulazione. Basta, che il massone si acconci

ad esse : egli diviene tosto un accorto dissimulatore.

Ma come dissiaaulare si finamente le preprie pecche, che altri in

fine rion se ne accorga? Colla ipocrisia, la quale forma il secondo

1 Cf. The Book of Constitutions, ediz. 1784, 1815.

2 De Pligten, Wetten of algemeene Reglementen etc. 1761.

3 DE LA TIERCE, Histoire, Obligation et Statuts de la Confralernite des

Francs-Masons. Francofort, 1742.

4 Die allyemeine Freimaurergesetzc.

5 Freimaurer in Tirol. Historische Schizse von Ludwig Rapp. Inns-

bruck 1867, pag. IS, 16,
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capo degli artificii massonici. Gli statuti fondamentali ci forniscono la

pruova, in quanto anche qui si fanno maestri di tale arte agli adepti.

La massoneria, si dice in sostanza nel prinio arlicolo, nou professa

alcuna religione particolare, esseudo tutte dannose ali'umano consor-

zio: queslp e il principio, eke essa spande e vuol radicare nel volgo.

E percio non ordina piu, come un tempo, all' individuo massone di

appartenere alia religione del paese ,
ove si trova; ma lascia in suo

arbitrio il torsi quella che piu gli torna meglio. Chi non ode in que-

sto ordinamento il magisterio della ipocrisia in opera di religione?

II massone in forza del principio dell' Ordine reputa tutte le religio-

ni particolari dannose alia societa
,
e deve propagare questa dottri-

na; dall'altro canto in forza del primo articolo egli ha plena balia e

consiglio di mostrarsi o cattolico, o protestante, o maomettano, od

altro, che gli torna a conto. Dunque egli puo mostrarsi di fuori cio

che non e di dentro, ossia gli si da per lecito, ed all' uopo gli si

consiglia 1'uso dclla piu s.chifosa ipocrisia. La massoneria, fiore

di repubblica democratica, e tulla intenta a predicarne i principii e

ad altuarne la forma nella societa. Ma V hanno di grandi pericoli in

questa impresa. Ebbene il massone individuo, in forza del secondo

articolo de' suoi doveri, deve compirla e ad un tempo prestare os-

sequio alia autorita politica ed obbedire alle leggi. Come congiunge

egli queste due cose disperale? Golla ipocrisia, facendo il fedele nol-

le mostre esterne, cospirando in segreio. Se mai venisse colto dalla

giustizia profana, la eonfraternita ne disconfessera ipocritamente le

opere, perche continuando con lui i rapporti di fratellanza, tutii i so-

ii per obbligo della regola gli verranno in aiuto secoridoche potran-

no, salvo 1'onore e la vita. In una parola il massone e religioso per

un verso ed e antireligioso per T altro
;
e soggetto agli ordinamenti

politici del paese per una parte, e ne e sovvertilore per 1'altra;

ossia per regola del suo istitulo e un astuto ipocrita in religione ed

in politica. Ecco la bella forma del massone, che esce nitida dal sen-

so dei due primi arlicoli dello statuto fondamentale.

Volete vederlo nel fatto? Leggete 1' Ada Latomorum del Thory
nei died anni prima della grande rivoluzione di Francia

,
e vedrete

quanlo i massoni si mostrasscro teneri della casa reale e della reli-
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gione e negli atli di ossequio e in quelli di pubblica pieta, die essi

compivano solennemente. Maria Antonielta non si lascio persuadere

dalla sorella Maria Cristina, che i massoni raacchinassero in segreto

ai danni del Re e della religione; anzi ne prese la difesa provando coi

fatti allamano il contrario 1. Fu colta al laccio dalla mostra estcrna

della ipocrisia, e se ne avvide a suo gran costo nclla Torre del Tern-

pio e sul palco della ghigliotlina. Dopo le gioie ,
che il G. Oriente

di Francia dimostro per la sorta repubblica del 1848, e la solenne

offerta dei servigi dell'Qrdine al mantenimento della stessa, e 1'alta

confessione dell' essere il principio repubblicano cosa tulta mas-

sonica, qual uomo avrebbe mai creduto, che lo stesso G. Oriente, di

li a qualche anno, si atteggiasse in alto di chi fa lo spasimato del

governo di un solo? Eppure tant'e. II 15 Oltobre del 1852 scriven-

do al Presidente della repubblica un indirizzo, conchiuse con \ile

ipocrisia: Assicurate la felicita di tutti, ponendovi sul nobile capo

la corona imperiale; accettate i nostri omaggi, e permelteteci fin

d' ora di farvi senlire il grido dei nostri cuori: Viva I'lmperato-

re 2 . A chi sono ignote le ipocrisie del 1848 e negli inni a Pio IX,

e nelle tante promesse a bene della religione? Non proveniva lutto

questo da capi, conosciuti per massoni appresso? Ed ora, gli atli

della ingiustizia e della empieta non si tramutano dai medesimi in

atti di squisita wtu? Si confiscano i beni della Chiesa, si soppri-

mono gli Ordini rcligiosi ,
e cotesta ribalderia non e che un eser-

cizio del dirilto dello Stato a bene della nazione. Si vietano le pro-

cessioni e le solennita ecclesiastiche, e s' inorpella il divieto col-

Taraore della pubblica sanita. Si bandiscono dagli occhi del pub-

blico le sacre immagini, e si chiama il bando indegno un atto di

zelo. Si spoglia il Papa, e si fa a nome del diritto e del vantaggio

religioso. La Chiesa e assaltata da ogni lato, e immiserita, e bis-

trattata , e tutto questo si colora di giustizia e di retti intendimenti.

Ipocrisia! Grinteressi del Papa e della religione non si accordano

cogV interessi della massoneria. Ne abbiamo yeduta la testimonian-

za in un documento deir articolo antecedente. Ecco^i la ragione.

1 Correspondence Inedite de Marie-Antoinette, pag. 95, 96.

2 REBOLD, Histoire des trois Grandes Loyes, pag. 248-249.
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Quest! due capidi artifizii non bastano, ve nebisognano due altri:

quello della calunnia e della menzogna, e quello della insidia nella

parola. Calunniare e mentire a danno della religione nelle iniziazioni

e negli scritti massonici, ogni volta che viene in taglio, e cosa volga-

re presso i massoni. Chi la fa corrotta in fino al midollo per opera

dei preti, chi la presenta come sanguinaria, chi la dice ed insulta

corne nemica della scienza. Ouanto alia massoneria non V ha bene

al mondo, che non venga dalla sua mano
;
non v' ha alcuna virtu,

cui non coltivi con diligenza. La ipocrisia ,
la menzogna e della

Chiesa: la onesta, la schiettezza sono fiori della massoneria. Di qui

Tappropriarle le glorie, date da Cristo alia sua Chiesa, chiamandola

rigeneratrice, luce del mondo, apostolato dei popoli, e ~va dicendo,

Gli storici, i rilualisti e piu gli oratori ne'banchetti solenni, dove

trovansi anche i novelli dei primi gradi, abbondano di accuse e di

offese per Tuna, di lodi si speriicate per 1'altra, che se ne sono mo-

strati alcuna volta annoiati i massoni piu onesti ! Tanti giornali poli-

tici e letterarii padroneggiati dalla massoneria, ovvero al soldo di

governi massonici, non sono comunemente tante lingue di menzo-

gna e di calunnia, quando traltasi .della religione cattolica? Con-

siderate solamente cio che fu scritto nei giornali di questa tempera

intorno al dominio temporale del Papa c del Papato a giorni nostri,

e questo solo \i convincera della trista lega, che si e fatta per ab-

battere il giusto e la giustizia colle macchine della menzogna e del-

la calunnia.

Questo mezzo per altro e adoperato per trarre in inganno intorno

a cose particolari, quando Y insidia della parola e usata per fini ge-

Berali. L'arte consiste nel mettere in corso parole a doppio signifi-

cato: 1'uno retto e nel senso comune, gittato in pasto ai dabbene,

Taltro recondito ed in senso massonico per gli adepti. II dizionario

dalla massoneria soprabbonda di quesli vocaboli. Fra questi risuo-

nano a dl nostri piu alto : beneficenza, liberta, uguaglianza, frater-

nita, ordine morale, civilta, progresso, destini, sospiri della wna-

nita ed altrettali. Significano essi nella bocca de' massoni, cio che si

pensa volgarmente? Tutt' altro. Liber ta, secondo il loro dizionario,

suona francamento da ogni principio di autorila estrinseca; egua-

Serie Y/7, vol. VII, fasc. 463. 4 22 Gmgno 1869*
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glianza, parita di diilti chili e politic! universale; fraternita, co-

munanza di beni, come tra fratelli; beneficema, attuare mediata-

mente o immediatamente il sistema razionalislico democratico del

comunismo; progresso, }' avanzamenlo dei principii di questo sisle-

ma. Con tale artifizio i massoni possono predicare le loro doUrine

impunemente, far gente inconscia, che presti loro valida mano, e

cosi progredire. Qual uomo dabbene, ignaro della loro malizia, non

porgera lieto la mano alia beneficenza, non favorira la giusta li-

berla, la giusta eguaglianza, la giusta fratellanza, la civilta, il pro-

gresso? Sla naturalmente piantala neir animo la propensione a tale

atto. Quanti percio non furono o non sono colti al tranello di queste

voci a dubbia faccia! Superstizione e tirannia erano nel secolo pas-

sato due vocaboli, intorno ai quali i massoni sfogavano il loro zelo di

uomini pii, come a'di nostri civilta e progresso sono oggelto di studio

e di amore. Cio che signiticasse superstizione e tirannia si ebbe a

vedere piu tardi in questa formola prouunziata dal prete Fauchet nel

club dei Giacobini : Giuro odio implacabile al trono ed al sacer-

dozio, e se mai violassi questo giuramento, consento cbe il mio cuo-

re spergiuro sia trafitlo damille,pugnali, le mie viscere dilacerate e

bruciate, e le mie ceneri, glttale ai quatlro \7

enti, siano monumento

della mia inft delta . II significalo di civilta o di progresso, quale

sara? A chi tiene dinanzi i fini della massoneria e lo sue teoriche

fin qui esposle non puo esser dubbio.

Conchiudiamo
,
T ai te dell' operare massonico e quello della piu

fina astuzia, che non indietreggia dinanzi a niun artifizio. Astuzia di

fuori della loggia, astuzia di dentro: offende religione e societa, ma
con asluto segieto. La dissimulazione, la ipocrisia, la calunnia, la

menzo^na e la iusidia sono le sue armi pronte ad ogni bisogno.

I suoi fondatori assai bene le acconciarono il nome di CRAFT, che

significa pure astuzia, e posero a guardia della sua impresa od arma

gentilizia due volpi, come ci svela il fac-simile, che abbiamo dinanzi.
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I.

Le Roi d'Espagne, par APARISI Y GUIJARRO (traduit de I'espagnol)
- Paris 1869.

II signor Aparisi e uno del piu grand! oralori della Spagna, di-

ciaino anzi, dell'Europa. All'elevatezza dei concetti e alia profondita

della dottrina egli congiunge uno stile nobile ed affettuoso, e, quel

che e piu,un amore ardente per la patria e per la religione. In lui

rivive Donoso Cortes. Queste doti dell' Aparisi fecero splendida mo-

stra di se in tutti 1 discorsi, che egli tenne al congresso in qualita di

deputato ;
ma nel presente opuscolo rilucono con singolare allrattiva.

II fine, che egli qui si propone, si e d' indicare alia Spagna 1'unico

mezzo che ella ha per salvarsi'dairanarchia, in cui sta per cadere,e

riavviarsi sul senliero della gloria de' suoi maggiori. Siffatto mezzo

non e allro, die un Re verament'e cattolico e sapiente e magnanimo ;

e un tal Re egli dimostra aveilo la divina provvidenza apparecchia-

to in Carlo VII di Borbone e di Esle. Egli ragiona questo suo giu-

dizio con poderosi argomenli, tolli dalle condizioni, massimamente

presenti, della Spagna, e dalle qualita personal! del giovane principe,

da lui accuratamenle studiate. La Spagna, atteso il suo genio, le sue

tradizioni, i suoi bisogni, le sue abitudini, non puo essere che mo-
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narchica
;

il qualc giudizio dell'Aparisi ha ricevuto una conferma di

falto, giacche le Cortes, benche composte in grandissima partc di de-

inocralici, tuttavia venute a determinare la forma diGoverno, non sep-

pero definirne altra die la monarchia. Or chi ascendera il trono di

Ferdinando il cattolico e di Carlo Y? Ecco le conclusion! dell'Aparisi:

I. Un Re forestiero non sarebbe tollcrato dalla nazione. II. Una

reggenza a tutela del Principe delle Aslurie, fanciullo di undici an-

ni, invece d'essere un rimedio, riuscirebbe a peggior rovina della

peuisola. III. Ne il ritorno della pia Isabella approderebbe; a meno

che 1' intero popolo non andasse a cercarla, per ricoiidurla in trionfo

sulle proprie spalle. Ma dov'e questo popolo? II popolo spagnuolo

e o rivoluzionario o caitolico. Quello che e rtvoluzionario, T ha con-

gedata ed insultata ; esso non andra certamente a richiamarla. Quel-

lo che e cattolico, la compiangc e la rispetta ;
ma non andra a cer-

carla, perche esso ha di gia il suo Re 1. Questo re e Carlo VII di

Borbone e di Este; giacche alia Spagna fa meslieri di un uomo di

forte intcndimento e di gran cuore; ed habisogno di peculiare assi-

stenza di Dio; giacche non mai forse in alcun paese vi ebbe impresa

phi ardua da tentare, ne gloria piii grande da acquistare 2.

Non iscrivendo noi per la Spagna, non osiamo dar sentenza in

tal controversia. Piuttosto ci volgiamo a un altro punto, che fa

molto al proposito dell' Italia, per laquale scriviamo. Esso risguar-

da i pensieri, che 1'autore esprime a rispelto della rivoluzione spa-

gnuola: i quali, per le loro generalila, valgono per ogni altro paese,

assalilo piii o meno dallo stesso flagello.

L'Aparisi professa una gran disistima del moderno sistema par-

lanaentare, e del moderno liberalismo*. Toccando della sua elezione

al Parlamento egli dice: Arrivando alle Cortes io potei dire, senza

affetlazione e con verita, di aver accolto il mandato di deputato, co-

me si accoglie un ospite ragguardevole, ma importune ed impac-

ciante. Nulla di cio, che io allora vidi, mi reco meraviglia ;
ma io

sentii piii vivamenle la falsita essenziale e la corruzione senza misu-

ra di quello, che si chiama sistema parlamentare 3. Allorche, ra-
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gionando noi dei moderni ordini rappresentalrvi, dicemmo die essi

erano una continuata menzogna e una contraddizione perpetua, cer-

ti spiriti delicaii se ne scandolezzarorio altamenle. Or ecco im uomo

del secolo, di alti sensi, educate da liberali, yissuto tra le idee mo-

derne, amanlissimo della vera liberta; ccco, diciamo, un tal uomo, si

superiore ad ogni eccezione, il quale, dopo avere esaminato da vicino

cotesti ordini, ne reca im giudizio assai piu severo del nostro. Egli

li taccia non sol di monzogna, ma di menzogna essenziale, e quindi

inseparable dalla loro naiura; li taccia non solo di contraddizione, ma

di corruzione e corruzione smisurata. Ne puo essere altrimenti; per-

ciocche il parlamentarismo e creazione liberalesca : e ii Liberalismo

e di malignante naiura, ed incapace di produrre alcun bene. Assai es-

plicile sono inlorno a cio le affermazioni dcH'Aparisi, e sara grato ai

leltori intendere sopra questo punto il giudizio diun tanto uomo. 11

Liberalismo, egli dice, non puo dare ne la verita ne laliberta; esso

fu una menzogna, e continua ad essere menzogna. Sole apparenze

di liberla nella capilale, per la licenza della stampa e le grida della

tribuna; una centralizzazione soffocante nelle province, per renderc

possibile queste fantasmagorie ;
una tirannia reale nei comuni, tor-

mentati dai capricci dei mandarini ed oppressi da un dispotismo di

cacichi; ciascun governatore pressoche un proconsole. Per so-

prassello le imposte sempre in aumerito, e il pudore sempre in di-

minuzione; poil'idea democralica, come era naturale, esercitante

invasione e diffondenlesi nelle class!
,
che si chiamano diseredate, e

che non lo erano mica (io lo provero in questo scrilto) nei tempi

deH'antico assolutismo, ma che lo sono fino a un certo punto nei

tempi della moderna liberta 1. Questo breve ritratto, fatto per

rappresentare la Spagna, non conviene a capello altresi all'Italia,

rigenerata ancor essa per opera del Liberalismo? Non abbiamo noi

altresi le stesse lustre di liberta, mascheranti un vero servaggio sot-

to la verga di legislator! e governanti, intesi solo a pascere ed in-

grandire se stessi? Non gemiamo noi altresi, sotto il peso d'irapor-

tabili balzelli, colla continua minaccia di vederli crescere fmo a
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succhiarci 1'ultiraa stilla di sangue? Non vediamo noi altresi, 1'uni-

co progresso esser quello del mal costume e della disonesta sver-

gognata e dei delitti in ogni genere? Non deploriamo noi altresi

la sempre crescente oppressione dei buoni, e 1'oltracotanza empia e

feroce dei pravi? E cosi e necessario che sia: perciocche il Libe-

ralismo e la liberta deU'errore e del male, e la schiavilu della ve-

rita e del bene.

II Liberalismo, continua 1'Aparisi, e una setta, non una forma

politica. Esso tende a proclamar la ragione umana emancipata dalla

ragione divina. II Liberalismo si ha ora tolto la maschera, e ci ha

mostrato il -viso di Satana, rivestito di fiota bellezza, ma coll' or-

ribile cicatrice che lascio sulla sua fronte la malcdizione. Questa

setta empia, naturalmente cauta e furba, mentre secretamente ad al-

cuni privilegiali si mostrava in lutta la sua nudita, si presentava

al gran numero, pressoche a tulti, perfidamenle travestita, e lor

parlava talvolta di religione con compunzione, deplorando le loro

sofferenze con interesse, e indicando il rimedio nel ristabilimento

delle antiche leggi fondamentali 1. Non e questa 1'isloria di cio

che e awenulo altresi nell' Italia? Non si comincio qui colle ipocrite

acclamazioni al Callolicismo, al Pontefice, al Clero illuminato? Non

udiamo anche oggi in bocca di alcuni professori del Liberalismo

parole melliflue di devozione, di rispetto illimitato alia Santa Sede,

di amore pel sacerdozio, tanto solo che non si osteggi la civilla,

che si ceda alcun poco alle circostanze dei tempi, non si contraslino

le legittime aspirazioni dei patrioti? Dante, in quel suo mislico \iag-

gio per 1' altro mondo, ebbe una \isione che ci dipinge al vivo co-

testa frode, e sara gradito ai letlori udirsi ripelere quelle ammira-

bili lerzine.

Mi venne in sogno una femmina balba,

Negli occhi guercia e sopra i pie distorta,

Con le man monche e di colore scialba.

lo la mirava; e come il sol conforta

Le fredde membra, chela notte aggraya,

Cosi lo sguardo mio le facea scoria.
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La lingua, e poscia tutta la drizzava

In poco d
1

ora, e lo smarrito volto,

Come amor vuol, cosi le colorava.

Poi ch'clla avea il parlar cosi disciolto,

Cominciava a cantar si, che con pena

Da lei avrei mio intento rivolto.

lo son, cantava, io son dolce Sirena,

Che i marinari in mezzo al mar dismago,

Tanto son di piacere a sentir piena.

Io trassi Ulisse del suo cammin vago

Al canto mio
;
e qual meco s'ausa

Rado sen parte, si tutto Tappago.

Ancor non era sua hocca richiusa,

Quando una donna apparve santa e presta

Lunghesso me per far colei confusa.

Virgilio, Virgilio, chi e questa?

Fieramente dicea; ed ei veniva

Con gli occhi fitti pure in quella onesta.

L'altra prendeva, e dinanzi Tapriva,

Fendendo i drappi, e mostravami il ventre;

Quel mi sveglio col puzzo che n' usciva 1.

Questa sozza sirena everaimmagine della rivoluzioneliberalesca.

Ella e guercia, perche priva della vista del vero. E distorla ne'pie-

di, cioe incapace di camminare pel sentiero della salute. Ha le ma-

ui monche, per essere inabile ad operare il bene. Ha reo colore,

pel guasto degririterni umori e per la corruzione del succo circola-

tore. Nondimeno essa s' imbelletla il viso e si compone a vaga ap-

parenza, e scioglie la lingua a insidioso canto e lusinghiero ;
sicche

molti ne restano affascinati e presi. Convien fenderle i drappi e

mostrarne il turpe ventre e mostruoso, sentina d'ogni phi pestilente

bruttura. Allora il solo puzzo, che ne uscira, fia bastevole a desta-

re gnilusi addormentati e farla conoscere per quella che e vera-

mente. Ma quale sara la donna sanla e presta, che sia lucerna e

guida a tal manifestazione? Non altra, che la Chiesa di Cristo. Essa

solo colla smaglianle luce de' divini insegnamenti e col fuoco avvi-

1 Purgatorio, c. 19.
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\atore dclla sua celeste carila, puo chiarire le menti ed accendere

i cuori. L'Aparisi a questo appunto conforta i suoi lettori.

Convien prendere il passo innanzi, egli esclama: tulle le qui-

stioni social!, eke ci minacciano, possono e debbono avere una so-

luzione caltolica. Opponiamo alia doltrina, che ci fa Re della terra,

ma Re miserabili, nali nella pohere per lornare nella polvcre, la

dottrina che ci fa figliuoli di Dio, e ci offre in cielo una corona. Al-

ia dotlrina, che tende a distruggere le gerarchie, opera di Dio nel

mondo sociale, come le montagne sono sua opera nel mondo fisico,

opponiamo quella die nobilita 1'obbedienza, e lo spirito di carita,

die rende gli uomini fralelli e dichiara che il piu grande tra loro e

quegli, che serve gli altri... Contro la rivoluzione noi abbiamo la

religione. E noi, i quali rigettiamo lulto cio che ci avea di male nel

passato, e approviamo tulto cio che ci ha di buono nel presente; noi,

i quali crediamo che la societa e fuori della strada del Signore; noi,

i quali Yogliamo che 1' Evangelo, legge di liberta, animi le nostre

opere e Yiva nelle nostre leggi; noi crediamo che 1'Europa puo es-

ser salvata, e che la societa puo perfezionarsi e progredire nei limili

delle forzc umane, per una stretta unionc con questa santa Chiesa,

che ha vinto le lirannie del mondo, \ersando il proprio sangue, che

ha loltalo nel medio evo pei diritli dei popoli, e che allora, al presen-

te c sempre traversa la eta coronala ora di gloria, ora di spine, con-

servando per sempre il deposilo della fede. Questa Chiesa non pos-

siede piu al giorno d'oggi, die una croce di legno; ma e appunto

la croce su cui mori Gesu Cristo 1.

Si grida dappertutto costituzione; e pressoche ogni popolo, o gua-

sta colle sue leggi quella, che gia ha, o ogni poco ne crea una

nuova. Ma sapete \oi qua! e la vera costituzione? Se parlate della

costituzione morale, essa non e altra, die quella che ha dato Dio

stesso col suo decalogo; se parlate della politica, la migliore e quel-

la, che assicura meglio Tosservanza del medesimo. Ecco la gran

costituzione: i comandamenti della legge di Dio. E ben questa la

costituzione morale della sociela umana. E qual sara la miglior co-

stituzione polilica? Quella che assicura meglio 1'esecuzione di quc-
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sla costiluzione morale. E un pensiero volgare, diranno i mici ami-

ci liberal!. Lo credo anch'io. Niente ci ha di piu volgare, die le

grandi verita. Ma poiche essi sono un poco pagani, mi permeltano

di citar loro 1'autorita di un grande pagano. Omero ci dipinge il

mondo assoggettato al cielo, per mezzo d' una catena d'oro. Ebbene;

la rivoluzione vuol rompere questa catena, per fine, senza dubbio,

di scoprir nuovi mondi, non comprendendo che perduto una volta

il centro di gravita, il nostro globo rotolera, come Satana, negli

abissi.

E a proposito di Satana, ricordiamoci che questo rivoluziona-

rio dell' inferno dicevaai nostri primi parent! nel paradiso terrestre:

Voi sarete Dii: ed ancora: Non sermam. Quinci prende data la lotta

gigantesca del male contro del bene. L'uomo vuol essere Re, Pon-

tefice e Dio 1. Parranno forse troppo lunghe coteste citazioni.

Ma noi anzi non sappiamo temperarci dall' aggiugnerne altre; tanlo

esse sono piene di utili insegnamenli.

Dio (cosi 1'illustre pubblicista) ha, per cosi dire, abbandonato

il mondo politico agli uoraini; ma si e riservato il mondo sociale.

Le forme di Governo sono state determinate da accident! umani.

Gli uomini han potuto e potranno vivere degnamente e liberamente,

sotlo una forma qualunque di Governo; ma a condizione di confor-

marsi alle leggi, che Dio ha date al mondo morale, a condizione

d' essere profondamente religiosi. Dio ha voluto che la liberta civi-

le, politica, e tutte le liberta nascessero, come da loro radice natu-

rale, dalla liberla morale, cioe a dire dal dominio che la ragione,

appoggiata a Dio, esercila sopra le passioni, che vorrebbero ren-

dei la schiava 2. I liberali, i rivoluzionarii non capiscono che cosa

sia liberta. Non intendono che la liberta fondamentale deH'uomo

e la liberla dal peccato e da tutlo cio che induce al peccalo. Essi

credono che ogni freno, posto alia facoM di fare il male, sia impe-

dimento posto alia liberta. Tullo il contrario. La facolla di fare il

male non appartiene alia liberla, ma al difetto della liberta. Se ap-

parlenesse alia liberta, si troverebbe in Dio, pelago e fonte d'ogni

perfezione; e per 1'opposto Iddio e incapace di fare il male. Una tal
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facolta si trova nella creatura; perche la creatura, come tale, e di-

fettibile e cade dalla perfetta ragione di liberta. Pero Iddio lo ha

porto i mezzi per prenmnirsi da questa sua nativa fiacchezza cogli

ordinamenti social!, e la direzione religiosa. L'abborrire i primi e

sottrarsi dalla seconda, e non araare la liberta, ma il difetto della

liberla, dal quale non puo procedere se non corruzione e morle.

E una gran cosa, prosiegue 1'Aparisi, un Re crisliano, padre

del suo popolo! Circondato da suoi figliuoli virtuosi e saggi, egli

governa la sociela; felice sociela. E parimente una gran cosa un

popolo, in cui i giovani si fermano, allorche passaun vecchio; dove

giovani e vecchi ascollano con rispetlo la voce dei piu sperimentati

e dei piu stimabiti tra loro, e dove tutti si scoprono con rispelto di-

nanzi al prete 1.

Ma coteste sono idee retrive, da oscurantisli, da medio evo. II li-

beralismo moderno non vuol sapere di preti. Egli ii assoggelta il

Clero alia leva, preferendo d' averne piultosto soldati, che gli ser-

vano a far fuoco sul popolo, cui egli per sarcasmo appella sovrano.

Mollo meno vuol sapere di Re, che si professino cristiani e gover-

nino efTetlualmente. 11 Re per essi regna solamente; val quantodire

non s'impaccia dello Stato, se non fosse per apporre la sua fnma a

ogni piu capricciosa legge e sacrilega, che piacera di fare ai rap-

presentanti della nazionc, in onta degl' interessi e della fede della

stessa nazione. E come il liberalismo scioglie i sudditi dall'obbe-

dienza al principe, cosi scioglie i figliuoli dall' obbedienza ai parenti,

e i giovani dalla riverenza agli anziani. Questa e civilta, questo e

progresso. E i promoter! di siffalto progresso, mentre soqquadrano

ogni ordine umano e divino, si spacciano restauratori dell' ordine,

della moralita, e, se piace a Dio, anche del caltolicismo!

Porremo fine a questa rivista col i icordare un altro inspgnnmento

deU'Aparisi, molto istruttivo nelle circostanze presenti. Egli mosso

dal desiderio di opporsi, per quanto era in lui, ai mali della patria,

si presento come candidalo alle elezioni dei Deputati. Ma, vedulo

T andazzo, che prendevano i collegi eletlorali, mulo parere in'orno

alia opportiuiita per parte dei caltolici di concorrere alle Cortes.
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Lasciamo parlare lui stesso. Non mancavano che due o Ire giorni

alle elezioni, quando arrivarono a nostra conoscenza gli equivoci

della giustizia umana a Toledo; ed io operai del mio ineglio (i
miei

amici lo sanno) perche il partita spagnuolo, che si era di gia ritira-

to in molti distretli, si ritirasse in tulti, proieslando colla sua asten-

sione. lo ho creduto, e credo ancora che 1'assoluto silenzio della

Spagna cattolica nelle Cortes fosse la risposta piu eloquente, che

potesse esser fatta ai discorsi progressist! e democratic!, che sareb-

bero per risonare in quel recinto 1. E piu sotto aggiunge: Niu-

no non interrompa il dramma, di cui Iddio permette la rappresenta-

zione in questo momenta in Jspagna. Questo dramma grottesco ed

orribile ha un fine essenzialrnente morale; i suoi attori, quando

avranno terminata la loro parte, spariranno
2 Lasciate che i vin-

citori regolino in pace i loro affari La Spagna catlolica risponda

con un assoluta silenzio 3. 11 giudi/io di un tanto uomo in questa

materia ha certamente gran peso ;
e dowebbe essere ben considerate

da coloro, che con tanto zelo presso noi spingevano i cattolici alle ur-

ne eletlorali. Noi ci troviamo in condizioni presso a poco analoghe a

quclle di Spagna. Anche in Italia si sta rappresentando un dramma

non meno groltesco e tenibile. Anche qui si sono imprigionati o

esiliali i Vescovi, perseguilato il Clero, confiscati i beni ecclesiastic!,

soppressi gli Ordini religiosi ;
e se non si sono diroccate chiese, si

sono almeno convertite in slalle e taverne, e in luoghi anche pog-

giori. Anche qui una setta, nemica di Dio e degli uomini, si e im-

posla alia nazione; e aggra\ando ogni di piu i popoli di pesi impor-

tabili, ne insulta e strapa/za cio che esso ha di piu caro, la religio-

ne. Anzi presso noi, per la diversita delle circostanze, ci ha un ec-

cesso d' iniquila, di cui e esente la Spagna. La rivoluzione in Italia

si e coslituita in guerra direlta col Capo supremo del Cattolicismo
;

ed ollre all'aveilo spogliato di quasi 1' intero suo principato, dichiara

che non quietera, finche non giunga a rapii gli anche il resto v privan-

do cosi la Chiesa della social guarenligia della propria indipendenza.

E perciocrhe la Chiesa di Dio e iridisliullibile; e i cattolici di tulto

il mondo non possono tollerare a lungo che ella sia si iniquamente
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conculcata e manomessa da una masnada di furfauli
;

il prcscnlc

Stato d'ltalia e condannato inesorabilmente a perire. Or si domanda:

e bene, e opportune mescolarsi frattanto agli altori di questo dram-

ma sacrilege, per la speranza di poterne contraddir le bestemmie,

e frenarne in qualche parle gli eccessi ? II problema per lo meno

e di difficile soluzione
;

e le parole citate dell'Aparisi vi farebbero

preponderare pel no, Lasciate clie la rabbia resli tra i cani. Non

concorrcle colla vostr' opera a rassodare una macchina, die deve

sfasciarsi da se medesima, in virtu delle sue stesse esorbitanze.

La vostra prcsenza potrebbe far credere die anche i cattolici, cioe

la quasi totalila degV Italiani, sia almeno in qualdie modo rappre-

sentata nd Parlamento, e siasi tenuto conto delle sue ragioni. Per

contrario e bene clie a tutto il mondo apparisca clie 1' iniqua mole

di tante leggi, non meno empie die oppressive, non e se non

1'opera di una setta d'uomini scredenti e malvagi, senza niuna par-

lecipazione del vero popolo. Giacche essi regnano per la pazienza di

Dio, lasciate die corrano all' impazzata, sotto 1' impeto del lore sa-

tanico furore : usiamo pazienza anche noi. Quando Iddio sara stance

di piu sopportarli, li pcrcotera con colpo obbrobrioso ;
ed essi ca-

dranno per terra, tirandoi sopra in rovina la babelica lorre, che

fabbricarono : Et excitatus est tanquam dor-miens Dominus, tan-

quam potens crapulatus a vino; el percussit inimicos suos in poste-

riora, opprobrium sempiternum dedit illis 1.

II.

11 matrimonio e il capo secondo del codice civile, per S. E. R. il

Card. OTMARO RAUSCHEB, Arcivescovo di Vienna, versione dal

tedesco dimonsiy. FERDINANDO MANSI, Consultore dtlla S. Con-

yregazione dell'Indice Roma, tip. e lib. poliglotta de propa-

ganda Fide; Torino, tip. e lib. pontificia, Pietro di G. Marietti,

1869. Un volume in 12. di pag. VIII, 214.

II ch. monsig. Ferdinando Mausi ha inteso di prestare utilissimo

servigio alia noslra Italia colla traduzione che annunziamo ; ed, a

1 Ps. LXXVII, 75.
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nostro avviso, egli ha otlenuto il lodevole suo intento, si pel somrao

prcgio dell'opera originate, si pel modo col quale egli 1' ha tradotta

dal tedesco nella nostra lingua.

L'autore deTopera e 1'Emo Cardinale Otmaro Rauscher, Arcive-

scovo di Vienna, il quale compiendo le parti di vigilante pastore,

ha in altri doltissimi opuscoli combattuto quella falsa politica del

present! Governi
,
con cui sotto il pretesto di fare la Chiesa libera

nel libero Stato, si mira a sterminar la vera religione da ogni uma-

no consorzio', cd a restringere tutta la sua influenza ne' soli pene-

trali occulti delle coscienze. 11 matrimonio crisliano e, tra le cose sa-

cre, quella la quale cotesti Governi s' argomeiitano di distruggere

con piu accanito furore; perocche, distrutto il matrimonio cristiano,

si distrugge 1'educazione religiosa della prole, la societa domestica

cessa di essere crisliana, e cosi si corrompe la radice, dalla quale

proviene die sia cristiana eziandio la societa civile. Per la qual co-

sa T illustre Porporato, in queste sue polemiche, ha rivoltopiu d'una

volta I' ingegno a difendere la santita di un tale sacramcnto, a ri-

vendicare il dritto, che appartiene alia Chiesa cattolica come pro-

prio, di giudicare le cause matrimoniali, e a dimostrare quanto sie-

no ingiuste e sacrileghe le leggi intorno al matrimonio civile, colle

quali i Principi distruggono nei loro Stati il matrimonio cristiano.

Ei venne novellamente in campo lo scorso anno, mentre trattavasi

di abolire nell'Impero austriaco il Concordato, che era stato gia feli-

cemente conchiuso tra la Santa Sede e quel Governo. Diede alia luce

1'opera, la quale mons. Mansi ha tanto utilmente tradotta in lingua

italiana. Speraval'Emo Rauscher di frastornare quella violazione; ed

a tale effetto voile soltanto trattare del matrimonio cristiano, contro

il quale vedeva principalmenle apparecchiate le maccbine degli uomi-

ni ostili al Concoidato. Questi uomini, egli dice, vogliono piullosto

non aver rAustria, che un' Austria cattolica, e pero non hanno niun

dritto ad essere ascoltati 1. Parole piene di verita, mentre e fuori

di questione, che le leggi sul matrimonio civile non solo apportano la

ruina della Chiesa cattolica negli Stati, in cui si promulgano esios-
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servano, ma altresi meltono a soqquadro la stessa tranquillita e pro-

sperita politica.

Parlando il dotto scriltore delle leggi ingiuriose ai drilti ecclesia-

stici, e violatrici della santila del matrimonio crisliano, gia ordinate

nell'Impero austriaco da Giuseppe II, fa questa rilevantissima av-

verlenza. Giuseppe II, egli afferma, con opporsi al sentimento re-

ligioso dei suoi popoli e col deviare dagli esernpii dei suoi predeces-

sor!, prestavaun gran servizio al suo capitale nemico, il Re di Prus-

sia. L'astulo Federico non trascurava niuna opporlunila di far com-

prendere ai suoi sudditi cattolici, che essi non se la passavano poi

tanto male sotto il governo di un prolestante. Allorche le corti bor-

boniche ottennero 1'abolizione della Compngnia di Gesu, Federico

accolse come eccellenli maestri di scuola e protesse i perseguttati Ge-

suili. Ed allorche Giuseppe II comincio ad abolire nel suo Impero

i conventi degli altri Ordini, Federico s'affrelto di assicurare le co-

munila religiose, che erano nei suoi Stali, dichiarando che non

avrebbe loro torto un capello, sinche si diportassero da sudditi fe-

deli 1. E facilissimo intendere quanto sia convenienle al tempo,

che corre, questa considerazione dell' Emo Cardinale. I rapporti

tra 1'Austria e la Prussia non sono oggidl piu amichevoli di quel-

lo, che erano solto Giuseppe II; ne la Prussia e oggi meno dili-

gente di allora nel rivolgere a dinno deH'Austria la persecuzione,

che gli uomini di queslo Governo muovono contro i suddili callolici

dell' Impero. Eppure il Concordato del 1855 e stalo nel fatto aboli-

to ! Ma non per questo il libro del Rauscher e divenulo inutile. Es-

so era stato scritto, acciocche fosse un preservative, e resta invece

come una condanna. Se non e valulo a far rinsa\iro i falsi politici,

varr^, a confonderli ed a convincerli quali commettitori di male

ad occhi veggenti.

Or quest' opera, tradotta in nostra lingua e divolgata tra noi, puo

similmente valere a perpetuare quella giusta riprovazione e quella

condanna, caduta per senteuza di tulti i buoui, sul capo di coloro,

i quali dopo avere usurpato il dritto di governare ritclia, 1'hanno

1 Pag. 66, 67.
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sconvolta dall'una estremita all'altra con mille inique leggi, special-

mentc con quelle intorno al matrimonio civile. II dotlo Cardinale

non circoscrive i suoi concetti ira le condizioni peculiar! del solo

Impero austriaco, ma si eleva a considerare gl'interessi comuni ad

ogni paese caltolico. Dai principii che egli stabilisce
, puo dedursi

eke, generalmente parlando, cola ove con unaempia ragionedi Sta-

to si corrompe la sanlita del matrimonio cristiano, si danno colpi

mortali non solo ai dritti della Chiesa, ma allresi ai dritti della le-

giltima sovranita. Perlanto il suo libro puo giovare, dovunque sia

lelto, o ad impedire che si promulghino le leggi sul matrimonio civi-

le, ovvero, se queste leggi sono promulgate, giova a farle riputare

quali sono in realta, cioe perniciosissirne non meno alia Chiesa che

allo Stato, ed a fame aborrire gli autori, come gli avversarii piu

malefici di ogni bene, sia religiose sia politico.

Per tali ragioni noi riputiamo che monsig. Mansi ha fatta cosa uti-

tilissima alia nostra Italia col tradurre questa operetta. Ne certa-

mente e meno degno di approvazione il principle da lui seguito

nella sua traduzione. Condotta, cosi egli dice, a termine la mia

Tcrsiene, io Voffro a miei connazionali con preghiera, che in leg-

gerla attendano a quello stesso, a cui ho alteso io nel farla, cioe

alia sostanza dei concetti. Ho messa ogni opera in rappresentarli

tulti nolle native loro forme, e per questo effetto mi sono guardato

dall'alterarne e coprirne I'aspetto originate sotto le vesti eleganti di

stile e di parole. Ho volute sacrificare 1'eleganza alia verita. Senza

questo mi pareva, die non avrei raccolto nella mia versione lutli

quei pregi sostanziali, che si contengono nel testo deli'Emo Rau-

scher
;
e cosi non avrei raggiunta in tutta la perfezione quella utili-

ta, a produrre la quale io destinava il mio lavoro 1.

E con cio noi terminiamo, raccomandando la lettura d'un libro

tanto pregevole. Essa, se non allro, servira a far meglio conoscere

la malvagila delle massime ed i perversi intendimenti di coloro,

nelle cui mani sono cadute per somma sciagura le sort! di questa

afflilta Italia.

1 Pag. YII-TIII.
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ALBIZZI (DEGLI) RINALDO Document! di storia italiana, pubblicati a cura del-

la R. Deputazione degli studii di storia patria per le province di Toscana,

dell'Umbria e tlelle Marche. Commissioni di Rinaldo Degli Albizzi per ii

Comune di Firenze dal MCCCXCIX al MCCCCXXX111. Tomo secondo (1424-

J426). Firenze, tip. Cellini, 1869. Un vol. in 4. di pag. 613.

11 precedente volume di questa raccolta, im- ora ci contentian o di questo semplice annunzio,

portanlissima alia storia non solo di Firenze, ma riserbamloci a render conto piu tardi, se ci sark

di luita 1' Italia, si echiuso colla Commissions XL. possibile, di tulto intero il corpo di queste com-

Uueslo va smo allo XIA III inclusivamente. Per missioni.

ALIGHIERI DANTE La divina Commedia di Dante Alighieri con note del piu

celebri commentatori; raccolte^lal dottor sac. Giovanni Francesia. Volu-

me II: 11 Purgatorio Torino, tip . dell' Oratorio di S. Franc, di Sales,

1869. Un vol. in 1C. piccolo di pag. 307.

Quesla e la seconda parte del Commento alia lim h-, massime in que' luoghi, dove si vogliono

Divina Commedia, che il ch. professore Francesia appiccare a D;iiile le perniciose opinion! de' nostri

sla compilando in serigio della gioventu. slu- tempi ; chiarezza e sufflciente elegama nella espo-

diosa. I medesimi pregi, che notammo per 1'allro sizione; flnalmente sapiente criterio neil'aUempe-

volume, ritroviamo net presenle: sceltezza nelle rare le cose che si discorrono tanto alia capacila

sentenze, dov'e diversiia di parere fra gl' inter.- de' giovani, quanto alia brevila del tempo per un.

preti; esallezza nelle dottrine si religiose si po- corso scolastico di lezioni.*

ANONIMO Continuazione della scuola di Gesii Cristo aperta ai fedeli, in altre

cento meditazioni. Prima edizione. Brescia, tipografia del pio Istituto

1869. Un vol. in 32. grande di pag. 527.

Conversione di Ermanno Cohen israehta, ora P. Agostino del SS. Sacra-

mento, Carmelitano scalzo. Bologna, tip. di Alessandro Mareggiani, via

Malcontenti 1797, 18(>9. Un opusc. in 16. piccolo di pag. 64.

Eucologio, ossia Parrocchiano romano complete, contenente T Uffizio del-

la B. V. e dei Morti, T Uffizio della Settimana santa, le Messe e gli
ufficii

proprii di tutto Fanno, colla spiegazione delle funzioni particolari alle

principali solennita, e varie altre pratiche di pieta. Terza edizione. Torino

1869, per Giacinto Marietti. Un vol. in 16. piccolo di pag. 917.

Guida allo studio di Dante, proposta alia Gioventii itaUana. Seconda edi-

zione accresciuta dair Autore. Parma, Pietro Fiaccadori 1869. Un voL
in 16.'
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ANONIMO Istruzione popolare pel Giubbileo del Concilio vaticano
;
lettere

ad un giovinetto. Bologna, per Alessandro Mareggiani tipografo-libraio

1869. Un opusc. in 16. dipag. 31.

Ulile e popolare istruzione che cade molto opportuna nella contingenza del giubbileo, promulgate

tsle dal S. P. Pio IX.

Le sei Domeniche ad onore di S. Luigi Gonzaga della Compagnia di Gesii,

da farsi in qualsivoglia tempo dell
1

anno, per ottenere il potentissirao pa-
trocinio ed acquistare in ognuna d

1

esse indulgenza plenaria, conceduta da

Clemente XII. Milano, tip, Agnelli, 1869. Un vol. in 32.

Libretto del buon seminarista, educate nella pieta, nello studio e nella ci-

villa. Urbino, tip. della Cappella, 1869. Un opusc. in 16.* dipag. 23.

APIULLA STEFANO A Nicola Forte, sacerdote nucerino, questo funebre elo-

gio, in segno di sentito affetto e stima, il sac. Stefano Apicella recitava il 4

Marzo 1869, trentesimo dalla morte. Salerno, stabilimcnto tipografico

Migliaccio 1869. Uu opusc. in 8. di pag. 22.

ARNOLD Imitazione del sacro Cuore di Gesii, del R. P. Arnold d. C. d. G.

Traduzione italiana. Torino, Pietro di G. Marietti, 1869. Un vol. in 16.*

pice, dipag. 565.

Per fomento della pieta solida e della vera di- sioni in molle lin?ue viventi. Questa e la prima

vozione al Cuore adorabile del Salvatore, non italiana, che ci sembra debba, per la sua fluida

molti libri possono stare al paragone di questo naturalezza, molto piacere a chi la legga con

del P. Arnold. In brevi anni, cioe dal 1846 in animo di nutrir lo spirito di santo affetto.

qua, se ne sono raddoppiate le edizioni e le ver-

BALAN P1ETRO I precursor! del razionalismo moderno fmo a Lutero; saggio
del professore Pietro Balan, dell

1

ace. pont, dell
1

immacolata Concezione di

Roma. Vol.11. Parma, Pietro Fiaccadori, 1868. Un vol. in 16/rfi pag. 298.

Questo secondo volume, per la copia dell' era- Templari e gli erelici che precedettero Lulero, vi

dizione, la sicurezza dei giudizii e il nerbo del sono passati in rassegna, sempre solto il rispetto

discorso, armonizza bellamenle col primo, che gia di precursori dei nostri razionalisti, i quali con

annunziammo, e lo compie. 11 cesarismo svoltosi tutti i loro antecessori formano la famiglia quae
in Fraacia, le sette germogliate dai Paterini, i ex patre dia.bolo est.

BARBERI ANDREA La religione cattolica e il principato. Ragionamento acca-

demico, dell
1

avv. Andrea cav. Barberi, collaterale emerito del Campido-
glio, letto nella tornata del 20 Luglio 1868, alia pontificia accademia tibe-

rina. Roma, tipografia Mugnoz. Un opusc. in 8. di pag. 11.

Quale sia I
1

unico mezzo efficace per ottenere la vera istruzione intellettua-

Ile

e civile dei popoli. Ragionamento. Roma, 1869. In 8. di pag. 18.

aii assunti delle due precitale dissertazioni ac- e solida istruzione intellettuale e civile, che ne
lemiche sono: 1 che la religione cattolica e il informi la im-nte e ne diriga il cuore al bene

ncipato, insiemc d'accordo, sono i due grand! operare, e 1'insegnamento cattolico,- in opposi-
itori e i cardini dell'ordine sociale e della uma- zione al sistema ateo e razionalistico, predicate da-

felicita, contraddittoriamente al falso principio gli odierni liberi pensatori, quorum deus venter

lla separazione della Chiesa dallo Stato, pro- est. II ch. sig. avvocato Barberi ha svolte queste

gnata dai liberalastri de' nostri giorni: 2 che due tesi con lucidita e acconcezza nolabile di stile

u mezzo unico ad oltenere nei popoli quella vera e di argomenti.

BARTOLINI AGOSTINO I Pastori di Betlem. Memoria letta nella solenne tor-

nata degli Arcadi, il giorno 29 Decembre 1868; dal canonico Agostino Bar-
tolini. Roma, lipografia Salviucci, 1869. Un opusc. in Ib.'di paj. 16.

Serie VII, vol. VII, fasc. 463, 5 25 Giugno 1869.
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BELLI CAM1LLO Ammaestramento alia orazione, testo attribuito al Cavalca,

pubblicato e annotate per cura cli Gamillo Belli. Novi-Liguref tipografia

di Luiyi Raimondi 1869. Un opusc. in 16. dipag. 33.

11 chiaro sig. Belli scopeise il lesto di questo insolulo ii dubbio se possa con fondamenlo at-

trattatello nella biblioteca di una famiglia di Ro- tribuirsi al delto aureo scrittore: dubbio che de-

ma, sua patria. Cerco qua e cola se ve ne fosse slam- sidera venga sciolto dai periti filologi, che a'no-

pa, ne la trovo: mane trovo un esemplare in co- stri giorni non mancano in llalia. L'edizione e

dice carlaceo alia biblioteca Casanatense, con- accurata e fornita di brevi, ma acconce postille

giunto in uno stesso volume collo Specchio di a pie di pagina. Si vende in Novi-Ligurc presso

Croce del Cavalca. Esso lo ha pubblicalo, lasciando 1'edilore.

BENEDETTO XIV PONTEFICE MASSIMO De Sacrificio Missae; ex opere Bene-

dict! XIV Ponl. Max. Enchiridion, dicatum Pio IX Pontilici Max., sacerdotii

sui sollemnia post annos L. iteranli. Romae, typis S. Cong, de Propagan-
da Fide MDCCCLX1X. Un vol. in 16.' di pag. 232.

La nuova edizione di questo bel tratlato, uii- sla, per offerirla in omaggio al S. P. Pio IX, nel-

lissimo a tutt' i sacerdoti, ma specialmenle ai no- 1'occasione del suo giubbileo sacerdotale.

Tdli, e stata fatta dal cav. Pietro Marielti appo-

BERTELLI TOMASO Brevi cenni sopra T immagine di N. Signora della Guar-

dia che si venera nel nuovb santuario edificato su di amena collina nelle

vicinanze di Gavi, e varie sacre poesie popolari in lode della SS. Vergine

Maria, sotto lo stesso titolo; del canonico Tommaso Bertelli. Genova, sta-

bilimento tipografico di G. Caorsi 1864. Un opusc. in 32. di pag. 44.

BIANCHETTI LIVIA Osservazioni intorno alprincipato civile dei Papi, per Li-

via Bianchetti di Livorno. Pisa, tip. di Letture catloliche, dir. Gio. Ali-

si, 1869. Un opusc. In 16.' piccolo di pag. 108.

Con grande modestia la savia aulrice di questo cora piu che lelle. Ella discorre qui niollo con-

libretto si presenta ai lettori, dichiarando che lo venientemenle le origini del Polere temporale dei

pubblica per deferire al giudizio di persons au- Papi, 1'accordo di questo Potere coi dettami del

torevoli, che ne hanno riputata vantaggiosa la Vaugelo, o la compatibility dei due Potcri, tempo-

stampa. Ed anche noi consentiamo a tale giudi- rale e spiriluale nel rornano PonleUce. Non pen-

zio, perche questa c yeramenle scrillura che per siamo di esagerare, affcrmando che questa e una

bonta di spiiito, solidita di raziocinio e copia di uelle migliori operette, scritte da persono laicho,

ttimi argomeuti, passa qaaiito e lecilo sperare da le quali ci sia incontrato di leggere in questa ma-

donna, eziandio se colta. Dalle citazioni, posle al teria, e noi ne porgiamo viTe cougratulazioai alia

fine del TOlumetlo, si scorge cbe lasignoraBian- caltolica ed ingegnosa aulrice.

ehelti ha lette assai buoue opere e rneditatele an-

BOGGIANO FRANCESCO Canzoni sacre offerte al popolo, per Francesco Bog-

giano. Terza edizione. Geneva, tipografia della gioventu, 1869. Un opusc.

in 16. di pag. 10.

BOMBELLI ROCCO Sci mesi in Oritnte, giornale di un vagabondo. Asisi, ti-

pografia di Domenico Sensi 186^. Vol. due in 8. di pag. 493, 337.

Notizia bibliograiica. Roma, tipografia delle scienze inatemaliche e fisiche,

via Lata N. 211 A, 1869. Un opusc. in 8. dipag. 12.

BOSGO GIOVANNI Associazione de
1

divoti di Maria Ausiliatrice, canonicamen-

te eretta nella chiesa a lei dedicata in Torino, con ragguaglio storico su

questo titolo; pel sacerdote Giovanni Bosco. Torino, tip^deir Oratorio di

S. Francesco di Sales 1869. Un opusc. in 32. grande di pag. 96.

CAMBI GIOVANNI BATTISTA Breve trattato del computo ecclesiastico, .autore

D. Giovanni Battista Cambi; fatto pubblicare dal fratello D. Gregorio, cano-
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nico clella Cattedrale e rettore del Seminario di Norcia. Torino, Pietro di

G. Marietti, tipografo pontiftcio, 1869. Un opusc. in 16.' dipag. 94.

II Concilio tridcntino mostro desiderio che ai il presente libro, che con ordinc e chiarezza svolge

cherici alunni dei seminarii s'insegnasscro le re- partilamente tulle le allinenze che ha 1'annona-

gole pel compute ecclesiaslico. II sig. can. Cambi turale o civile coU'ecclesiaslico : ha inteso faci-

questo semplice scopo si e proposto nel compilare litare quest'insegnamenlo ai cherici.

CANALI LUIGI Discorso del P. Luigi Qanalidi Parma, min. oss., recitato al

popolo di Mezzano-inferiore nel giorno 11 Aprile 1869, in risposta ad una

lettera del sig. Giuseppe Moreno, ministro evangelico, stampata nel N. 20

del 20 Marzo, anno corrente, del giornale evangelico I'Eco della Verita;
diretto clal De Sanctis in Firenze. Reggio-Emilia, tipografia Degani e

Masini 1869. Un opusc. in 8. di pag. 34.

CASONI GIO. BATTISTA Le feste delF undici Aprile MDCCCLXIX; impression!

e memorie delFawocato Gio. Battista Casoni. Bologna, tipografia Felsi-

nea, 1869. Un opusc. in 32. grande di pag. 64.

LYvv. Casoai bene ha intitolato questo suo la- conformi alia verita, e risentile comunemenle da

voro Impressioni e Memorie. Chi fu presente alle tutli, ed ha accennalo memorie che si ricordano

feste romane per I'll Aprile, leggendo queste sue con ediflcazione e piacere.

pagine, si accorge che egli ha esposto impression!

CAUC1NO ANTONIO Appello a tutti i parrocchiani del Regno d
1

Italia, per
F aw. Antonio Caucino. Estratto dal giornale YUnita Cattolica. Torino

1869, tipografia Subalpina. Un opusc. in 16." pice, di pag. 20.

COLERIDGE ERRICO GIAC010 Vedi, Vita vitae nostrae.

COSI VINCENZO .Italia, poema in ottava rima, di Vincenzo Cosi 1863. 1 primi

quattro canti; sloria antica. Napoli, stamperia dell'ancora. Un vol. in 8.

dipag. 133.

La forma di questi Canti e una visione, nella avvenimenli la via tonuta dalla Provvidenza, spe-

quale sono rappresenlali assai rapidamente i falti cialmente in ordine al Cristianesimo. Se 11011 che

piu capital! del romano Impero, dall'ela di Ti- la materia e troppo vasta, e vi rimane in certa

berio, quando surse il Cristianesimo, insino ad Au- guisa affogata la poesia. Tuttavia Ti ha non pochi

gustolo, sotto il quale 1' impero di Occidente ebbe tratli assai commendevoli per vivacitJi di figure

termine. L'ordito e disposto per maniera, che si e nobilla di concetti,

possa ravvisare nella successione degli accennati

CROLLALANZA G. B. Storia del contado di Chiavenna, scritta dal cav. G. B.

Crollalanza, membro di prima classe delF Istituto storico di Francia. Fa-

scic. XI. Milano, Muggiani e comp., 1866; pag. 471 a 518.

DA QUINTO P. PIETRO Guida religiosa, proposta ai marinai, dal P. Pietro da

Quinto (al mare) cappuccino. Milano, Guzzetti, 1869. In 32." di pag. 458.

Per quanlo e a nostra conoscenza, questo e il componendolo in bello studio per lei, ha fatto

primo libro di genere religiose che esce in Italia, un' opera di vero zelo apostolico, la quale merita

per P ordine particolare de' marinai. In esso la di essere secondata da chi puo propagarla pei

gente di mare trovera pratiche cristiane ed istru- porti e pei lidi italiani. 11 prezzo del volumetto

zioni adaltatissime ai loro bisogni ed ai tanti pe- e di una lira, se legato; di cent. 80, senza le-

ricoli cui si trova esposta. II P. Pietro da Quinto, gatura, presso il Guzzetti libraio editore.

DE BERRIOZABAL GIOVANNI EMMANUELE Historia de la Iglesia en sus prime-
ros siglos, liasta el triunfo de la Madre de Dios en el Concilio de Efeso,

el ailo 431; por don Juan Manuel De Berriozabal, marques de Casajara. To-
mo I, II, III, IV. Madrid 1867, imprenta de Tejado, Quattro vol. in 16.

dipag. 420, 394, 515,336.
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BE BERRIOZABAL GIOVANNI EMMANUELE La felicidad del pensamiento. Se-

gunda edicjon. Madrid, imp. de Tejado, 1866. In 16. di pag. 296.

Observaciones sobre las bellezas historicas del antiguo teslamento. To-

mo I, II. Segunda edition. Madrid, imprenta de Tejado, 1864. Due vol.

inlb'dipag. 407,442.
Observaciones sobre las bellezas profetico-poeticas de la sagrada Biblia.

Tomo I, II. Segunda edition. Madrid, imprenta de Tejado, 1865. Dm
vol. in H.dipag. 341, 333.

Observaciones sobre las bellezas religiosas y los consuelos que se hallan en

la vida de nuestro adorable Salvador, 6 sea en el evangelic. Madrid, im-

prenta de Tejado, 1866. Un vol. in 16. di pag. 432.

Pensamientos de san Juan Crlsostomo acerca de la providencia, escogidos
en las obras del Santo. Madrid 1862, editor don Angel Malm. Unvol. in

16. dipag. 432.

Poesias sagradas. Segunda edition. Madrid 1863, imp. de Tejado, edi-

tor. Un vol. in 16. di pag. 407.

Siarao lieti di registrars i titoli di quesle sei della Chiesa caltolica, era uno degli intimi aniici

pregetolissimc opere, gentilmenle offerleci dall' il- del celebre Balmes e, com' egli, e sempre stato ze-

Juslre marchese di Casajara, acciocche le annun- lante di propugnare i buoni principii. Crediamo

ziussimo ai cattolici italiani. Questo eruditissimo che una corretla versione di alcune delte sopra

scrittore spagnuoio, che ha consummata la vita nel- cilate opere del Berriozabal torncrebbe ulile e gra-
lo sludio e nella pratica delle sane e saute dotirine dita in Italia.

DE LIGUORI S. ALFONSO M. Salve regina, ossia omaggio di divozione a Ma-
ria santissima pel mese di Magglo, di S. Alfonso M. De Liguori. Nuova edi-

zione con nuovi e recenti esempii. Milano, Agnelli 18t>9. In 32. di pa-

DE' PAOLI THUILLE P. VINCENZO Quattro sermoni sul Papa, tenuti nella chie-

sa parrocchiale di Braganza; dal P. Vlncenzo de'Paoli Tbuille, cappuccino,
con una prefazlone. Torino, Speirani 1869. In 16. di pag. 59.

1 temi del quattro discorsi, che annunziamo, e dio per 1' Italia. La robusta logica poi con la quale

che il ch. Oratore ha tenuti la state del 1868 in le venta si concatenano, e il vigore onde sono

Vienna, sono: il Papato ed i suoi caraiteri, il suo applicate a lie moderne iniquila legali, rendono

poiere coercitivo, la saa potenza salutare, le sue quesli discorsi mono opporluni ai nostri giorni.

imputazioni.Quesli sono i punti acconcissina ezian-

DOCUMENTI DI STORA 1TALUNA Yedi, Albissi (degli) Rinaldo.

DUPANLOUP Donne dotte e donne studiose, per monsig. Dupanloup, Vescovo
d

1

Orleans, membro dell' accademia francese. Yersione di una giovinetta

pratese. Prato, Guasti 1869. Un vol. in 16. di pag. VI11-132.

Da lungo tempo si dibatte la coatroversia della niic, trarranno pro dal leggerlo: le donne poi spe-

misnra d'istruzione che alia donna convenga, in cialmente T' impareranno le regole di spendere

oiodo che, e il difetto e I'eccesso del paro sieno utilmente il tempo e di coltivarc lo spirito e 1'io-

cviiati. L'illustre Vescovo di Orleans ha trattata gegno con frutto. La giOTinetta tradutirice si e

sapientemente una tale quistione.nell'opuscolo che studiata di rendere in buon lUliano il testo fran-

annun/iamo ,
fat to itaiiano da una giovinetta di cese, e per lo piu vi e riuscita.

Frato. Quanti hanno a cuore 1'educazione femmi-

DURANDO CELESTINO Vedi, Sacchetti Franco.

J)URANTE ANTONIO MARIA Compendio della mitologia pe
1

giovanetti, del sa-

cerdote Antonio Maria Durante. Seconda edizione. Napoli, tipografia rfe-

gli Accaltoncelli, 1869. Un vol. in 8. di pag. VI11-360.

Un libro che, senza per nulla contaminare la letlere una cognizione sufflcientissima della Mito-

purezza del costume, dia a' giovani studiosi delle logia, e, fuor di dubbio, libro utile e da acco-
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gliersi con gralo animo dagl' istitulori dell' ado- piosa, lo stile Ti e semplice e colto. In somma noi

lescenza. Or tal e questo del ch. sacerdole Durante, giudichiamo, che maeslri e disccpoii se ne potran-

che fine dal 1857 ne pubblico la prima edizione, no vantaggiare non mediocremenle. E vendibile

qnale compendio di un suo pieno trattato di Mi- al prezzo di lire 3 in Napoli, alia porleria del-

tologia, stampalo nel 1842. L'erudizione Ti e co- 1'Oratorio del Girolamini.

FESTA ANDREA Vedi, Schmid Cristoforo.

F. G. Ai sofisti del secolo XIX. Parole di F. G. Firenze 1869, tip. Bi-

rindelli. Un opusc. in 16. di pag. 19.

FORNACIARI LUIGI Esempii di bello scrivere, scelti e illustrati dairavv. M-
gi Fornaciari; diligentemente riveduti e corretti ed accresciuii di urfap-

pendice, per cura del prof. Rafiaello Fornaciari, figlio del compilatore. Vo-

lume I, Prosa. Volume II, Poesia. Terza edizione milanese con nuove cure.

Milano, Amalia Bettoni 18(58. Due vol. in 16. grande di pag. 428,, 488.

Fra le antologie d: autori classic! italiani che

corrono per le scuole, quella di Luigi Fornaciari

e meritamente rjputatissima. Questa nuova edi-

zione, fatta secondo la settima lucchese per la prosa
e la sesla per la poesia, ha il vantaggio di es-

sere slata emendata, ove occorsero sbagli, ed ac-

resciuta dal prof. RatTaello Fornaciari, figliuolo

FRANCESIA GIOVANNI Vedi, Alighieri Dante.

FRANCISCIS (DE) PASQUALE A Mylord Bute, per la sua conversione alia Chie-

sa cattolica, Canzone del P. Don Pasquale de Franciscis tie' Pii Operai. .fto-

ma, tipografia di G. Aureli 1869. Un'assai elegante edizione in 8. gran-

de, dipag. 30.

Nobilissimo e I'argomento di qucsta Canzone, si

pel personaggio che vi e celebrate, come per I'atto

generoso da lui compito coll'abbracciare la fede

cattolica. Al merilo dell'argomento corrisponde il

meriio della poesia. Essa e modellata secondo la

norma de'classici, perche il soggetto Ti e con-

siderate sol to lull' i rispetli, capaci di far risal-

tare un unico pensiero, che e 1'eroismo e 1'ec-

eelienza dell'atto, condotto a termine dal nobilc

dell'illuslre prof. Luigi. Basla, pensiamo noi, quo-

sta semplice notizia, per inTogiiare gli sludiosi

della nostra palria letteratura, a fornirsi di un'an-

tologia cosi preziosa, la quale puo mettersi nelle

inani dei giOTani con ogni sicurezza della picla

e dell' innocenza ioro.

lord : il qual pensiero Ta sempre crescendo di

grado in grado, insino al fine del componinento,
dOTe nceve I' ultima forma. Con questo sono coor-

dinati i concetti pnrticolari, di grande effetto per

la Ioro sceltezza, per la maeslria con cut Ten-

gono STOlli, e pe' Tarii moTimenti di amrnirazio-

ne, di pieti o simili che eccitano nell'animo. Lo

stile e qual si conviene al soggctto, maestoso in-

sieme e caldo di affetto.

FRANCO GIO. GIUSEPPE L'Orbe cattolico al Pontefice Pio IX, pel suo giubbi-

leo sacerdotale I'Aprile MDCCCLXIX; pel P. Gio Gius. Franco d. C. d. G.

Bologna, libr. dell' Immacolata, 1869. Un volume! to in 16. di pag.%.
E la ristampa di nn articolo della Civiltd Cat-

tolica, nel quale si raccolse per sommi capi la

storia dell' 11 Aprile 1 donatiTi in moneta e in

capilaTori ofTerli al S. Padre, i tributi delle arti

belle e della letteratura, gli stmlii affetluosi di

Boma, d' Italia, del tnondo tutlo, Ti sono passali

in rassegna. Vi e un rapido racconio de'festeg-

giamenti del cristianesin:o; ma soprattutto le gioie

di Roma e le offertc dei Comuni pontiflcii Ti si

schierano in beila luce. Non si puo desiderare

quadro piu Tasto, ne piu compiuto. In Appen-
dice si recano i discorsi recitati al S. Padre a

nome della Giovenlii cattolica e deH'Unt/d Cat-

tolica; e per gemma dell'anello, la risposta del

Santo Padre. Si Tende al prezzo di cent. 50.

FRONTINI AMBROGIO La dominante atrofia de'bachi da scla. Memoria del

sacerdote Ambrogio Frontini, parroco di Lesmo
, premiata dalla societa

bacologica di Casale Monferrato. Monza 1869, tipografia e libreria Pa-
lean e Chrici, Corso Italia n. 1862. Un opusc. in 16." dipag. 56.

GALANTI CARMINE Elogio funebre del canonico Gianbernardino Mascaretti,
rcttore del seminario di Ripatransone; lelto da Carmine Galanti, canonico
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teologo della cattedr.ale, il XX Marzo MDCCCLXVX. Ripatransone , tipo-

grafia di Corrado laffci, 1869. Un opusc. in 8. di pag. 23.

GIULIANI GIAMBATTISTA Dante spiegato con Dante, canti X!, Xll e XIII clel-

, 1' Inferno; commentati da tjiambattista Giuliani, esposltore della divina

Commedia neiristituto di studii superior*! in Firenze. Modena. tipografia

dell'erede Soliani 1869. Un opusc. in 8." di pag. 93.

II ch. professore Giuliani ci porge quest' altro sul divino volume, vi ha tale dovizia di erudi-

saggio del suo mctodo di commentare la Divina zione danlesca, che e veramente di sotnma sod-

Commedia. Ne' tre canti, la cui esposizione e com- disfazione a chi vuol conoscere a fondo il sommo

presa nel volume annunziato ,
abbiam trova'J i Poeta. E questo, come abbiamo altre volte osser-

medesimi pregi, che notammo per allri. Oltre alle yato, 6 il miglior frutto del nuovo Commento del

sentence del poema, le quali sou dichiarale colla Giuliani. Vogliamo sperare che compia felicemen-

consueta aggiustatezza di chi ha tanto studiato te e presto 1'incominciato lavoro.

GNOATO IACOPO Due discorsi del prof, abate lacopo Gnoato
, sopra un

testo di L. A. Seneca. Bassano, Roberti, 1869. In 8. dipag. 56.

II primo discorso dimostra che moltissime delle di civilla. Non ci sembra poi punlo necessario,

invenzioni, credute recenti, furono gi& note o in per chiarire i meriti del clero, incielare, come fa

tutto o in parle all'antichila; il secondo perora il ch. Autore, la scienza di Paolo Sarpi, uomo

con esempii e precetti degli stessi pagani, ia ne- tanto di cuore basso, quanto d'intelletto acuto.

cessita di educazione morale e religiosa, senza di Vi erano cento e mille migliori di lui da trarre

cbe crescera una gioventu vigliacca e incapace in esempio.

GOLDONI G. MICEELE Osservazioni riguardo al pio istituto di mutuo soccor^

so pel medici, chirurgi, farmacisti e veterinarii di queste province. Mode-
na 1869. Un opusc. in 16." di pag. 16.

Egregi pensieri di egregio cittadino, che con medici, che, per qualsiasi cagione, vengono a tro-

zelo e disinteresse fomeula nella sua patria una varsi in bisogno di soccorso.

istituzione benefica, a favore delle famiglie dei

GONZALEZ ZEFIRINO Philosophia elementaris ad usum academicae ac prae-
sertim ecclesiasticae iuventutis; opera et studio R. P.Fr. Zephyrini Gonza-

lez, Ordinls Praedicatorum. Matriti, apud Polycarpum Lopez, Cava-Ba-

ja, 19, MDCCCLXVI1I. Tre wlumi in 8. dipag. 1V-561, 444, 445.

Ecco un altro eccellente corso fllosoQco. Benche dicea. II terzo, 1'Etica e la Storia della filosofia,

in qualche raro punto non ci accordiamo coll'au- in cui sebbene il giudizio recato sopra alcuni fi-

tore, come sarebbe la maniera onde spiega 1'azio- losofl, segnatamente ilaliani, non sempre ci pfere

ne dell' intellctto agente, e 1'influsso di Dio; non- esatto; tuttavia ci si trova una chiara e brevt

dimeno generalmente non possiamo che approvar notizia dei diversi sistemi fllosoflci, quanto basta

altatnente la sua dottrina, come quella che e at- ad una elementare istituzione de' giovani. L'opera

linta dalle immortali opere di S. Tommaso di e stampata in Madrid; ma puo acquistarsi anche

Aquino. L'opera e divisa in trevolumi.il primo in Roma, trovandosene alcune copie vendibili nella

abbraccia la Logica, la Psicologia e 1'Ideologia. porteria del Convento della Minerva.

II secondo, J'Outologia, la Cosmologia e la Teo-

HURTER H. Sanctorum Patrum opuscula selecta ad usum praesertim studio-

sorum theologiae. Edidit et commentariis auxit H. Hurter S. I., S. Theol.

et Philos. doctor, eiusdemque S. Theol. in C. R. TJnivers. oenipont. profes-
sor p. o. Oeniponti, libraria academica Wagneriana 1869. Opusc. V di

pag. 220. Opusc. YI di pag. 260 in 12.

Kel quinto opuscolo di quesla egregia collezione S.Agoslino 1 de militate credendi ; 2 de fide

si conlengono: 1. S. AMBHOSII depoenitentia libri rerum quae non videntur, 3 de fide et symbolo,
duo: 2. S- CYPRUKI liber de lepsis: 3. TERTUL- aggiunge la esposizione di S. Tommaso d' Aquino
LIAHI liber de poenitentia. II sesto ai tre libri di in symbolum aposlolicum.
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INCUDINE-BUTTA' C. -- Sandrino e Lina. Napoli, tipografia Gargiulo, 1869.

In 16. dipar/.M.
Questi versi, composli in mortc di un fratellino lode migliore che pub darsi a componimenli di

di dieci anni, e di una sorella ventenne, sono questo genere, avvegnache questo del ch. Autore

improntati di un affetto veramente sentito. E Ja non sia sprovveduto di altre buone qualita.

ISOLA 1. G. Novella del conte Guglielmo di Nerbona, e di Dama Orabile;

scritta nel secolo XIV, e pubblicata per la prima volta, da I. O. Isola.

socio della r. Gommissione pe' test! di lingua. Bologna 1869, tipi Fava e

Garagnani. Un opusc. in 8. dipag. 32.

E un estralto o saggio delle Storie Nerbonesi, sig. Isola si accinge a pubblicare. II teslo e so-

scritte in lingua aurea del trecento, che il chiaro briamenle illustrate da r-ostille.

JAGER
.

Histoire de TEglise catliolique en France d'apres les documents les

plus autentiques, depuis son origine jusqu' an concordat de Pie VII; par

mgr. Jager, camerier secret de Sa Saintete, etc. Ouvrage revu et approu-
ve a Home, par une commission speciale autorisee par N. S. P. le Pape.
Tome quinzieme et seizieme. Paris 1868, Adrien le Clerc et comp. Dm
wl.in$di pag. 532, 569.

MAINI GAETANO in houorem martyrum sanctorum iaponensium specimen

inscriptiomim; auctore Caietano Mainio, presbytero carpensi. Bononiae, ex

typographeo Guidetti, an. MDCCCLXIX. Un opusc. in 4. di pag. 42.

A chiunque s' intende anco leggermente di epi- 1' Italia un buon numero d' iscrizioai latine, e tulle

grafia, sono note le difficolta gravissime che s'iii- sopra lo stesso argomenlo, nelle quali la nobilta

conlrano nel ttnlarne la pruova. Or quanto piu e sceltezza de' concetti gareggia colla eleganza e

se si detlano in lingua lalina? Basla mirare alia gastigalezza delle forme. Speriamo che queslo ge-

scarsita eziandio di mediocri epigraflsti, e fra co- nere, che e una delle glorie dell' Italia, seguiti ad
loro che pure hanno fama di colti scrittori in essere mantenuto in onore da quanti hanno la

quell' idioma. Gran lode adunque c doTuta al- stessa perizia e lo stesso amore, che il Maini, per
1'illuslre sacenJote Maini, il quale presenta al- Icgrazie e lamaestadel linguaggio de'nostripadri.

HANGING ENRICO EDUARDO La missione temporale dello Spirito Santo, ov-
vero la ragione e la rivelazione; per Enrico Eduardo Manning, Arcivesco-

vo di Westminster. Versione dallMnglese; per Fr. Pamfilo da Magliano
M. 0. II. dell' Ordine di S. Francesco. Roma, tip. di Propaganda 1869.

Un vol. in 16. di pag. XI- 281.

In questo libro, degnissiiao del pio e dotto au- tingenza del Concilio che ora si prepara. Ondc
tor suo, si ragiona specialmente dello Spirito San- merita lode di benemerenza colla causa di Dio,

to, rispetto al flue temporale, per cui dal Padre 1'ottimo P. Pamfllo da Magliano, che, per indotta

e dal Figliuolo fu mandate sulla terra; e quindi del P. Bernardino da Porlogruaro, ministro ge-
della sua particolare e personale presenza nel nerale dei Frati minori di S. Francesco, ha voltato

corpo mistico di Crislo, che e la Chiesa, e della queslo bel lavoro deU'Arcivescovo di Westminster

sua unione e delle sue operazioni nel medesimo. in chiara e colta lingua ilaliana.

Da cio si vede come cada in taglio nella cou-

MARIGLUNO LUIGI Lagrime e conforti sulla tomba di una madre cristiana.

Orazione funebre, recitata nel 28 Aprile 1869; dal sac. Luigi Marigliano,
nei funerali di sua madre Amalia Carpillo, morta ai 3 dello stesso mese.

Napoli 1869, Lett. catt. In 32. gr. di pag. 48.

LTTEI SANTI Ragionamento intorno alFantica cliiesa del Carmine di Firen-

ze, con una succinta notizia dello stato suo presente, per il P. Santi Mattei

carmelitano. Firenze,AnlonioGiuntini ed. 1869. In 16. di pag. 13$, IV.

11 ch. P. Mattei, die scoprl ie antiche pitlore ora le piu interessanti notizie che moslrano lo

nella sagreslia del Carmine in Firenze, pubblica stato antko e mo^erno di questa celebre chiesa.
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Egli che per selle luslri interi ebbe soll'occhio dotato di si fine giudizio e buona critica, polea

quei monument i : che pote avere in mano e stu- fra lutti darci, come ci ha dato, Una Yeramente

f diarc tutti i document! del Conyenlo, c che e piegevole monografla.

JHORCELL1 STEFANO ANTONIO Steph. Antoni Morcelli e Soc. lesu Fasti Urbis

Christiani. Augustae Taurinorum, excudebat Petrus, Hyacinthi F.
,
Ma-

rietti, typ. pont., M.DCCC.LXIX. Un volumetto in 8.
d di pagine 110.

None uopo di elogi ai Fasti cristiani di Roma signe letterato. L'opuscolo e inoltre arricchilo di

dell'incomparabile Morcelli. Ci basta solo annun- una bellissima prefazione latina, nella quale il

ziare la presente edizione, curata con molto stu- sopra lodato editore ne discorre i pregi con isti-

dio dal ch. padre Melandri, per invogliarne spe- le veramente commendabile per la schietta ele-

eialmeutc i giovani, cbe nun potessero procacciar- ganza.

si la intera opera di latina epigrafia di quell' in-

MORELLI CHERUBINO Vedi, Succhiellino.

MUZZARELLi ALFONSO II mese di Maria, ossia il mese di Maggio, consecrate

a Maria santissima, del P. Alfonso Muzzarelli della Compagnia di Gesii.

Foligno 1869, tip. Tomassini. Un volumetto in 16. piccolo di pag. 136.

NASELLI E MONTAPERTO G. B. Lettera pastorale di Mons. G. B. Naselli e

Montaperto, per la grazia di Dio e della Sede apostolica Arcivescovo di Pa-

lermo, sulla pia opera 11 boccone del povero . Palermo, Lao 1869. Un

opusc. in 8. di pag. 30.

L'opera delta del boccone del povero, che con- se ne e fatto propagatore. Monsignor Naselli, Ar-

siste nel delrarre che fanno le famiglie crisliane civescovodi quellacitta, in quesla veramenle bella

qualche boccone al loro Tillo, per fame carila ai e tenera pastorale, raccomanda con ardore i pro-

poveri, si e dappoco fondala e distesa in Paler- gressi di una tale opera, i cui vantaggi espone

mo, grazie alto zelo di un pio sacerdote, il quale col racconto di falti che commovono a pieta.

N1LLES De rationibus festorum sacratissimi Cordis lesu et purissimi Cordis

Mariae, e fontibus iuris canonici erutis, auctore Nicolao Nilles S. I. satrae

tlieologiae doctore. Edltio altera auctior et emendatior. In 12. di p. 648.

Di questo scritto abbiamo dalo conto nella Bi- sua utilila. Non ci siamo avvenuli in allri libri,

bliografia del quaderno 423. II pronto spaccio cbe discorrano piu compitamtntee piu solidamen-

cbe si c fatto di quella edizione, e una couferma te, nel suo genere, circa le Feste del sacratissimo

evidente delle lodi, che gli abbiamo date e della Cuore di Gesu e del purissimo Cuore di Maria.

OLMI G. I Cattolici nel cenacolo con Maria Vergine e con gli Apostoli in

aspettazione dello Spirito Santo; per G. Olmi. Modena, tip. dell' Imm.

Concez. editrice. Un opusc. in 16. piccolo di pag. 72.

II Papa e i suoi figli
nel Aprile del 1869; per G. Olmi. Modena, tip. della

Immac. Concez. 1869. Un vol. in 32. di pag. 24.

L'orto Mariano e Torto del mondo. Pensieri ed affetti per ogni giorno del

mese di Maggio ; per G. Olmi. Moclena, ivi; 1869. In 16.' di pag. 46.

PALLOTTINI SALVATORE Collectio omnium conclusionum et resolutionum

quae in causis propositis apud sacram Congregalionem Cardinalium S. Gon-

cilii Tridentini interpretum prodierunt, ab eius institutione anno MDLXIV
ad annum MDCCCLX, distinctis titulis alphabetico ordine per materias di-

gesta; cura et studio Salvatoris Pallottini, S. Theologiae doctoris et in ro-

mana curia advocati. Romae MDCCCLVIII, typis S. Cong, de Propag.
Fide. Tre fasc. in 4.- da pagine 129 a pag. 320.

PAQUET BENIAMINO Discours prononce a la cathedrale de Quebec le 10

Avril 1869, cinquantieme anniversaire de la pretrise de Pie IX, par 1'abbe

Benjam. Paquet, S. T. D. Quebec^ 1869. Un opusc. in 8. piccolo di pag. 25.

Ci giugne dal Canada questo eloquente diseorso, 1'Universila Laval di Quebec, per festeggiare il

nel quale 1'ab. Paquet, professore di Teologia al- giubbileo di Pio IX, dimostra le Tittorie della
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real prr festcggiare Pio IX. I tiloli dtlle parlate

son questi: 1. II santo Vegliardo del Vaticano.

2. L' inviato di Dio. 3. II Padre de' popoli. 4. H
Padre delle anime. S. II mariirio. 6. I martin.

7. II Rappresentante di Dio. 8.Speranze e YOti.

I giOYani oratori, alunni di filosofia del Collegio

S.a Maria, il di innanzi, insieme con altri, servi-

rono a mensa i Tecchi poveri e gli orfani del-

1'Ospizio, e il di stesso si comwnicarono e rice-

Tetlero in pubblico lo scapolare dell'Immacolala.

Chiesa militanle nel suo Pontificate: Tittorie nella

difesa delle dotlrine rivelale, colla deflnizione dom-

matica dell'Immacolata, e con altre dottrinali de-

flnizioni
; viltorie, in piii splendide manifestazioni

delle qualita sociali delta Chiesa, di unila e di

sanlita, Tittorie, nelle sue conquisle tra gli ere-

tici e gl'inferieli, si che anche le doti di aposto-

licita e di callolicita ban nuoTO splendore.

Insieme con queslo, ci giunge un ragguaglio

di olio brcvi discorsi, detti da giovani oralori

Delia solenne scduta accademica, tenulasi aMont-

PECORINI D. C. Lo spettacolo della creazione, ossia il proclotto cTirmumera-

bili mondi die con tan le gloria deireterno. Operetta scientifica religiosa,

che riassume le principal! nozioni di Mineralogia, Filologia, Zoologia ed

Astronomia, col mondo degli spiriti e piii una occhiata al soprannaturale
contro rincredulita del secolo; pel sac. D. C. Pecorini. Genova, tip. della

Gioventu 1869. Un volumetto in 32.dipag. 328.

II titolo di questo libretto spiega la mente ed ascendere a Dio redenlore, santiflcatore e beatifl-

il flne dell'autor suo. Dal mondo corporeo terre-

Stre e celeste, che puo dirsi un composto di mille

mondi, fa salire a Dio crealore di tante meravi-

glie: e dal mondo spiritual e soprannaturale /a

catore delle creature ragionetoli. E questa un'ope-

ricciuoia che istruisce e diletla, che fa conoscere

ed amare Iddio. Si vende lira 1, 30 presso 1'Au-

tore, in Geneva a S. Martino d'Albaro.

PELLICCIONI GAETANO Sulla interpretazione di un passo di Tucidide. Lette-

ra al professore Denicotti. Un opusc. in 8.' di pag. 24.

11 chiaro ellenista, professor Pelliccioni, si fa a

giustiflcare con questa sua lettera la spiegazione
data da lui ad un passo assai controverso di Tu-

cidide, che si trova al . 2 del primo libro della

guerra del Peloponneso. Gli argomenli, che il dotto

filologo arreca, sono mollo ingegnosi e moslrano

in lui non commie perizia della lingua greca. An-

che noi ci dovenmio occupare, benche assai di

passaggio, del medesimo tratto dello storico greco,

nella rivista che facemmo, alcuni anni addietro,

della yersione e de' comment!
, pubblicatine dal

dottissimo Peyron in due grossi rolumi. (Serie V"

fasc. 303, pag. 332 e segg.) Pur come allora tro-

PITTO ANTONIO Storia del santuario di N. Signora deirArma, scritta da An-
tonio Pitto, vice-preside della sezione di archeologia nella societa ligure
di storia patria, socio deirArcadia di Roma e delle pontificie accademie Ti-

berina e deirimmacolata Concezione. Genova, direzione delle letture calto-

liche 1869. Un opusc. in 16.* di pag. 60.

II ch, sig. Pitto c non mediocremente rersalo seppe condurle. Questa, non voluminosa, ma molto

bene scritta, intorno al sanluario di N. S. del-

vammo non lievi difflcolta nella spiegazione da-

tane dal fllologo subalpino; cosi ora non osiamo

accogliere senza riscrva la sentenza del Pelliccio-

ni. Due sonoje difflcolla principall: la prima
il contesto; poiche nella sentenza del Pelliccioni

ci sembra che non si accordiuo in maniera sod-

disfacenle i due incisi : Ty,v -vouv ecc. e icon

Trapa^et^'aa ecc. La seconda e la parola u.s-

Tctjua, che, a quanto afferma il Peyron, giudice

assai competente, non era adoperata nell' Attica

nel significalo di emigrazione in paese straniero,

ma si di dimora fissata in paese non proprio.

nella eognizione dei santuarii di Maria Vergine
nella Liguria, dei quali scrisse per 1'addietro al-

cune monografle, pregiate non meno per lo spi-

rito di pieta, che per la scelta erudizione onde

1'Arma, si legge con gusto e con ediflcazione, e

di nuoTO addimostra Taltitudine speciale del Pit-

to, per questa ragione di layori.

PIZZARDO GIUSEPPE La vita cristiana, opuscolo popolare, del sac. Giuseppe
Pizzardo da Savona, prevosto di S. Giov. Battista di Stella. Savona, tip.
di Francesco BertolottolSW. Un wlumetto in 32. di pag. 136.
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POKTILLO LORENZO Lettera pastorale di monsigiior Arcivescovo cli Cosenza,

D. Lorenzo Pontillo, a tutti i fedeli della citta ed arcMdiocesi di Cosenza.

Cosenza, lip. dell'Indipendenza 1868:

L'Arcivesoovo di Cosenza, rilornando dalla vi- petti del clero e de' laid nei luoghi da se visi-

sita di una porzioneilella sua diocesi, ha indiriz- tali; ma allresi per inculcare a lutti che obbligo

zata generalmente al suo gregge questa pastorale, dei fedeli di Gesu Cristo e il dipendere dalla Chiesa

non solo per espriniere la sua consoinzione in ac- cattolica in materia di fede e di costumi, per con-

corgersi dei buoni sentimenti che s'annidano nei seguire la salvezza eterna.

POSTEL V. DeiFanima e de
1

suoi destini. Traltatello ad uso di coloro che

avessero dimenticato queste cose;-dell'abate V. Postel.Yersione dal france-

se del prevosto Giuseppe Pizzardo da Savona. Bologna, Alcssandro Ma~

reggianif tipografo libraio 1869. Un opusc. in 32. di pag. 94.

PRADA P1ETRO Panegirico in onore dei nove cori angelici, recitato dal sac.

Pietro Proda, nella festa principale della confraternita del SS. Angeli nella

chiesa di S. Raffaele di Milano, Milano 1869, Tamburrini. In 16. di

pag. 30.

R. C. Coroncina di nove lodi ad onore della Yergine santissima. Milano,

tip. Agnelli, 1869. Un fol in 32.

RE310NDINI ANGELOE MARCELLO Notizie storiche intorno alsantuario di N.S.

di Loreto in Masso, provincia di Chiavari archidiocesi di Geneva. Genova,
stab, tipografico di G. Mambilla 1869. Un opusc. in 16. piccolo di

pag. 46.

Cenni storici della sacra Immagine di Maria SS. sotto il titolo di Mater Ad-

mirabilis, e del monastero diS. Chiara d'Albaro presso Geneva; per D. Mar-

cello Remoiidini. Genova, Caorsi 1867. In 16. piccolo dipag. 12.

RICCI MAURO Commemorazione di un caro defiinto. Tip. Calasans. Un

fol. in 8.

II caro defunto, commemorato in queste quattro ba il P. Mauro Ricci sparge fiori che olezzano

pagine, e il giovaue Teobaldo Cioci, sulla cuitom- della solita sua pieta ed elegauza.

Prose letterarie, storiche e di vario argomento; di Mauro Ricci delle Scuole

Pie. Firenze, a spew dell'edteore 1868. Un vol. in 16." di pag. 480.

Prose sacre morali e filosofiche; di Mauro Ricci, delle Scuole Pie, con una

amena prefazione. Firenze, a spese dell'editore 1868. Un vol. in 16. di

pag. CXXVIII - 314.

II chiarissimo P. Mauro Ricci che, fuor d'ogni spizii. Ma si pud dire con verila che, general-

contrasto, e de' piu eleganti, Yivaci e graziosi pro- mente parlando, la lingua sempre aurea e lo stile

satori dell'eta'nostra, haraccoite, nei due precilati sempre classico sono il minore dei pregi delle

volumi, tanle sue gentili scritlure di svariatissi- sue prose; tanlo questo e superato dal valore del-

mo argomeuto, pubblicate in diversi tempi e per 1'ingegno, dalla sapienza dei concetti, dalla bonta

occasion! diverse, e le presenta agl'Ilaliani ama- delle doltrine che in esse tralucono da ogni pa-

tori del vero, del bello e del buono, die certo gina. Noi slimiamo che questa cara coppia di vo-

gliene sapranno grado. Al corpo di quesla rac- lumi sia uno de' premii piii utili che si possa

coHa egli ha premessa una lunga introduzione fare a giovani sludiosi
;

i quali v'irnpareranno il

di ben 128 pagine in Otto caratlere, la quale e modo d' essere veri Italian! di pensiero e di lin-

un capolavoro di brio e di sopraffina toscanita. gua, e vcri catlolici di fede e d'affetto. La col-

Questa basterebbe ancbe sola ad ottenergli lode lezione di lutti gli scritti del P. Ricci comprcn-
<li scriltore quasi inarrivabile, nei mnneggiare la dera altri otto Tolumi. I due qui annunziali si

parlata viva e frizzante dell' odierna Toscana. I possono acquistare in Firenze alia lipografia Ca-

soggetti da lui trattati nei due volumi sono mol- lasanziana, al prezzo di lire 3 ciascheduno.

teplici, come 1'itulicano i titoli dei due fronli-
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RICCI PISH FILIPPO Ristoramento della Giurisprudeiiza. Pensieri delFavv.Pier

Filippo Ricci. Roma, Pallotta 1869. Unopusc. in 16. di pay. 108.

11 chiaro sig. awocato Rice.i ha un concetto as- dei fatti che da quello delle teoriche, e che si

sai vaslo e nobile della giurisprudenza e del suo disponga 1'ingegno di chi vuol pralicarlu con so-

esercizio, ed c grandemcnte geloso che in Roma lirli e profondi o Tnollcplici sludii, che non debbon

se ne conservi il primato, del quale 1'eterna cilia raai essere disgiunti da quello allresi dell'eloquen-

6 andala gloriosa per tanti secoli. Quesli suoi pen- za. Ricco notabilmente di belle notizic e di savie

sieri, che e^li ha cledicati al popolo romano, alia considerazioni e questo lavoro del valente Avvo-

sua curia, alia sua rappresentanza municipale, mi- cato, che noi invitiamo i giovani, i quali si ap-

rano pertanto a fare che si concepisca un' idea parecchiano ail'esercizio del 1'oro, a leggere e me-
retta della giurisprudenza, onde si allarga a spie- ditare.

gare la genesi, dcducendola ben piu dall'ordine

RONCH1NI AIADIO.

Negli Atti e Memorie della deputazione di sto- menle architetto di merito; 10 di Giovanni Ber-

ria patria per le province modenesi e parmensi, nardi, finissimo intagliatore di gemme, piu cono-

il ch. sig. Amadio Ronchini ha pubblicate molte sciuto sotto il nome di Maestro Giovanni da Ca-

cose inedite di ranta vera. Noi ne abbiaiu rice- slel Bolognese; 11 di Lorenzo Pomarelli ingegnere;

Tula una bdla raccclta, stampata separatamente 12 di Michelangelo e del Porlo del Po a Piacenza,

in tanti fascicoli, dei sesto e della forma medesi- ossia della rendita che in quel luogo Paolo Hi as-

ma che gli Atli. Lo spazio non bastandoci a di- sicuro a Michelangelo, come parle della ricompensa

scorrere di ciascuna Memoria, registreremo qui il dovutagli e promessagli da Clemente VII, per aver

catalogo di tutte. Qucsle trattano: 1 di Giorgio dipinto il famoso Giudizio nella cappelLi sistina;

Vasari alia corte del Cardinale Farnese; 2 di Ge- 13 delle relazioni di Tiziano coi Farnesi
;
14 di

nesio Bressani ingegnere militare del secoio XVI; Anlonio Sangallo il giovine; 15 di Leone Leoni

3 di Giacomo Bertoni pittore parmigiano; 4 di d'Arezzo; 1G di lacopoMeleghiero architelto fer-

Francesco Paciotti architetto militare e nipote di rarese; 17o dei due Vignola; 18 di Marco Giro-

Raffaello d'Urbino; 5 di Alessandro Cesati sopran- lamo Vida; 19 di Carlo Sigonio, erudilissimo sto-

nominato \ \ Grechetto, celehre intagliatore ia gem- rico; 20 di lacopo Cavicco, autore del romanzo

me e coniatore del seeolo XVI; C di una lettera intitolato H Peregrino, che ne' primi anni del se-

inedita di Pirro Ligorio, archeologo del detlo se- colo XVI fu divorato con tanta avidit da per

colo, al Cardinal-} Farnese; 7 di Giulio Clovio, tutto. 11 Ronchini, oltreche pa/ieute ed ingegnoso
chiamato il Raffaello de'miniatori; 8 di Bernar- investigatore ed illustratore di carte antiche, e

dino Zaccagni, deito per ragione di sua origine altresi purgalo e nobile scrittore: per modo che

da Torchiara, o il Torchiarino da Parma, illustre si fa leggere con diletlo.

architetlo; 9 di Giovanbattista Palori, medesitna-

ROHRBACHER Storia universale della CMesa cattolica dal principle del men-
do fino ai di nostri; delfabate RohrbacheE, dottore in teologia neirUniver-

slta cattolica di Lovanio, professore nel seminario di Nauci
,
ecc. Prima

traduzione italiana sopra la terza edizione contenente moltissime aggiunte e

correzioni delFAutorein seguito agli appuntifattialle due precedent! edi-

zioni; aggiuntavi la continuazione fatta dal Chantrel. Volume VI e VII.

Terza edizione. Torino 1869, coi tipi di Giacinto Marietti. Due vol. in 8.

rftpoflf.824, 950.

ROZZ1 FRANCESCO Ricordi di un padre a' suoi figli su la religione, di France-

sco Rozzi. Brescia, tip. del pio Istituto 1869. In 32. yr. dlpag. 96.

Pin

queslo libretto si accolgono i piu santi am- zione della vera fede, 1'osservanza della legge di

laestramenti, che un padre cattolico e timoralo Dio e la piatica deila pieta soda.

i Dio possa dare ai figliuoli, circa la conserva-

SSO SALVADORE La pronunzia toscana, segnata per uso delle scuole ele-

mentari di Napoli ,
da Salvadore Russo, prete del clero napoletano, profes-

sore in lingue. Napoli, stamperia Fibrcno 1869. In 16. di pag. 144.

SACCHETTI FRANCO Novelle scelte, di Franco Sacchetti. Torino, tip. del-

I'Oratorio di S. Francesco di Sales 1869. Un vol. in 32. di pag. 374.

Dalle dugencinquanlotto novelle di Franco Sac- fatta la scelta delle cenlo comprese in questo po-

chetti, il ch. sig. prof. D. Celestino Durando ha lito volume, in cui il giovane lettore non incon-
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trera periodo o parola che pnssa offendere la re- oatnente questa edizione, che raccomandiamo alle

ligione o il costume. Alcune brevi note, dichiara- scuole nelle quali si tengono in egual pregio le

tive di vocaboli o oscuri o anliquati, ornano par- letlere e 1'innoctnza.

SCHMID CRISTOFORO Ludovico, ossia il piccolo emigrate, racconto del can.

Cristoforo Schmid; dairalemanno volto nell'ltaliano idioma per Andrea Te-

sta. Napoli, stamperia e libreria di Andrea Testa, 1868. Un opusc. in

24. di pag. 68, che si vende al prezzo di cent. 30.

SERGIO G. M. Notizie intorno alia vita ed agli scritti del P. D. Carlo Vercel-

lone della Gongregazione de'Barnabiti, per G.M. Sergio della medesima Cou-

gregazione. Roma, Propaganda 1869. In 8.
e

di pag. 60.

La memoria del P. Carlo Vercellone, ornamento numerose opere da lui composle: esame che metle

insigne delta Congregazione dei Barnabiti e de- in chiara vista I'acume e il sapere vaslissimo pos-

coro delle sacre lettere ai tempi nostri, meritava seduto dal Vercellone, massirnamente in cio che

d'essere trasmessa con luce di verita ai poster! . a dcttrine bibliche si apparliene. Finalmenfe se-

E cio ha fatto il chiaro P. Sergio suo tonfra'cllo, gue per conclusione un indicc di tulte le opero

con istile pieno di affettuoso candore. Tulla la tela di varia mole e di diverse argomcnlo, scritte dal

della sua Tita laborioj'a c impiegata in opere di niedesimo: e sono cinquanla. In soslanza, questo

studio e di piela, egli ha svolta sempliremente: e e un monumento prezioso, erctto uon meno alia

in modo che dell' illustre defunlo e dclle sue belle verila dei meriti che alia grandezza delle faliche,

qualita d'ingegno e di cuore e delle sue religiose onde il Vercellone restera sempremai onorato nei

Tirtu, fornisce un acconcio ritralto. La narrazione fasti delle sacre discipline..

Si cliiude con un breve esamc di alcune (ra le

STRAMBI VINCENZO II mese di Giugno, consacrato alSangue preziosissimo di

Gesu Cristo, del ven. mons. Vincenzo Strambi, aggiuntevi varie giaculato-

rie. Foligno, tip. Tomassini 1869. Un volumetto in 16. di pag. 141.

SUCCHIELL1NO Don Vincenzio, o la dottrina cattolica sul culto dovuto a Dio

ed ai Santi. Conferenze a dialogo con sproloquio, introduzione, preamboli,

code e chiose, di Succhiellino Chierico; pubblicate da Cherubino Morelli,

parroco a S. Giusto a Gualdo in diocesi fiorentina. Firenze, presso Anto-

nio Giuntini editorc, via de'Nelli n. 3, 1869. Un vol. in 16.' dipag. 239.

Quattro sono le confercnze conlenute in questo e scrilte nella parlata medesima. Forse a piu d'uno

TOlume, che dall'lutore e stato composlo in rero nou gradira queslo mescolamento, in materia si

studio pel popolo. A. tal effetto, oltre "varie ame- grave, di serio e di buffo, di nobile e di triTiale.

nita premesse ed aggiunte in coda ad ognuna dielle Ma il fine preflssosi dall'Autore e certamenle lau-

eonferenze, amenita scrilte secondo la parlata fio- dabile, quantunque non ardiamo assenre che il

renlinesca, ha semioate eziandio le pagine, che modo di raggiungerlo sia generalmente imitabile.

lormano il corpo dell'opera, di noterelle istrutlire

SULIS (MERCEDARIO) FRANCESCO Delia statua miracolosa di Maria V. dilkma-

ria, che si venerain Cagliari nella chiesa diRR. PP. della Mercede. Notizie

storiche, compilate dal T. C. P. Francesco Sulis, mercedario. Terza edizio-

ne. Cagliari., tip. A. Timon 1869. Un opusc. in 16. di pag.W.
Qual c citta e pressoche non dicemmo borgala tole. II P. Sulis in queslo diligcnle Tolumelto ne

in Italia, che non posscgga in alcuna delle sue illustra la storia, e con una semplice, ma giudi-

chiese una qualche immagine delta Madre di Dio, ziosi narrazione dei fxtti che le si attengono, rav-

insigne per grazie concesse a'nuoi devoti? Anche viva la fedc e la picta dei Gagliarilani net san-

5a citta di Cagliari in Sardegna ha la gua, ed e luario di quella celeste Rcgiiia, che niun uomo

quella di N. S. di Bonaria, venerabile pel culto invoco mai invano ne' suoi bisogni.

dalle generazioni di ben cinque secoli professa-

TAMBA PRIMO Element! di Filosofia, tolti dalle opere di S. Tommaso, aduso

della gioventu, per don Primo Tamba. Volumi due in sedicesimo. Faenza,
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dalla lipografia dl Pietro Conti 1869. Primovol. pag. 350; secondo wl.

pag. 464.

Qnesti Elemenli, come e espresso nel Ulolo, compreso la dottrina di S. Tommaso, di cui egli

procedono sulle orme di S. Tommaso d'Aquino, voleva essere fedele seguace. Fatla questa riser-

del quale conliuuamente son citate le parole. Si va, riconosciamo del resto con sommo gradimen-

appoggiano altresi alle teonche del cclebre Bal- to che quesli elementi del Tomba son commen-

mes; e di qui nasce che qualche volta (come tlevoli, non solo per la sanita e golidita della dot-

per esempio nella quistione degli elementi co- trina, ma ancora per 1'ordine e per la chiarezza

stitutivi dei corpi) la dottrina dell' angelico Dot- della traltazione. II priinn volume abbraccia la

tore non e intesa a dovere. Noi stimiamo alta- Logica e la Metaflsica genorale; il secondo la

incnle 1' insigne fllosofo spagnuolo ;
ma non pos- SletaQsica speciale.

siamo dissimulare che piu d' una volta non ha

TANARI ANTONIO Per le faustissime nozze Bonara e de Rosa; versi cli Anto-

nio Tanari. Firenze, tipografia di G. Barbera, via Faenza, n. 66, 1869.

Un opusc. in 8. di pag. 80.

L'elegante volumetlo, che il ch. marchese Ta- stume, e falta per maniera, che non ne resting

nari offre come Strenna di nozze ai suoi gentili offese le leggi del pudore, per quanto almeno lo

nipoti, contiene parecchi sermoni, quasi tulti di eonsentono gli argomenti, che certo non si affan-

argomenlo salirico, perehe volli a riprendere al- no a giovanetti e fanciulle. Vi ha inoltre due

cuni piu generali difetti nella vita civile d'og- Sermoni disoggetto politico: la Polonia e la, Guer-

gidl. Lo stile e qual si conviene a somiglianti ra di Crimea. I principii, che in essi professa il

soggetti, arguto e frizzante a un tempo, ma in- ch. Autore sono sott'ogni nspello sanissimi
; salvo

sieme facile e piano; e la censura delle mode o che non ci sembra esatlo qualche suo giudizio,

delle usanze, che contengono pericoli al buon co- che ha relazione alia S. Sede.

TANCREDI GIUSEPPE La provincia di Frosinone nel giubbileo sacerdotale di

Pio Novio
; ricordanze storiche del prof. Giuseppe Tancredi. Roma, Via

1869. In 16.' grande di pag. 56.

Opuscolo ben condotto in opera di lingua, in leggiadria di concetti, in varieta di notizie.

TURCHIARULO GIACINTO- La festa dell'll Aprile 1 869 neirarchidiocesi diBari.

Tip. Cannone. Un opusc. in 8. di pag. 13.

VALENTINI AGOSTINO Memoriale dei confessori, ossia compendio di Teolo-

gia morale, per uso speciale degli esaminandi ad ascoltare le sacramental!

confession! ; per D. Agostino Valentini, cassinese, gia lettore di sacra Teo-

logia. Seconda edizione riveduta ed accresciuta da un canonico della me-

tropolitana fiorentina. Firenze, Manuelli 1869. In 16. di pag. 336.

VARI1 AUTORI Ghirlanda di fiori offerta a Pio IX nel giorno 11 Aprile 1869,

cinquantesimo anniversario della sua prima Messa, mentre nella chiesa di

S. Eufrasia in Pisa si celebrava la festa delFopera della S. Infanzia. Pisa,

tip. di Letture cattoliche. In 32.' di pag. 12.
- II cinquantesimo anniversario della prima Messa, celebrata dal sommo Pon-

tefice Pio IX, festeggiato dairOspizio di Tata Giovanni. Roma, stamperia
della S. C. De Propaganda Fide, 1869. Un opusc. in 8. di pag. 24.

E un' accurata esposizione degli apparecchi una visita particolare. All'esposizione lien dietro

festivi, falti in ouore del S. Padre Pio IX dal- 1' inno cantato dai giovani alunni deU'Ospizio e la

1'Ospizio di Tata Giovanni, quando, nell'occa- raccolta delle iscrizioni, che adornavano la chiesa

fiione del suo giubbileo sacerdotale, lo consolo di e la casa di esso Ospizio.

- Malta a Pio IX. XI Aprile MDCCCLXIX. Tipografia Albion Press. Un
opusc. in 8.* di pag. 44.

VECCIA ROMUALDO Un ceino biografico intorno al sacerdote D. Giuseppe

Ignazi di Ripatransone, scritto dal pievano don Romualdo Veccia. Ripa-
transone, tipografia di Corrado laffei 1869. Un opusc. in Ssdipag. 30.
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VENTUROLI M. Llgiene del fanciulli. Lettere a una dama ; del pr. M. Yen-

turoli. Bologna, tipografia felsinea 1869. Unvolumet. m!6. di par/. 138.

Sono sette lettere, scritle con molta perizia derate. Noi facciamo voti perche queslo prezioso

della materia die trattano, e con un cotal fon- libretto si propaghi fra le madri cli famiglia: e

do di buon senso., che ci pare assai efilcace a siamo cerli che tulte ci saranno grate di averlo

distruggere parecchie usanze perniciose e false loro indicate. L'egregio sig.dottor Venturing che

opinioni che corrono circa il sano allevamenlo e tanto buon cattolico quanto valoroso fisiologo

dei bambini. II punto poi dell'aHaltamento, per suggerisce poi anche avverlimenti morali die son

rispetto si ai pargoli die lo ricevono, come alle tntt' oro di sapienza crisliana. II libro si vende

madri o alle nutrici che lo danno, e svolto con alia tipografia dell' Immacolata in Bologna, via

una pieuezza di avvertimenli e di regole prati- Usberh 606.

che., die non sappiamo qual cosa lascino a desi-

VITA ISSU CHRISTI SALVATORIS Sive monotessaron catholicon, id est evan-

gelium secundum Matthaeum, Marcum Lucam, loannem; vulgatae editio-

nis. Wiesbadae, sumptibus lulii Niedner MDCCCLXIX.
Vitavitaenostrae, meditantibus proposita, curante Henrico lacobo Cole-

ridge^ Societatis lesu. Londini, Burns et Gates MDCCCLXIX.
II comporre gli Evangelii in un tutto armonico

e seguito, secondo 1'ordine della cronologia e il

nesso storico dei fatli, fu seniprc giudicato cosa

di sonimo momento, si per isciogliere le obbie-

zioni che conlro la verita loro trassero in ogni

tempo gl' increduli dalle contraddizioni e dagli

anacronisini apparent! che vi s' incontrano, e si

ancora per avere una cognizione piu piena ed

esalta della vita e dotlrina di nostro Signore, di

cui ciascun Evangelista scrisse solo quelle parti

e circoslanze, che nieglio facevano ailo scopo pro-

postosi. Pero la diflicolta di una tal opera non e

minore della sua imporlanza, come puo legger-

niente argomentarsi dal gran nuniero di quelli,

che Y! posero ialorno 1' ingegno e I' erudizione

loro, senza che nessuno abbia ancora potuto van-

tarsi di avere appianate tulte le difficolta e con-

seguito esattamcnle lo scopo. Le due opere che

qui annunziamo, uscite contemporan^amenle alia

luce, e lavorate da tali che ben si mcslrano in-

telligent! in quesla ragione di studii, ce ne for-

oiscono una prova novella. Percioche quantun-

que identica in ambedue sia la norma adoperata

nel distribuii-e e coordinare i falti, vogliamo dire

la serie cronologica seguila da S. Luca; lutlavol-

ta non sono pochi quei punti, nei quali 1' uno

autore si allontana dall'altro, o preponendo cio

che 1'altro pospone ,
ovvcro considerando come

identiche quelle uarrazioni che 1'altro distingue.

Se la mancanza di opportune annotazioni, le quali

rendono ragione deiTordine seguito dai chiaris-

simi Autori nella composizione del testo sinotlico,

priva in parte i leltori del frulto dei loro studii;

crediamo pero che, pure come sono, le due Annonie

o Concordanze suddetle torneranno utili agli stu-

diosi deile divine Scritture. I quali trovar potran-

no in esse nuove vie e maniere, per acquista-

re una nolizia ordinata e comprensiva di quan-
to i sacri Storiei ci riferiscono intorno alia vita

e agli insegnamenti di Gesu Cristo, e vincere

quelle non poche difflcolla che ciascuno degli

Evangelii, preso separatarnente da se, a prima vi-

sta presenta. Ainbedue queste dotte opere si tro-

vano vendibili in Roma presso il sig. Spithover.

VITRIOLI PASQUALE Memoria in difesa della Ghiesa Palatina di S. Maria della

Cxattolica di Reggio, contro il pubblico demanio dello Stato. fteggio, 5 Gen-

naio 1869. Un opusc. in'L* di pag. 12.

ZAMBOKI CAIILLO Godifredo diGorlitz, ossia le abiure. Bacconto del par-
roco bolognese D. Camillo Zamboni, socio emerito della pontifieia accade-

mia romana deirimmacolata Concezione. Bologna, tip. di Alessandro Ma-
reggiani, via Malcontenti n. 1797, 1869. Un vol. in 16. di pay. 216.

Racconto originalmente italiano, di gcnere slo- tri Racconti ch' egli ha composli, sarebbe suffi-

rico e religioso ed assai istrullivo e il Godifredo

del ch. don Zamboni, che lo ha scritto con quel

suo stile facile e naturale, ma vario secondo le

esigenze dei soggetti che gli vengono solto la

penna. Quantunque non avessimo i parecchi al-

ciente questo solo a provare che e^so ticrie in

Italia luogo molto onorevole tra i colti scritton

di romanzi onesti , cristiani, e concepiti e cou-

dotli con urtiflzio iaudabile.



COSE SPETTANTI

AL FUTURO CGNCILIO

i.

ATTI EPISGOPALI

Lettere pastoral!. 1. Del Vescovo di Casale 2. del Vescovo di Poitiers

3. del Vescovo di Magonza 4. del Vescovo di Saluzzo.

1. Lettcra pastorale del Vescovo di Casale. (In 8. di pag. 68.)

L'autorita, la sapiensa, \ frutti del Concilio son qui messi in chiaro

dal Vescovo di Casale e conte, monsignor Pietro Maria Ferre, piu colla

Juce delia dottriha, clie collo splendore dell" eloquenza. Invece di darne

a saggio qualche bel estratto, coglieremo piuttosto di mano in mano e

porremo insierne la serie delle proposizioni fondamentali di tutlo il dis-

corso, e le daremo colle parole stesse delPautore, lasciando pero lo

svolgimento delle pruove, onde quelle proposizioni vengono diinostra-

te. Saracio uno sformare questo dotto lavoro? Forse si, ma pur lo ten-

tiarao sulla speranza di dar cosi, almeno come Fabbozzo o il cartone

di un si bel quadro, quasi die fatto dal I a stessa mano maestra.

E impossibile che alcuno si formi un giusto concetto deli' aulorita

della Chicsa cattolica, se non e profondamente penetrate della retta co-

gnizione del dominio pieao, assoluto di Gesu Gristo su lutte le cose;

imperocche la Chiesa cattolica non deriva la sua autorita che dal divi-

no suo Capo Gesu Cristo. L'autorita dei Vescovi non e umana ma di-

vina; non e conferita dal corpo dei fedeli, ma comunicata iminedia-

tamente da Gesu Cristo; pure siffatta loro autorita e subordinata al vi-

sibile Capo supremo della cristiana societa. Anche questa autorita non

dimana nel Capo di tutta la cristianita dalSa moltitudine dei fedeli o dal

coro dei sacri Pastori, ma dalFumanalo divin Verbo, clie ha voluto il
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romano Pontefice fosse il suo supremo Yicario sulla terra. Ball
1

essere

Tautorita della Chiesa cattolica 1'autorita stessa di Gesii Cristo comu-

nicata ai sacri Pastori per la formazione e pel governo del mistico

gregge, e facile inferire le doti di cui essa e fornita.

E primieramente questa autorita non puo essere altrimenti che una r

poiche un solo e Cristo, sebbene ella sia in varia misura distribuita : il

gran dottore e martire S. Cipriano insegnava questa verita, affermando

che uno e Tepiscopato di cui partecipano i singoli antisliti in modo so-

lidario. L'autorita medesima, oltre alPessere una perche uno e Cristo, e

pure indipendente, perche Gesu Cristo e il sovrano dominatore di tutte

le cose. Finalmente obbliga tutti gli uomini, ne la forza di obbligare,

propria dell
1

autorita della Chiesa, si ferma alle azioni esteriori deiruo-

mo, ma penetra neirinteriore dello spirito umano ed esige il fermissimo

consenso delFintelletto, la sommissione della volonta, il soggiogamento

degli affetti.

Mettendo innanzi T autorita della Chiesa cattolica
, abbiamo gia ad-

ditata I' autorita suprema ed inviolabile che e propria del Concilio ecu-

menico. Ognuno si accorge che nel Concilio si raccoglie, a cosi es-

primerci, tutta T autorita che il divin Salvatore alia sua Chiesa comu-

nicava. Quivi e il legittimo Successore di Pietro; quivi sono i Vescovi:

tutta cosi nel Concilio ecumenico la cattolica gerarchia grandeggia, ma
senza punto alterarsi, come yorrebbero coloro che talsamente pensa-

no, il Concilio essere superiore al sommo Pontefice. Come non si puo se-

parare il Concilio dal sommo Pontefice, poiche quello senza questo non

puo nemmeno concepirsi, cosi nel Concilio tutta la ecclesiastica ge-

rarchia ritiene la perfetta organizzazione che dal divino Istitutore ha ri-

cevuta; il sommo Pontefice e i Vescovi in soavissimo concerto tengono
il posto che loro si addice, e risplendono di tutta Y autorita che la Chie-

sa, quale regno spirituale di Gesu Cristo, indefettibilmente possiede. Le

quali cose cosi essendo, e manifesto che V autorita del Concilio generate

e pei veri credenti la piu sublime, la piu imponente, la piu inyiolabile

che possa mai ayer luogo nel mondo; poiche e la stessa autorita di Dio,

di Gesu Cristo, della Chiesa.

Ne solamente ai decreti che il prossimo Concilio ecumenico sara per

sancire, deyesi la piu intera sommessione della mente e del cuore per
essere desso investito della suprema autorita spirituale, ma eziandio

per essere il medesimo rischiarato dal piu fulgido lume della diyina

Sapienza. La scienza, T esperienza e la prohita dei sacri Pastori non

sono le ragioni precipue onde la sapienza deiruniversale Concilio vuolsi

inferire. La dimostrazione piu efficace della sapienza, propria delfac-

cennata sacrosanta assemblea, procede dair intima natura della medesi-

ma e dalle chiare e ripetute promesse divine, dalle quali consegue che

-a Chiesa cattolica e in possesso della celeste sapienza e che in ordine
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alle verita rivelate rifulge dalla prerogativa singolarissima dell
1

infal-

libilita.

Per cogliere il vero senso e spiegare la magnificcnza di questo pri-

vilegio della Chiesa distinguiamo in essa la comunila dei fedeli aderen-

ti ai loro Pastori, il corpo di questi sacri Pastori, e inline il Capo di

tutta la cristiana societa, a cui si appartiene per divino mandate pa-

scere in uno gli agnelli e le pecorelle. Le dette tre parti, secondoche

loro compete, partedpano del grande beneficio della infallibility. L'in-

fallibilita passim dalla parte del popolo e ima conseguenza deirinse-

gnamento dei Vescoyi, e T illustrazione delle menti, prodotta, merce T in-

teriore aiuto della grazia, dall'esteriore autorevole magistero della Chie-

sa cattolica. II corpo de'sacri Pastori, preso nella sua universalita, non

puo errare nella professione della dottrina rivelata. Pero anche questa
infallibilita dei sacri Pastori sta in rapporto colla posizione che essi ten-

gono nella Chiesa. Riguardo al popolo alle loro cure affidato essi so-

no maestri, sono predicatori della verita celeste; riguardo invece al

sommo Pontelice romano appartengono alia classe dei discenti, non

comunicano a lui
,
ma anzi da lui ricevono T insegnamento. Conse-

guentemente se F infallibilita dei Yescoyi in faccia ai semplici fedeli e

al clero minore e attiva, dessa e passiya in relazione al Capo supre-
mo della Chiesa. E siccome anche i Yescoyi non sono nella verita se

HOB in quanto aderiscono al sommo Gerarca su cui tutta la Chiesa e

editicata, ne yiene chela loro infallibilita attiva e con qvLzM&passiva ne-

cessariamente legata, anzi quella da questa necessariamente dipende. Se
dal coro dei Yescovi ci eleyiamo ora al Capo augusto di tutta la Chie-

sa, la santa Scrittura (Luc. XX, 31, 32) ci dice che esso e infallibile,

anzi che in esso s'imperna, a cosi dire, Y infallibilita di tutta la Chiesa.

L 1

infallibilita espressa neU'eyangelico oracolo non si riferisce ad una co-

munita o ad un collegio, come abbiamo afiermato rapporto ai semplici
fedeli ed ai sacri Pastori, ma e tutta propria della persona del supremo
Gerarca in quanto parla ed opera nella sua qualita di Capo di tutta la

Chiesa. Questa infallibilita non e passiya, come quella del corpo dei fe-

deli; ne e parte attiva e parte passiya, come e quella del coro dei Ye-

scoyi, ma tutta attiva, perche a lui solo si appartiene dMnsegnare a

tutti, senza soggiacere al magistero di nessuno. Di tal maniera la infal-

libilita del Pontefice romano e come il foco luminosissimo, pel quale la

luce della verita rivelata entra nella Chiesa cattolica, la investe, la pe-
netra in ogni parte e la prepara a rivestirsi dei raggi della gloria nella

celeste Sionne.

Niuno si pensi che la Chiesa cattolica insegnante per essere infallibil-

mente illustrata dalla verita soprannaturale, non possa procedere sem-

pre piii innanzi nelle cognizioni religiose, e che le menti abbiano pre-
clusa la via di far sempre nuove investigazioni. Yuolsi distinguere ac-

Serie Vll, vol. VII, fasc. 462. 6 25 Giugno 1869.



82 COSE SPETTANTI AL FUTURO CONCILIO

curatamente lo sviluppo dal cangiamento di una dottrina, SifFatto svi-

luppo ebbe luogo lino a Gesu Cristo, mediante le positive rivelazio-

ni che il Signore faceva per la bocca dei suoi Profeti. Dopo Gesu Cristo

e dopo gli Apostoli il deposito della rivelazione affidato alia Chiesa non

venue dal Signore ulteriormente accresciuto, rna non per questo rimase

stazionario; imperocche i principii soprannaturali di esso contengono in

se tesori di verita che mano mano, merce della investigazione, assistita e

guidata dal lume celeste, a condanna degli error! irrompenti e ad in-

cremento della pieta, si svolgono e circondano di nuovo splendore la

Chiesa. Come questo escluda ogni sostanzial mutazione della cristiana

dottrina, e dichiarato ampiamente da Yiricenzo Lirinese (In Commo-
nit. n. 23). Questo tratto del celebre Lirinese, che con tanta chiarezza

e vivacita ci descrive F indole e la regola del vero progresso della cat-

lolica dottrina, ha, si puo dire, tracciata la storia di cio che di fatto av-

venne nella Chiesa. La dottrina rivelata si e svolta magnificamente ed

csplicata e dalla parte negativa in quanto ha vinta e dissipata una miria-

de di errori, e dalla parte positiva in quanto cavando dai suoi principii

naturali conseguenze, ha moltiplicato i sublimi e consolanti suoi insegna-

menti. Per ottenere questo sviluppo e quefcto trionfo della dottrina cat-

folica s
1

affaticarono glMngegni piu perspicaci e piu sublimi che fiorirono

in tutti i tempi nella cattolica Chiesa. Epero necessario riflettere che

lo svolgimento della dottrina cattolica, 'ove si parta da persone priva-

te, per quanto si suppongano dotte e di rette intenzioni, non e ahba-
1

stanza sicuro attesa la fallibilita del naturale intendimento, e non ha che

un valore meramente umano : imperocche, come dicemmo piu sopra,

non ai singoli fedeli, ma al comune di essi spetta Tin fallibilita, e que-
sta infallibilita in loro e solamente passiva, cioe promana non dalPacu-

me e coltura della loro mente, ma dalla piena adesione alia dottrina ce-

leste, loro insegnata dal cattolico magistero. Perche lo sviluppo e Tin-

cremento della fede acquisti forza, bisogna che sia riconosciuto legitti-

ino e adottato dai Successor! dcgli Apostoli. Indi awiene che le propo-

sizioni, accolte siccome vere dal corpo dei sacri Pastori, debbono vene-

rarsi dai cattolici, non gia per gli argomenti con cui liirono dai privati

Dottori provate e discusse, ma per la divina autorita con che gV inviati

di Gesu Cristo ne riconobbero la rettitudine e la purezza. Ma nemmeno
basta il giudizio dei Vescovi perche una sentenza debba assolutamen-

te acccttarsi quale genuino svolgimento della fede, imperocche anche i

Vescovi, se sono maestri dei popoli, sono insieme discepoli del sommo
Pontefice romano, e la infallibilita attiva che hanno come maestri dipen-

de dalla infallibilita passiva che hanno come discepoli. Quando il Papa

pone il suggello del suo giudizio e della sua conferma al risultato delle

fatte disputazioni, allora questo risultato e di autorita divina, poiche e

certo che il sommo Pontefice romano e stato assistito dallo Spirito San-

to nel prommciare quella definizione.
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La sapienza, di cui abbiamo esposto il carattere soprannaturale e gli

ammirabili procedimenti, investe costantemente la Chiesa cattolica e in

modo piu straordinario e solenne si manifesta nei generali Concilii. Ma
donde dipende la speciale efficacia del Concilio ecumenico? E forse desso

un qualche cosa di distinto e diverse dalla Chiesa cattolica? II Concilio

ecumenico non e che la Cbiesa docente coadunata. La speciale efficacia

del Concilio sta in cio che in esso, come si mostra in forma piu solenne

e potente Fautorita della Chiesa, cosi anche la sapienza celeste della Chie-

sa stessa, si manifesta in maniera piu luminosa e diffonde piu largamen-
te i diyini favori. Tale sara il Concilio ecumenico, che nella Basilica va-

ticana sta per adunarsi!

Corrispondenti alFautorita ed alia sapienza, di cui e fornito il Concilio

ecumenico, sono i frutti preziosi, dei quali esso di sua natura e fecondo.

E qui fmalmente ci vediamo costretti di compendiare in brevi parole,

quanto Fillustre Prelato dice nelle ultime diciotto pagine intorno agli

liber tosi frutti di santita e di pace, di cui il Concilio e di sua natura fe-

condo a vantaggio universale, come strumento validissimo della grazia

celeste: e sono frutti e benefici effetti per gli stessi infedeli, perche nel

Concilio il magistero della Chiesa cattolica si rende solenne, manifesto,

visibilissimo a tutte le genti; per gli eretici e gli scismatici, perche le

eccelse prerogative, Funita, Funiversalita, Fapostolicita, la santila, che

formano sempre il distintivo della Chiesa cattolica, nel Concilio ecume-

nico condensano, a cosi esprimerci, iloro splendori; ma specialmente pel

cattolici, perche il Concilio col fatto stesso di riunirsi e colla molteplice
sua azione offre aiuti e rimedii opportuni ad illuminare i sedotti, o pre-
munire gFincauti, ad avvalorare i languidi, a rinfervorare gli ecclesiasti-

ci nelFunione, nello studio e nelFoperosita, e i religiosi nello ^pirito di

lor vocazione, e fmalmente a santificare la vita pratica nella comune dei

fedeli : frutti preziosissimi di vita eterna e di prosperita altresi tempo-
rale degli individui e delle nazioni, che aspettiamo dalla divina miseri-

cordia per mezzo del Concilio; ai quali pero dobbiamo fin d'ora coopera-
re collo spirito di cristiana sommissione al Concilio, e colla preghiera.

Ci duole che le pastoral! dei Vescovi, dirette ai lor cleri e ai fedeli

delle loro diocesi, non abbiano generalmente gran corso al di fuori; e

pero ci piacerebbe che alcune specialmente, siccome questa, che sono

compite trattazioni dottrinali, fossero stampate anche in altra forma di

piu facile diffusione, come si fa di altri opuscoli che si diffondono per
tutta Italia dalla stampa cattolica.

2. Instruction pastorale de mgr. I'Eveque de Poitiers. (In 4.dipag. 27.)

II solo nome di monsignor Pie basta per far concepire un' alta idea

d'una sua pastorale sul Concilio. Inveroegli si contenta per ora di toecar

solo alcuni punti generali, riserbandosi a trattare in tempo piu oppor-
tune delle quistioni molteplici relative al Concilio. Egli a bello studio evi-
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ta per ora di trattare in suo nome certe quistioni capital! che sono di

appartenenza di quella augusta assemblea, sembrandogli che un tale ri-

serbo (specialraente in un atto di episcopal magistero, come una lettera

pastorale) sia ricbiesto dal rispetto dovuto a suoi venerabili colleghi nel-

TEpiscopato e alia dignita propria, altra essendo T attitudine di persona

privata
l

,
ed altra quella di ungiudice chiamato a sederenel tribunale e a

pronunziar la sentenza. Pero egli non YUO! prevenire il giudizio altrui, ne

formolare anticipatamente il proprio sentimento pcrsonale, essendo anzi

disposto a far protitto della comunicazione delle idee e del frutto delle

discussioni, e soprattutto ad obbedire ai lumi dello Spirito Santo, la cui

assistenza si fara sentire all
1

ora opportuna. Pertanto questa pastorale

del famoso Yescovo di Poitiers non puo guardarsi come T ultima sua

parola su tale argomento e come 1'espressione di tutto il suo pensie-

ro, ma pure egli e sempre monsignor Pie, neiratto stesso cbe egli

vuol dire soltanto le cose piii ovvie e toccare i punti piu generali c

comuni.

Dapprima, a disinganno d'una scuola di pensatori alia moderna, i quali

non sanno riconoscere Tesercizio delVautorita suprema se non nell'azione

regolare delle pubblicbe assemblee, monsignor Pie dimostra cbe Tauto-

rita della Cbiesa dispersa non e punto minore di quella della Chiesa rac-

colta in Concilio : poiche cio che rende suprema e infallibile I'autorita

della Cbiesa, si e appunto quella prerogativa d
1

infallibilita, conferita di-

vinamente dapprima a Pietro, e poi al collegio apostolico unito al suo

Gapo. Or tale prerogativa non dipende punto dal ravvicinamento o dal-

la lontananza materiale de'membri della tribu ecclesiastica. II medesimo

Spirito, che trionfa della naturale diversita degl
1

intelletti e delle volon-

ta, sa trionfare ugualmente della diversita di luogo e di spazio. Pietro

ha ricevuto la missione di confermar nella fede i suoi fratelli, o sian

lontani, o sian raccolti intorno a lui
;
e quest! alia lor volta sparsi fino

aU'estremita della terra, restano uniti gli uni agli altri pel legame di

una medesima soggezione alia condotta dello Spirito Santo e al primato
del Successore di Pietro. I loro giudizii, sia che precedano o che segua-
no il giudizio del romano Pontefice, sol che gli siano conform! ,

sono

sempre giudizii della Chiesa: di che puo dirsi in qualche senso assai ve-

ro, che la Chiesa e un Concilio in permanenza. Quindi monsignor Pie

rigetta come inammissibile il linguaggio di certimi che parlano della

grandezza e dell
1

importanza del Concilio quasi di un avvenimento, in

4 Monsignor Pic non disapprove che scrittori privati, sotto la loro rcsponsabilitii persona-

le, facciano congetture e dibaltimenti sulle materie da trattarsi in Concilio; ne la Chiesa,
che e assai liberate, si offende di tal liberta, tenuta deutro giusti confini: a condizionc pc-

ro, aggiunge monsignor Pie, che il falso liberalismo, come e gia avvenuto, non pretcnda il

monopolio di tal
liberta, e che, secondo ii suo costume di pratico assolutisnao, non invochi

la repressione, e non gridi allo scandalo
,

a cagiooe della liberta lasciata a' suoi contrad-

<3 it tori .
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virtu del quale T ecclesiastica gerarchia dopo tre secoli rientrera in

possesso della sua potenza e de
1

suoi diritti . Quelle persone, d'altra

parte benevole al sacerdozio, che parlano in tal guisa, obliano due cose:

la prima che N. S. Gesu Cristo dando alia sua Chiesa una costituzio-

ne essenzialmente monarchica, ha provveduto che la sovranita dottri-

nale e legislativa non venga a mancare giammai : la seconda, che se

Gesu Cristo promise di poi la sua assislenza, e comunico la sua divi-

na autorita a piu (
benche ne nello stesso grado, ne colla stessa estensio-

ne), egli non fe dipendere Tesecuzione delle sue promesse dalla condizio-

ne delFadunanza di tutti in un luogo; che anzi egli promise di restarsi

con loro per sempre neiratto stesso che gli inviava a tutte le parti

del mondo : le quali due cose monsignor Pie dichiara, colle parole di

Bossuet, I'oracolo, la cui autorita quella scuola non vorra ricusare.

Adunque e nella Sede indefettibile di Pietro e neU'Episcopato disperso

e unilo al suo Capo, v'ha sempre un'autorita vivente, un tribunale che

non vaca giammai; il Concilio all'opposto e un fatlo transitorio, una

delle manifestazioni della vita della Chiesa, una delle forme, sotto cui il

suo diritto puo venire attuato.

Ma non per questo vien meno la grandezza e T importanza del Conci-

lio ecumenico; che anzi monsignor Pie dimostra che Tistituzionc dei

Concilii fa parte della organizzazione della Chiesa, e che entra nel dise-

gno del suo divin Fondatore, e che le sue decisioni, per piu riguardi,

hanoo il massimo peso di autorita presso lull
1

i cristiani, e che somtno

sara il vantaggio del Concilio vaticano.

Senza entrare pero ne
1

particolari delle materie che vi si potranno

trattare, egli si trattiene piuttosto ad esortare i fedeli alia preghie-

ra, ed anche in questo argomento comune ha dei pensieri original!

sulla intercessione di Maria e sulle preghiere altresi del sesso devoto,

che noi verrem compendiando. Egli prendc a modello cio che leggia-

mo negli Atti degli Apostoli. La nel cenacolo/w omnes, Apostoli, discepo-

li ed altri fratelli, erant perseverantes unanimiter in oratione; giacche
alle grandi grazie, ai grandi*fatti, alle grandi cose ottima preparazione
e la preghiera : queirassemblea contenea tutti gli ordini della Chiesa na-

scente, fmo a'semplici fedeli, e giacche il sesso femmineo avea mostrato

fin dal principio una devozione eroica alia persona di Gesu e alia causa

del suo Yangelo, le sante donne non furono escluse da tale assemblea

ne furono passate sotto silenzio. Infine vi e una creatura di Dio, piu

graude di tutte le donne, piu grande dei discepoli e degli Apostoli, che

pur v'era presente, e che vien chiamata col proprio nome e col nome
della gloriosa sua dignita. Hi omnes erant perseverantes... cum mulieri-

bus et Maria Matre lesu. Qual prezzo non dovea avere dinanzi al trono

della Maesta divina questa preghiera collettiva di tutta la Chiesa, in cui

prendea parte, per un valore che bocca umana non potra mai defmire,

la preghiera della Madre di Dio, ancor yiatrice sulla terra 1 Ora cio che
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avvenne nel cenacolo di Gerusalemme, si rinnovella in quelle memoraii-

de occasion! in cui la Chiesa rientra, per cosi dire, nel cenacolo. L'av-

vicinarsi di quests assemblee ecumeniche ha dato sempre il segnale

d
1

una preghiera universale, fervente e continua, concorde ed nnani-

me: Yescovi, preti, leviti, fedeli, hi omnes erant perseverantes una-

nimiter in oratione; e le cristiane ferventi d' ogni secolo ban pre-
so sempre i primi posti nell' aposlolato della preghiera : vergini e

giovinette, nei chiostri e nel seno delle famiglie, vedove consacrate al-

ia solitudine, spose e madri di famiglia, si, in tutte le gravi circostanze

in
cuija

Chiesa ha fatto appello alia preghiera, le sante donne d'ogni

secolo, d'ogni condizione, d'ogni paese han pagato largamente il loro

tribute, e si sono cosi associate ai ministri dell
1

altare, e la Chiesa ha
trovato nei loro cuori Teco piu fedele: Hi omnes erant perseverantes una-

nimiter in oratione cum mulieribus. E come Maria fu presente e prego
In quella prima assemblea del cenacolo, cosi non e stata gia lungi dai

Concilii della Chiesa, e cio che fece mentr' era ancora in questa valle

d'esilio, ha elja continuato a fare in modo piu bello, dacche e r.ella pa-
tria. Assisa, non piu solamente allato di Pietro, il pastore visibile la-

sciato quaggiu da Gesii Cristo, ma assisa alia destra del Pastore supre-

mo, dominando di lassu tutti gli ordini della gerarchia celeste e della

terrena, Maria colla sua preghiera onnipossente, co
1

suoi benefici influs-

si, colle sue efficaci intercessioni, si e sempre associata a queste riunio-

ni auguste, a queste assemblee, ove trattavansi e decidevansi i piu gran-
di interessi del cristianesimo. Tornate col pensiero ad Efeso, a Edessa,

a Toledo, e sentirete dalla bocca di Cirillo, di Efrem, d' Ildefonso, co-

me i Yescovi si radunano, come i Concilii si celebrano, come le quistioni

si risolvono sotto gli sguardi e sotto gli auspicii di Maria. E qui F illu-

stre Prelato suggerisce T idea di un lavoro intitolato I Concilii e Ma-
ria

; lavoro che noi vorremmo vedere eseguito dalla sua penna: e in-

sieme riflette a ragione, che forse nessun altro Concilio potrebbe appel-
larsi il Concilio di Maria a miglior titolo che il Concilio vaticano dell' 8

Decembre. Maria mostrera fin d' ora la sua potenza contro il drago-
ne infernale, che come sempre alia vigilia di qualche grande avrem-

menti, cosi ora alia vigilia del grande Concilio leva insidioso la testa per
farlo abortire: Et draco stetit ante mulierem quae erat paritura ; ma in-

yano. Colla protezione di Maria terrassi il Concilio, e dara frutti di vita.

3. Hirtenbrief etc. Lettera pastorale del Vescovo di Magonza. (In 8.

di pag. 8.)

Poco fa, abbiamo dato conto ai nostri lettori della grave e soda opera,

scritta da mons. di Ketteler, Yescovo di Magonza, intorno al Concilio

ecumenico e la sua importanza. Annunziamo ora una lettera pastorale

del medesimo, la quale nella sua brevita porta Timpronta di tanta pen-

na. H fervente Prelato trasse occasione di scriverla dal Breve pontificio
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dell
1

undici Aprile, in cui si annunzia a tutta la Chiesa la concessione di

un giubbileo. Riferitane la parte sostanziale, egli si fa ad infiammare

gli animi de
1

suoi dioccsani alia orazione ed allc pie opere, che il Capo
della Chiesa suggerisce e domanda a tutta la comunita dei fedeli pel

felice esito del Concilio. Le ragioni che da, sono concise e non molte,

ma forli ed appropriate. II presente giubbileo, egliscrive, per la suagra-
vita ed importanza, non ha Teguale da secoli. Si tratta di ottenere, per

opera di una generale e continua orazione di tutta la cristianita, la pie-

nezza dello Spirito Santo e le benedizioni della santissima Trinita in pro
di un Concilio ecumenico. E di qual Concilio? Di un Concilio, in cui mol-

te e varie risoluzioni in affari importantissimi di religione si hanno a de-

cidere e fermare, risoluzioni della piu alta considerazione in ordine al

bene eterno e temporale di tutto il cristianesimo, anzi di tutta la umanita!

Vero e che la Chiesa e sicura di non errare in cose di fede e di costu-

mi. Ma e pur vero, che Dio vuole, che si preghi, e che dipende dalle

nostre preghiere la misura delle grazie, con che il Signore si comuniche-

ra nella congiuntura presente. E poi, chi non sa, che alia voce divina,

risonante nel mondo per la bocca del Concilio, fa mestieri Taccordo della

buona volonta, perche ne seguano i sommi vantaggi che si desiderano?

E dalla iniquita dei tempi non potrebbono venire e noie e impacci non

lievi al Papa, ai Vescovi congregati intorno a lui, all'andamento del Con-

cilio, a Roma? La orazione e le pie opere sono i mezzi piu validi ad ot-

tenere e buona volonta e difesa dalla infinita bonta del Signore. Per que-
sto e pel grandissimo affare di che si tratta, eccovi il S. Padre bandire il

giubbileo ed invitare. tutto 1'orbe cattolico ad una preghiera comune,
continua e per lungo tempo. Quale cattolico che ami veramente la Chie-

sa non vi concorrera del suo meglio?

4. Lettera pastorale del Vescovo di Saluzzo. (In 4.
6

di pag. 22.)

11 Vescovo di Saluzzo e conte, monsignor Lorenzo Castaldi, compen-
dia egli stesso questa sua pienissima istruzione pastorale in queste quat-
tordici proposizioni :

1. La S. Chiesa cattolica e stabilita da Dio maestra universalc di tut-

te le verita che riguardano la fede e i costumi. 2. Le verita, delle

quali la S. Chiesa cattolica e maestra universale, sono quelle stesse sul-

le quali si appoggia il benessere delle famiglie e delle societa civili.

- 3. NessmValtra podesta della terra ha ricevuto da Dio questo ufficio

di maestra. 4. La S. Chiesa cattolica nelVadempiere rufficio di mae-
stra e infallibile. 5. La S. Chiesa per adempiere questo ufficio, deve

defmire dogmaticamente le questioni che sorgono riguardo alle sue dot-

trine, e condannare tutti gli errori che le assalgono. 6. La S. Chiesa

ha anche F autorita di fare leggi ,
e nel farle essa non puo errare.

- 7. Questo ufficio di ammaestrare e far leggi che ha la Chiesa, non ap*

partiene a tutto il corpo dei fedeli, ma solo compete ai Pastori di essa,
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doe ai Yescoyi. 8. Pero questo ufficio di ammaestrare e fare leggi

appartiene in modo tutto speciale al sommo Pontefice, il quale e mae-

stro, pastore e reggitore non solo di tutti i fedeli ma anche dei Yesco-

yj. 9. ii sommo Pontefice esercita questo suo doppio uffizio o da se

solo
, oppure coll' aiuto dei Yescoyi dispersi per tutta la terra ,

ov-

Yero coll
1

aiuto dei Yescovi radunati in Goncilio ecumenico. 10. Og-

gidi e cosa quanto mai necessaria che la S. Chiesa cattolica metta in

luce con parole piu precise e con formole piii chiare certe yerita e

certi errori. 11. Ed e pure cosa conyenientissima che la Chiesa con

nuoyi decreti determini quanto si deye fare e dagli ecclesiastic! e dai

laici affine di conseryare, accrescere e propagare la fede cattolica e

1'osseryanza della legge di Dio. 12. Ed e cosa quanto mai conye-

niente, che la Chiesa esponga quelle verita e quegli errori, e promul-

ghi i nuoyi decreti per mezzo di un Concilio ecumenico. 13. Eppero
il prossimo Concilio ecumenico ayra unMmportanza incalcolabile per il

bene di tutta la Chiesa, anzi di tutto il mondo. 14. E quindi ogni

cattolico dee cooperare con tutti i mezzi possibili a cio che questa augu-
sta adunanza apporti tutto il frutto che se ne spera.

Ciascuna di queste proposizioni yien chiarita e dimostrata dal Yescoyo

in breyi parole, ma tali che potrebbero dar materia a piu copiose istru-

zioni nei catechismi pel popolo : che pero questa pastorale tornerebbe

vantaggiosa si a quelli che ban disogno di apprendere, e si a quclli che

debbono acconciamente insegnare. E qui rinnoviamo il yoto che tali let-

tere pastorali siano divulgate a comune yantaggio in alcuna di quelle

collezioni di letture cattoliche che si pubblicano periodicamente dalla

stampa cattolica a Bologna, a Genoya, a Modena, a Napoli, a Torino e

in tante altre citta dltatia.
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II.

RIVISTA R1RLIOGRAFICA

1. Istruzione di mgr. Doney 2. Opuscolo del sac. Err. Gius. Mertens

3. Lettere sul Giubbileo 4. Discorsi del dr. Sprinzl 5. Calechismo

del dr. Boschi 6. Lavoro storico-g'iuridico del Du Bois.

1 . Instruction pastorale sur les mais caracteres de la societe chre'ticn-

ne, adresse'e par monseigneur I'Eveque de Montauban, au Clerge et a tons

les Chretiens de son diocese, a l
f

occasion du prochain Concile oecumeni-

que. (Opuscolo in 8. di pag. 154.)

Questa istruzione di monsignor Doney e un atto episcopale per la sua

diocesi, ma insieme vien messa in pubblico dallo stesso illustre scrittore

in forma di libro, e pero la poniamo qui nella Rivista bibliografica, anzi-

che tra gli atti episcopal! . Essa eun ampio e nobil commento alFaposto-

lico invito, con cui Pio IX, ad occasione del prossimo Concilio, esorto i

Protestanti a considerare cd esaminar seriamente, se seguono la via

prescritta da Gesu Cristo per giungere alia salute eterna... e ad uscire da

uno stato, in cui della lor salute non possono essere sicuri . L' invito pon-

tih'cio, dice il Vescovo di Montauban, impensieri naturalmente e la Chiesa

anglicana-e le Chiese luterane di Germania, ma assai meno, a quanto sem-

bra, commosse i Calvinisti francesi, presso i quali non v'e piu orma di

gerarchia. Percio lo zelante Prelato si fa ad essi banditore ed interprete

dell'Enciclica del Papa. Dopo brevi parole adunque, indirizzate a'suoi

sudditi cattolici
, rivolge tutto il suo discorso agli altri chre'tiens de son

diocese, cioe ai Protestanti, di cui quella diocesi e le vicine hanno an-

che buon numero ; ed appellandoli fratelli carissimi in Gesu Cristo, e

trattandoli colle piu dolci e rispettose ed insinuanti maniere che la ca-

rita e lo zelo possan dettare, s
1

introduce nel gravissimo argomento.

Dissipa in primo luogo alcune ombre, suscitatesi in capo ai Protestanti

contro Tlnvito pontificio, quasi cirei fosse un intervento illegittimo ed

arrogante del Papa in affare non suo ; poscia, entrando nel vivo della

questione, discute con essi, quali siano i veri caratteri della societa cri-

stiana, fondata da Cristo, e fuori della quale non e salute. Cio fa
,
esa-

minando 1 Qual fu
,
secondo il Varigelo e le altre scritture del nuovo

Testamento, la societa costituita da Gesu Cristo ;
2. Che cosa e stata

la Chiesa cattolica, dai tempi apostolici fino a! presente; 3." Che cosa

sono le Chiese o societa protestanti. Da questo triplice esame, gli vien

dimostrato ad evidenza, la vera Chiesa di Cristo non esser altro che la

cattolica
;
e percio ogni Protestante, cui stia a cuore F interesse supre-

mo della sua eterna salute, dovere a questa ad ogni modo abbracciarsi.

Alia forza delle ragioni, con cui il dotto Prelato svolge e comprova il
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suo assunto, va di paro Funzione soavissima di carita, onde ogni pa-

gina, ogni frase e ispirata; sieche sc la prima convince Tintelletto, la

seconda si guadagna al tempo stesso il cuore del lettore, il quale cosi,

per poco clie abbia di buona volonta, non puo non rimanere interamen-

te conquistato. Spcriamo clie questa parola vcramente episcopale, eco

-degnissima della parola pontificia , produca frutti copiosi di conversio-

ns tra i Protestanti del mezzodi della Francia; soprattutto, quando ella

venga fecondata dalla preghiera, alia quale per ultimo Y egregio Ye-

scovo caldamente esorta e i Protestanti e i Cattolici della sua Diocesi.

2. Das bevorstehende Oekumenische Condi, von HEINRICII. los. MER-

TENS. KAPLAN. Koln, Mellinghaus. (II prossimo Concilio ecumenico ecc.)

In 8. di pag. 28.

II primo annunzio clie, nelFAllocuzione del 25 Giugno 1867, Pio IX

fece <Tun nuovo Concilio ecumenico, desto ad un tratto immensa gioia

nella grande assemblea dei Yescovi, allora adunati pel Centenario di san

Pietro in Roma, e poi in tutta la Cattolicita. Questa gioia universale,

mossa daspontaneo istinto, era ad un tempo cagionata daragioneprofon-
da. Imperocche, dice il Mertens, se noi rivolgiamo indietrolosguardo ai

secoli trascorsi, se interroghiamo la storia della Chiesa, troveremo che i

Concilii', e soprattutto gliecumenici, sempre furono il mezzo piu che ogni
altro efficace a rassodare il yacillante fondamento della fede e della cari-

ta, sul quale solo puo edificarsi la vera felicita .dell'uomo. E qual mez-

zo infatti piio darsi piu atto a rigenerare Fuomo e il mondo, se non un

Conciiio universale, dove tutto il fiore dei Veggenti si raccoglie intorno

al Vicario di Cristo, dove lo Spirito Santo parla. per bocca lore e inter-

viene a rinnovare ogni cosa: Ecce nova fado omniat Grandi cosepertan-
to noi possiamo prometterci dal future Concilio, ne alle nostre speranze
dobbiam porreangusti confini. Equali sieno i beni cbeabbiamo a spera-

re, ce lo esprimono in breve e limpida formola i 450 Yesccvi, presenti

in Roma pel Centenario, nell'Indirizzo al S. Padre, dicendo che la

Chiesa dalla pietra sopra cui e edificata, riceve la potenza di fugare gli

errori, di correggere i costumi, di tener lontana la barbarie. Adunque
il dissipamento degli errori, il miglioramento de'costumi, e F allontana-

mento della barbarie, ecco i tre gran beni, die ci porge a vagheggiare
la prospettiva del vicino Concilio.

E questi altresi sono i tre capi, sopra cui si aggira tutto il discorso del-

FAutore, e vengono da lui egregiamente svolti ed illustrati nel presente

opuscolo. DalFuna parte, colla storia della Chiesa alia mano, egli dirno-

stra come d'ogni tempo e secondo i bisogni proprii del tempo i Concilii

ecumenici siano in effetto maravigliosamente riusciti a trionfare degli

errori, a ristorare la santita de' costumi e a dissipare le varie forme di

barbarie, onde la cristiana civilta trovossi minacciata; e dalValtra, con

un vivo quadro del mondo odierno mettendo in vista gli spayentosi
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errori che ne ingombrano Fintelletto, le orribili corruttele che ne dctur-

pano i costumi, la schifosa, benche attillata, barbaric che invade e minao
cia tutte le parti della vita sociale, fa toccar con raano i presenti bisogni

della societa cristiana, e accende in cuore, insieme coile speranze, vivis-

simo il desiderio di vedere applicati dal Concilio gli opportuni ed effi-

caci rimedii. E questa speranza, egli conchiude, ci viene mirabilmente

confermata dal terror che del prossimo Concilio mostrano le potesta
delle tenebre, e dalle arti con cui tutta la rea stampa si sforza di calun-

niarne presso le multitudini lo scopo, la natura, gli effetti. Ma la guer-
ra delle tenebre contro la luce, del regno di Satana contro il regno di

Dio, e antica quanto il mondo
;
e noi sappiamo che della luce, che diDio

sara infine la vittoria; e quindi pieni di sicurezza e di gioia fissiamolo

sguardo neiravvenire, e fin d'ora salutiamo con giubilo il i'uturo Concilio

come la salute del mondo.

3. Islruzione popolare sul giubbileo del Concilio Vaticano: Lettere ad
un giovinetto. Bologna, tip. Mareggiani. (In 32. di pag. 32).

II ch. direttore delle Letlure della domenica, pubblicazione periodic^

bolognese, ha scritto e mandato in dono agli associati questo bel libric-

cino, nel quale sotto forma di lettere ad un gioyinetto si da una popo-
lare istruzione sul giubbileo. Le letterine sono dodici, semplici, eleganti,
istruttive : vi si descrive il giubbileo ebraico e si mostra il vantaggio
del giubbileo cristiano : si espone la dottrina delle indulgenze, e si addita

il divario tra Tindulgenza plenaria e il giubbileo, massime per certi pri-

vilegi che concede ; si descrive il giubbileo ordinario deiranno santo, e

lo straordinario, come questo del Concilio, e si dichiara la maniera di

profittarne. Noi speriamo che questa istruzione popolare sia diffusa e
che valga a far conoscere viepiu le Letture della domenica, e a crescere il

numero degli associati.

Anche il fascicoletto pel Maggio delle Letture cattoliche di Napoli e
intitolato: // Giubbileo del 1869, e contiene la lettera apostolica del

Santo Padre e la versione, con alcane spiegazioni e pratiche di pieta.
E a bramarsi che siffatte pie Letture, le quali sotto varii titoli si pub*

blicano in varie citta dltalia, sieno assai divulgate. 'L' utilita di cosi

fatti volumetti, voi la vedete (dice a ragione agli associati il direttore

della pubblicazione periodica bolognese nella prefazione al librettino che
abbiamo annunziato.) II zelante cattolico, massime sacerdote, li puo re-

galare ad ogni occasione e spargerli tra il popolo. Se il viene a salutare

un amico, se si accompagna con un fanciullo
,
se visita una scuola, se

insegna la dottrina cristiana, puo dare un ricordo lasciando uno o piu
di questi librettini, i quali daranno frutti di benedizione. Per una lira

si possono avere da Bologna tranche di posta dieci copie delle Lettere

ad un giovinetto sul giubbileo, e Fundecima gratuita.
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4. Die aligemeinen Concile iiberhaupt, wid das bevorsteJiende allgemeine

Condi insbesonders. Sechs Casino-Vortrage von Dr. JOSEPH SPRINZL, pro-

fessor dcr Dogmatik an der bischb'fl, theologischcn Dibcesan-Lehr-An-

stalt inLinz. Linz, 1869. (Dei Concilii ecumenici in generc, e del pros-

simo Concilio ecumenico in particolare. Sei discorsi, reel tali al Casino

di Linz dal prof. GIUSEPPE SPRINZL ecc.). Opuscolo in 8. di pag. 80.

La deplorabile ed accanita guerra che la rivoluzione ha mossa, ed og-

gi tiene piu che raai accesa in Austria contro il caltolicismo, ha provo-

cato, come suole, una gagliarda reazione, di nuovo e raaggior fervore

nelle popolazioni di quella religiosissima contrada ; e dappertutto colic

Vweine, con adunanze, circoli ecc. gli uomini di zelo si studiano di far

argine all
1

invasione dell
1

incredulita, e mantener yiva e pura ne
1

lor

compaesani 1'antica fiamma di religione. Linz, la bella capitale deH'Au-

stria superiore, non e punto in cio venuta meno alia vetusta fama della

sua pieta. Ella ha aperto ultimamente un Casino cattolico (cosi chiaraa-

no cola quel che nelle citta di Francia dicono Cercle catholique), centro

e focolare, per dir cosi, di agitazione cattolica; il quale, cominciato

con ottimi auspicii, promette un fiorentissimo avvenire. Uno dei fini

precipui del Casino si e di tenere informal! i suoi membri e bene ad-

dottrinati delle piu important! question! correnti, che interessano il cat-

tolicismo; e percio, oltre i buoni libri e giornali, che le sue sale forni-

scono, fu stabilito che da scelli oratori si tenessero a mano a mano

pubblici discorsi sopra tali materie. L'onore di aprire questo nobile

aringo al Casino di Linz, tocco al dottore Giuseppe Sprinzl, professore

di dommatica nel seminario, il quale rispose cosi bene all' espettazione

del pubblico, che i sei discorsi da lui recitati si vollero subito, a comune

richiesta, divolgati per le stampe.

L'oratore non ebbe gran fatto ad esitare quanto alia scelta del te-

ma. II prossimo Concilio ecumenico, che ora e in tutte le bocche, al

quale tutti, e buoni e tristi, gli uni con desiderio e speranza, gli altri

con timore e sospetto, tengono rivolto lo sguardo, si offri naturalmente

allo Sprinzl, come soggetto opportunissimo sopra tutti e degnissim > di

essere trattato innanzi al suo uditorio. Ma, piglfando le mosse un po'piii

dairalto, egli sayiamente ayviso di cominciare a discorrere dei Concilii

ecumenici in genere, per dare cosi. ne
1

suoi discorsi una succinta ma uni-

versale contezza di quanto ad ogni colto cattolico importa conoscere

oggidi sopra si rilevante materia. Egli adunque espone in primo Itogo,
che cosa sia un Concilio ecumenico, quali sieno i suoi requisiti, quali e

condizioni necessarie della sua autorita e universalita: e qui s ferma

specialmente a confutare la strana pretensione, messa in campo a que-
sti giorni in Ungheria e in Germania da certi fanatici del parlamentari-
smo costituzionale, i quali, scambiando il Concilio per una Camera di

Deputati della cattolicita, Torrebbero che in Concilio avessero voce de-
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liberativa, insieme coi Yescoyi, non solo i preti, ma anche i laid, eletti

dal popolo. Passa quindi a spiegare in che modo precede il Concilio ecu-

menico neiradempiere la sublime sua missione, e quanta importanza ed

autorita abbiano i suoi decreti
;

al che soggiunge un cenno storico ed

una rapida rassegna di tutti i Concilii ecumenici passati. Poi, venendo

al futuro Concilio yaticano
, espone in prima i motivi grayissimi che

ebbe il regnante Pontefice di convocarlo, siccome rimedio alle profonde
e grandi piaghc della moderna societa ;

indi condotti in ispirito i suoi

uditori ol tcmpio yaticano, descrive loro a parte a parte, quasi in

yisione profetica, la maesta, la grandezza, i procedimenti, gli atti del-

1'augusta assemblea, che iyi doyea raccogliersi; e firialmente conchiu-

de colla consolante prospettiva dei beni inestimabili e dei frulti mol-

teplici, che dal Concilio deye aspettarsi il mondo cristiano.

Per la gravita e sodezza dei pensieri, come per la leggiadria e fa-

cilita della forma, questi discorsi del prof. Sprinzl sono yeramente un
bel modello di eloquenza da Casino.

5. Catechismo snl Concilio ecumenico ad nso del popolo, pel sacerdote

D. RAFFAELE BOSCHI. Firenze, Societa toscana per la diffitsione di buoni

libri. (In 32 di pag. 78.)

Questo catechismo risponde si bene air idea del ch. Autore, che noi

non potremmo far meglio che dar qui la sua prefazione.
Con questo libretto io non pretendo dir cose nuoye

;
e come potrei,

trattand jsi di materia sacra, mei tre TApostolo raccomanda a Timoteo

ed in lui a tutti i Ve>covi e sacerdoti di evitare le profane noyita delle

vociedi custodire il deposito della dottrina? Neppure ho preteso di

farlo in modo nuovo ; perocche se ne eccettui la estrinseca forma del

dialogo, tu troyi che lo syolgimento del trattato e cosi antico, che puo,
chi yoglia, riscontrare il tutto nei trattatisti cattolici. A che adunque

questo libricciuolo? Eccolo brevemente. Siccome ogni giorno si dicono e

si stampano yecchi errori a proposito del Concilio, cosi ho creduto non

aifatto inutile contrapporre ad essi antiche yerita, ed in forma tale, che

il popolo che legge certi giornaletti, e secondo i quali sproposita di tutto

cio che si attiene alia dottrina cattolica
, possa troyar con facilita anco

un antidoto conyeniente. Che forse alcuno degli assidui lettori di fogli,

per conoscer bene una questione ivi accennata, andra a syolgere e con-

sultare il yen. Card. Bellarmino o il Card. Orsi? Anco yolendo nol puo :

e necessario adunque che gli yenga in aiuto chi ha vero amore alia ye-

rita ed e in obbligo di catechizzare il popolo, come e di noi sacerdoti.

Che sc alcuno mi rimproyerasse di aver toccato anche delle que-
stioni un po'delicate c superiori alia portata delle persone cui e diretto

il libricciuolo, io risponderei che in altri tempi cio sarebbe stato super-
fluo

;
ma oggi che tutte queste discussioni sono proposte da tutti, e me-
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stieri che si dichiarino almeno da chi wole in buona fede istruire, e

non solamente si lascino spiegare da chi vuol corrompere la fede cri-

stiana. D'altra parte la dottrina teologica non e gia come la scienza de-

gli aiitichi sacerdoti egiziani, degli gnostici o del bonzi, che sia riser-

Yata solamente ad una casta o ad una special professione; ma essa e

patrimonio comune di tutti i credenti, i quali quanto piu saranno istrui-

ti nella loro fede, tanto meno saran trasportati da ogni yento di dottri-

na, e fedeli agl' insegnamenti della Chiesa sapranno all
1

uopo anch
1

essi

rispondere ai sofismi dei libertini e dei saputelli.

Insieme con questo Catechismo dottrinale, che in semplice forma con-

tiene non poca dottrina, anmmziamo ancora un catechismetto elementa-

re: 11 nuovo Concilia ecumenico, promulgate da S. S. Pio IX. Istruzione

popolare d'un sacerdote ambrosiano. Milano, tip. arcivescovile. (In 32*

di pag. 15.)

Possiamo ancora chiamare catechismo istorico un altro opuscolo:

Dei Concilii generali, loro autorita ed istoria. Roma e Torino, tipogra-

fia Marielti. (In 16 di pag. 65.) Questa breve memoria e divisa in tre

parti ;
nella prima tratta in modo semplice e storico delF istituzione ed

autorita dei Concilii; nella seconda del modo col quale si celebrano ; nel-

la terza, che e la maggiore, si da un sunto storico di tutti i Goncilii ge-

nerali
;
infme si aggiunge la versione della Bolla di conYOcazione.

6. De I'influence sociale des Concile$,par ALBERT Du Bois, ancien Ma-

gistrat. Paris, Albanel, 1869. (Un vol. in 8. di pag. 288.)

Egregio pensiero ed ai tempi presenti opportunissimo fu quello che

ispiro al sig. Du Bois il libro che qui annunziamo. Dimostrare che i

Concilii non fecero mai contrasto alia civilta, anzi ne favorirono i pro-

gressi ,
e una magnifica tesi, la quale oggi piu che mai, quando tutti

hanno il pensiero al prossimo Concilio, deve interessare altamente e gli

amici e i nemici della Chiesa. Questa tesi, e Yero, non tratta che un ri-

sguardo speciale e molto secondario de
1

Concilii
; giacche il loro inten-

to essenziale e di far leggi e ordinamenti per la societa spirituale e per
la salute eterna dei fedeli, e solo indirettamente ne proviene che essi

tornano utilissimi anche alia societa civile . Ma siccome questo e appun-
to il riguardo piu cospicuo e palpabile alle moltitudini, ed a questo al-

tresi i nemici della Chiesa sogliono drizzare piu sovente i loro attacchi,

calunniando i Concilii e i Papi d'essere stati sempre ostili al progresso,

alia liberta, alia prosperita sociale
;

il dimostrare colla storia alia mano
e colVevidenza perpetua dei fatti la falsita di tale accusa,non poteva es-

sere che utilissima impresa. E il Du Bois T ha maestreYolmente esegui-

ta. Nei 16 capitoli della sua opera, egli tratta per ordine tutti i punti

piu risguardeYoli del Yivere sociale : il matrimonio e la famiglia, la pote-
sta maritale e la paterna, la schiaYitu antica e il servaggio feudale, gli
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ospizii e le istituzioni di carita, le pad e tregue di Dio, le investiture,

soggetto di si gran lite nel medio evo tra il Sacerdozio e I'lmpero; il

dritto d'asilo, le procedure giudiziali, la giurisdizione della Chiesa in

materia civile e criminale, V usura, i regolamenti di polizia sociale,

Fistruzion pubblica, le universita, le assemblee deliberanti, i rapporti
della Chiesa e dello Stato ecc. ecc.

;
cd in ciascun d'essi, citando conti-

nuaraente gli atti e i decreti dei Concilii particolari ed universali, fa

toccar con mano la perpetua ed universale ed efficacissima azione che la

Chiesa esercito pel bene civile dei popoli. La vasta erudizione e il pro-
fondo senno dello scrittore mostrano in lui un uomo consummato nei

sever! studii, sacri e profani; quale per altro gia era conosciuto alia dot-

ta Europa per la pregiata sua Histoire du Droit criminel des peuples
anciens ct modernes. Egli conchiude, promettendo sopra Tesperienza in-

fallibile dei passati, che anche il futuro Concilio portera vantaggi pre-
ziosissirai alia vera civilta e felicita sociale del mondo. Pio IX, dic'egli,

coir intimarlo ha bandito quasi una general Crociata contro i nuovi Mu-

sulmani, i modern! Barbari della rivoluzione, che minacciano di distrug-

gere ogni reliquia di civilta cristiana. Speriamo e preghiamo che la sua

vittoria sia intera e duratura !

HI.

NOTIZIE VARIE

1. II Concilio di Srairne 2. di Baltimora 3. d
1

Australia 4. Pia associa-

zione di Messe pel Concilio a Tivoli 5. Altra a Cento 6. Offerle dei

padri di famiglia 7. Uu gran telegramma sul Concilio 8. Notizie ro-

mane; accademia di religione cattolica 9. Novena de'Principi degli Apo-
stoli 10. Triplice tribute a S. Pietro 11. L

1

aula conciliare nella Ba-

silica vaticana.

1. Del Concilio di Smirne, di cui abbiam gia parlato due volte (pag.
489 e 735 del vol. preccdente) non possiarao dar altro che alcune notizie,

tolte dall' Impartial di Smirne del 2 Giugno, cbe solo ci e pervenuto.
La seconda sessione del Concilio fu tenuta Sabbato scorso a S. Maria.

II concorso ancor questa volta era grande. Oltre i cattolici che si afFolla-

vano sotto le volte del tempio, abbiamo osservata la presenza d'un gran
numero de

1

nostri concittadini ortodossi, il cui contegno rispettoso e ben

degno di osservazione. Dopo una Messa di requie pel riposo delle anime

de
1

Vescovi e missionarii di varie diocesi, mgr. Abbati, Yescovo di Santo-

rino, presto il suo giuramento nelle man! del delegate del S. Padre,

monsignor Spaccapietra, non avendo potato farlo fin dalla prima sessio-

ne. Quindi il venerabile Arcivescovo prese la parola, e in un sermone,
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in cui egli lascio vedere tutta la sua anima di Vescovo, e la cui eloquen-
za sgorgava dal cuore, egli fe appello a quanto 1'orientale ha di sublimi

sentimenti e di care memorie. L
1

impressione prodotta da un tal discor-

so fu tale, che noi crediamo nostro dovere di darne il testo in un supple-
mento ai nostri lettori. Cosi F Impartial.

Ci spiace che lo spazio non ci permetta di darne anche qui la ver-

sione, dovendoci restringere solo a poche notizie. II foglio aggmnge che

la sessione duro oltre a tre ore, che yi fu sempre proloiido raccogiimen-

to, che il Vescovo di Chio, monsignor Giustiniani, per la grave sua eta

e indisposta salute non pote prender parte al Concilio, e da anche un sun-

lo degli atti
;
ma questo Tabbiamo piu autenticamente da una lettera di

monsignor Spaccapietra, pubblicata nello stesso foglio, in cui TArcive-

scovo, respinta la falsa voce che in Concilio si fosse parlato contro i

Greci ortodossi (scismatici) ,
cosi prosegue a dar conto degli atti conci-

liari. I Vescovi hanno dapprima espressa la loro gratitudine al feanto

Padre per la sua benevolenza in procurare loro il hene di potersi per la

prima volta riunire in Oriente. E ben volentieri abbiam colta questa oc-

casione per testimoniargli la nostra sommissione filiale e sincera, ripe-
tendo con un antico Padre e colla voce del Concilio di Calcedonia : la

vostra Cede e quella di Pietro, e sara pure la nostra. Noi Tabbiamo al-

tresi supplicate di aggiungere alia corona, ch'egli ha posto in capo al-

rimmacolata Madre di Dio, quel fiore che ancor le manca, la decisions

doramatica della sua Assunzione al cielo, oggetto d'una delle feste piu

antiche delle Chiese greca e latina. Inoltre abbiam premunito i fedeli

contro la lettura dei libri malvagi e contro gli errori piii gravi e phi
diffusi in questi tempi ;

T indifferentismo in materia religiosa, il raziona-

lismo nel giudizio dei fatti soprannaturali, la riabilitazione della carne

e delle passioni, il dispregio di ogni autorita. Quindi alcuni decreti di-

sciplinari; e contro la Chiesa greca neppure una parola. Che anzi il

pensienxche ci rallegro airannunzio del nostro Concilio, e soprattutto

del Concilio ecumenico, fu appunto che il Dio dell'amore e della pace

possa per questo mezzo far cadere il muro di separazione che divide le

Chiese. 11 ritorno airunita, ecco il voto piu caro, ecco il desiderio piu

impaziente di un cuore di un Vescovo. Voi ne vedrete una pruova nel

discorso che io ho tenuto ai fedeli. Si sappia da tutti : benche separati

nella fede, i nostri cuori s
1

incontreranno sempre nella via della carita,

e la carita mena a Dio, alia luce, alia verita.

Leggiamo altresi riportato dal Levant Herald che nelPinaugurazione
del Concilio un eloquente discorso in greco fu pronunciato dall'Arci-

vescovo di Naxos, monsignor Lorenzo Bergeretti de'Minori riformati
; e

che i cattolici di Smirne furono assai lieti di risentire la voce delPAr-

civescovo, gia loro parroco, come pure di rivedere il Vescovo di Santo-

rino, monsignor Abbati, gia superiore di quel convento. Si crederebbe?



COSE SPETTANTI AL FUTURO CONCILIO 97

La Correspondence italienne colla sua conciliofobia appunta il dentc an-

he contro il Concilio di Smirne.

2, II di 25 Aprile si apri il decimo Concilio provinciate di Baltimora.

OHre 1'Arcivescovo eran presenti nella cattedrale dodici Vescovi, e il

Sleverendissimo Wimmer, abate henedettino. Vi .fu messa pontificalc e
vi sermoneggi6 il Vescovo di Weeling della Virginia occidentale. Dopo
la Messa segui il canto delle Litanie e del Veni Creator, e quindi TArci-

TCSCOVO parlo all
1

Assemblea. Le sessioni si chiusero il 2 Maggio. La
Messa pontificate fu celebrata dal Vescovo di Filadeltia, e monsig. Gib-

bons, Vicario apostolico della Carolina del Nord, predico un sermone

suir infallibilita della Chiesa. Dopo la Messa furon letti, confermati e

sottoscritti i decrcti
; quindi 1'Arcivescovo dichiaro compiuto il sinodo

e annunzio il prossimo sinodo provinciate da tenersi dopo tre anni, la

quarta domenica dopo Pasqua del 1872. Tutti quei Vescovi si aspettano
a Roma.

3. II Concilio di Australia si aduno a Melbourne, e vi sedettero otto

Vescovi. Presto ne avremo notizie particolari. La Gerarchia d' Australia

si compone dell'Arcivescovo di Sidney, e dei Vescovi di Armidale, Bath-

First, Brisbane, Goulbourne, Hobart Town, Maitland, Melbourne e

Perth-Yittoria.

i. Mentre i Vescovi coi Concilii e cogli studii privati e in altri modi

si preparano al Concilio ecumenico, anche i sacerdoti e i fedeli vi con-

corrono, specialmente coi sacritizii, colle offerte e colle preghiere.

Tivoli, la citta si divota al Santo Padre, si segnald nell
1

11 Aprile
coirinviar indirizzi e doni d'ogni maniera, vcnuti non solo dalla citta,

ina da tutta la dioccsi e da piii corporazioni e da varii stabilimenti d'in-

dustria. II Rvmo Capitolo nel suo bell' indirizzo prometteva eziandio die

dal cominciare di Giugno sino al chiudersi del Concilio, si sarebbe ce-

lebrato per turno un numero di Messe ogni Sabbato a qualche altare del-

la SSiTia Vergine per ottener piu copiose le divine benedizioni sopra il

Concilio. Al pio esempio cd invito de'Canonici ban gia risposto presso-
che tutti i sacerdoti della diocesi e si son formati piu turni di molte

Messe; e pero il segretario capitolare can. Caporossi ba messo in istam-

pa una letterina circolare per mandarc Tavviso in tutti i Sabbati ai tan-

fi sacerdoti associati, quando venga il lor turno. Ci piace di riferirla, per-

ehe potra essere uno stimolo ad altre diocesi a scguirc si bell' esempio.

Kyita
la Vergine immacolata. Viva il Concilio vaticano. Reveren-

iimo Signore. Conformemente ai sensi espressi nella Circolare del

'12 Aprile, ed in seguito dell
1

adesione, che la S. V. lima si e degnata di

darle, ho Tonorc di prevenirla, che nel Sabbato imminente
( )

fficorre il suo turno per la celebrazione della S. Messa in un altare di

Maria SSrna, onde implorare coi Sacrificii, e per intercession della Ver-

giae immacolata un assai largo frutto del vaticano Concilio.

Serie V/7, wl. V/7, fase. 463. 7 26 Giugno 1869.

I
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(N. B. Dopo la Messa tirmi qui sotto 11 presente foglio, c lo conservi

con diligenza, dovendosi ritirare a suo tempo). Con sentiment! di pro-

fonda venerazione e dl stima mi professo. Delia S. V. Rma. Tivoli. ecc.

5. Un'altra proposta ai Capitoli di nna Messa quotidiana, come la pre~

scritta dal S. Padre pei Giovedi, fu fatta da monsignor Anton Maria

Amadei, Arciprete di Cento e Yicario delFArcivescovo di Bologna per

quella citta. II Diritto Cattolico di Modena lino dal 5 Giugno fe
1

pubblica

questa proposta, secondo Tesempio datone dal Capitolo dell'insignc Col-

legiala e Concattedrale di Cento.

0. L' Unita Cattolica avea appena finito di raccogliere le oblazioni per
T 11 Aprile, quando le venne fatta proposta di raccogliere nuove offerte

al S. Padre in omaggio e in aiuto del prossimo Concilio. La proposta fu

presentata specialmente come un omaggio dei padri di fqmiglia al San-

to Padre del mondo cattolico. Come 1'offerta per gli 11 Aprile fu dap-

prima un omaggio dei giovani italiani, a cui puo dirsi ehe poi si associ6

T universe, cosi quest' altra offer ta fu suggerita dapprima ai padri di fa-

miglia, e gia diyiene universale. II conte Francesetti fu il prinio a far

la proposta, il cav. Edoardo dclla Marmora la secondo, e 1' Unita Catto-

lica, che pur esitava di aprir si presto nna nuova contribuzione, gia iin

dal 23 Maggio pubblica ogni giorno le offerte al S. Padre Pio IX in

omaggio ed in aiuto del Concilio ccumenico. Intanto si va sempre piii

orgaaando questa associazione di fedeli, che vogliono cosi a lor modo

prender parte al Concilio, soccorrendo, protestando iind'ora pienissima

sommessione, e pregando. L
n

Unita Catlolica del 26 Maggio in un arti-

colo intitolato V intercento dei fedeli ncl prossimo Concilio ccumenico,

osi si espresse : Promuovere il trionfo del Concilio colla pregbiera fer-

vorosa, colla dichiarazione franca, col generoso sussidio: ecco V inter-

verito riservato ai fedeli, intervento a cui haimo diritto ad un tempo e

doyere .

7. La Conciliofobia, di cui e si gravemente malato il foglio giallo del-

la Gonespmdance itaUennc, si e attaccata anche all' Agenzia Stefani, sic-

cbe non solo i nervi del Menabrca, ma anche i iili clettrici sono ora scossi

all'idea del Concilio. Un telegramma dai confmi romani a servigio del

Menabrea mandava ai quattro venti ill 6 Giugno questa notizia che ab-

l)raccia niente- meno che i sensi di mezza Europa intorno ai Concilio.

La Francia non lo brama, la Eayiera 1'oppugna, TAustria mostrasi in-

differente, la Spagna e neutrale, F Italia certamente non c favorerole:

perci6 si e in qualcbe pensiero al Yaticano. E difficile trovare un

telegramma piu enciclopedico, e che paia dir tanto senza dir nulla di

preciso, che meriti il nome di notizia, viva, fresca e palpitantc, da
mandarsi per telegrafo. Se e vero cheun tal telegramma con altre fan-

<Jonieha cagionato, come dicesi, gran sensazione, convien pur dire che
la credulita e- delicatezza nervea per le novellette telegralicbe sia grander

** T .m.y?>l\i .:-,.? AVf
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Ma Roma usa ad altri cimenti rimansi imperturbabile e seguita a prc-

pararsi al Concilio collo studio, colla preghiera e colla contidenza in Dio.

8. L'Accademia di Religions Cattolica, Giovedi 20 del trascorso Mag-
gio neirArchiginnasio della Sapienza, die principle alle annuali tornate,

che furono inaugurate daU'Emo Card.Barili. LTeminentissimo disserente,

avendone libera la scelta, si propose a subbictto da dimostrare la influen-

za, che i Concilii ecumenici esercitarono sopra la societa nelle tre cpo-
che assai travagliose per la Chiesa, quali furono le investiture, il grande
scisma d'Occidente, il protestantesimo; e quindi le speranze che i fatti al-

lora compiutisi permettono di concepire pel prossimo Concilio vaticano.

II ragionamento riscosse lunghi e replicati applausi dal dotto e numero-

so consesso, intervenuto a fare nobilissima corona all
1

eminentissimo acca-

demico, che ebbe pure ad uditori gli eminentissimi suoi colleghi Patrizi,

Asquini, presidente delFAccademia, Sacconi, De Luca, Guidi, Pitra, Bo-

naparte, Berardi, Caterini, Mertel.

L'accademia ha proposti otto argomenti tutti relativi al Concilio, da

trattarsi nelle pubbliche adunanze del corso accademico di quest' anno,
oltre i discorsi di apertura e di chiusa, che sono di libero argoraento. II

Rev. P. Marcolino Cilery dei PP. Predicated, nella tornata dei 10 Giu-

gno, dimostro cheil Concilio ecumenico e 1'atto il piu vitale della Chiesa

per la gerarchia, la scienza e Tesperienza di tutte le Chiese discuzienti

-e giudicanti ;
e il Rev. P. Giovan Giuseppe Franco della Compagnia di

Gesii, nella tornata del 17 Giugno, dimostro che gli eretici e gli scismati-

ci, rifiutando Tinvito del S. Padre, si privano d'un validissimo mezzo

per fare ritorno alia Chiesa, da G. C. istituita per la salvezza <iel genere
umano. Quest! due ragionamenti furono onorati dalla presenza di emi-

nentissimi Porporati e di scelto uditorio, ed ebbero molto applauso. Per

la prossima tornata del 1 Luglio fu annunziato un discorso di monsi-~

gnor Nardi sulla Teorica della Religione, e dello Stato del conte Teren-

zio Mamiani, e su cio che afferma rispetto al futuro Concilio ncl capi-
tolo XYI1I.

9. In tutte le chiese di Roma si sta ora facendo la novena de'SS. Apo-
stoli Pietro e Paolo. TErno Card. Yicario nel suo Invito sacro eccita la

pieta de
:

Romani specialmente per quest'anno, mentre la Chiesa sostiene

nuovi combattimenti e si accinge, pel futuro Concilio, a compiere sotto la

tutel-a dei santi Apostoli novelle imprese e novelle vittorie. Esauden-

do Pietro e Paolo le nostre orazioni, egli conchiude, ci affrettino quel
che Paolo stesso pregava ai Rornani, allora allor convertiti dalla predi-
cazione di Pietro, e sia com'egli diceva, che il Dio della pace stritoli

Satana sotto de'vostri piedi senza ritardo
( Dens autem pads conterat Sa-

tanam sub pedibus vestris velociter (Rom. XVI, 20).

10. Di questi giorni per la solennita di S. Pietro, e per raTiniversa-

rio della elezione e coronazione del suo successore Pio IX, e per T avvici-
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narsi 'del Concilio si vede'crescere in Roma il fervor dei fedeli nel tripli-

ce tributo a S. Pietro, di cui si parlo nella Civilta Cattolica (nel quader-
no del 15 Giugno 1867) inoccasione del gnn centenario. 11 tributo del

danaro'&i S. Pietro si avviva viepiii in omaggio e per aiuto al Concilio.

Anche il tributo He Crociati di S. Pietro in offeiir la persona, si rianima

al pensiero di difendere all'uopo 1'indipendenza del Concilio. Di alcuni

di questi prodi volontarii cosi scrivea il Bien Public di Gand: II 3 Giu-

gno partiroao da Bruxelles per Roma 36 giovani ad arruolarsi nel corpo

degli Zuayi poritilicii. Fra essi contansi 12 belgi, 23 olandesi e 1 prus-
siano. Sarebbe difficile il dire con quale ardore quei giovani partono

per la Citta eterna, ora che si avvicina il Concilio. Si direbbe che ban-

no coscienza della grandezza dei scrvizii che avranno forse a rendere

per difendere Findipendenza e la sicurezza di questa augusta assem-

hlea . Finalmente alia tomba di S. Pietro nella presents solennita si

fa o si rinnova da molti il voto di difendere T infallibilita del Successore

di Pietro e la preghiera di vederla detinita; e cosi anche il tributo della

men-te, in questi giorni della Novena e dell' Oltava dei gloriosi Principi

degli Apostoli, prende nuovo vigore.
11. Dopo le fcste si dara principio sul luogo ai lavori deU'aula conci-

iiare. Npn sara discaro ai lettori Tavere distinta deecrizione di tali appa-
recchi. E noto che il primo concetto arcbitettonico fu moditicato. Rimane

i'erino che la sede del Concilio sara il grande braccio settentrionale della

basilica. Nell' abside, ossia testata semicircolare di esso, si formera un

ampio palco, a cui si ascende per una scalinata corrente, di otto gradi.

Sopra esso si esplicheranno in due ale formanti emiciclo i seggi dei Car-

diuali di S. Chiesa, surli sopra una predella di due scalini; e nel bel

mezzo dominera il trono del Santo Padre, elevato di altri sei scaglioni,

e nobilmente adorno.

Lungo i due lati e il luogo assegnalo agli altri Padri del Concilio,

cioe ai Patriarchi, Arcivescovi, A
r
escovi e Prelati che ne han privilegio.

Saranno in ciascuna parte setle ordini di stalli digradanti, tagliati da

due agiate scalee per ascendervi; e ciascun Prelalo avra dinanzi a se il

proprio inginocchiatoio, che con ageyole ingegno potra convertire al-

Tuopo di scrittoio. E altresi disegnato un ottavo ordine mobile, da col-

locarsi solo in evento che i Prelati in alcuna sessione convenissero piu
numerosi del solito. Sovr'esso gli stalli correra una decorazione, a guisa
di tinimento addossato alle pareti , e secondante le linee ornamentali, la

quale tutta accerchia ed incornicia V aula del Concilio. Si comporra pro-
babilmente di arazzi preziosi, avvicendati con quadri a tempera; e questi
di forme e di ampiezza varii rappresenteranno ai Padri i piu celebrati

Concilii dell
1

antichita, e i ritratti dei Pontetici chevi presedcttero.
Accanto c sotto ai predetti ordini di stalli liman luogo per altri seggi

iijmori, i quali vcrranno distribuiti ai Protonotarii apostolici, ai Scgreta-
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rii e ai Teologi pontificii. L'altare poi apparira isolate e quasi nel mezzo
deirarea yuota, ma piu verso il fondo chc riguarda .la Confessione di

S. Pielro
;
affine di lasciare maggiore spazio attorno alia trihuna degli

oratori, innalzata da tin fianco, piu presso air abside che all' ingresso,
e libera d'ogni intorno. Restava da troyar luogo ai Teologi episcopal!,

al Collegio stenogratico ,
c ad altri personaggi ammessi alle Session!

sinodali . e loro fu trovato, disponendo due serie di logge nelle due

amplissime na\i trasversali, che dall'aula conciliare mettono quinci al-

ia cappella di S. Michele, e quindi a quella della SS. Annunziata. Cotali

logge si leveranno in alto nel vano de
1

sottarchi, comode e decorose,
colla scala estcrna, e sotto esse si apriranno due porte con androni o

passaggi di comunicazione alle dette cappclle. Anche questc sono desti-

nate a tenervi ufficii e dipendenze del Concilio: percio una chiusura di le-

gnarae, condolta a giusta altezza, le separera dal rimancntc delia basilica.

L'cntrata principale alPaula conciliare si aprira dirimpetto alia Con-

fessione di S. Pietro. Quivi si. edifichera un solido assito, salente sino a

livello delle impostature degli arconi lateral!, con questo che la porta
ordinaria possa alFuopo ampliarsi sin quasi al ragguaglio delle cappclle
lateral!: e cio in servigio del pubblico, nelle solennita incui i fedeli sono

ammessi. x\ltri acconci piu minuti li suggerira la pratica e il presentaneo

Lisogno.

Con siflatte modificazioni del primo d.isegno, gia approvatc dal San-

to Padre, si spera averc provveduto al possibile a tutte le convenienze

della santa assemblea ;
e nel tempo stesso compiuto un prospetto di sem-

plice e bclla yista. Perciocche nuila s'intacca delle armoniose linee ar-

chitettoniche di quel mirabilc tempio; die anzi le opcrc tutte e gli or-

nati furono ideati, con awiso di conformarsi al disegno universale della

basilica.
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I.

COSE ITALIANS.

STATO PONTIFICIO 1. Anniversario della creazione del S. Padre 2. Elenco di

opere inscrilte nQ\Y Indice del libri proibiti 3. Pagamento degli inte-

ressi ed estinzione parzlale del Debito pubblico pontificio 4. Resoconto

della Commiss'ione per gli orfani delle vittime del Cholera-morlus.

1. All
1

alba del giorno 17 Giugno le artiglierie di Castel S. Angelo sa-

lutavano il faustissimo anniyersario della elezione del Santo Padre Pio

Papa IX, ed il coimnciamento del ventesirnoquarto anno del suo, quan-
to travaglioso, altrettanto glorioso pontiiicato. Tennesi percio la con-

sueta Cappella papale nella Sistina al Yaticano, assistendo il Santo Pa-

dre in trono alia Messa, alia quale intervennero i Cardinali, Patriar-

tibi, Arcivescovi e Yes.covi, il Principe Assistente al soglio, il Senatore

coi Conservatori di Roma, i diversi Collegi della Prelatura, e gli altri

personaggi che vi hanno luogo. Dopo la Cappella il Santo Padre riceve

gli augurii del sacro Collegio, offerti daireiuo card. Patrizi sottodeca-

no; il quale, dai portentosi fatti degli anni precedent! e dalF entusiasmo

manifestato dal mondo cattolico nella circostanza del giubbileo sacerdo-

tale di Sua Santita, infer! la proya dei trionfi che sono riserbati alia

Chiesa ed alia Sede apostolica, dopo le yicissitudini del combattimento

che ora sostieae, e che sara coronato di yittoria nel prossimo Concilio

ecumenico. II Santo Padre, come puo yedersi nella Correspondence de

Rome del 19 Giugno (pag. 299-500) rispose ringraziando Iddio ed il sa-

cro Collegio, deplorando lo scadimento dei buoni principii sociali e reli-

giosi; onde tanto trayaglio ha la Chiesa: ma esprimendo anch' egli la si-

cura fiducia di pieno e splendido trionfo.
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2. Nel Giornale di Roma del 17 Giugno vennc pubblicato un Docreto

della sacra -Congregazione dell
1

Indice colla data del 12 Giugno, in virtu

del quale, sotto Ic consuete penc, sono condannate e proibitc le opere

scgucnti.

Die Theologie des Leibnitz, mil besondcrer Riieksidit auf die kir-

chlichen Zusta'nde der Gegenv/art etc. Ersler Theil. Latine vcro : Theo-

logia Leibnitii, quam ex omnibus editis et multis nondum editis fontibus

ratione habita praesentis Ecclesiae conditionis, mine primurn plene expo-
suit dott. A. Pichler. Pars prior. Monachii 1860.

Pietro Pomponazzi. Discorso letto nel teatro scientiflco di Mantova
il 17 Marzo 1880 dal professore di filosofia Roberto Ardigo. Mantova.

Giustino Soavc, editore-libraio 1869.

Riflessioni sopra la caduta del temporale principato del romano

Pontefice, e della corte ecclesiastica di Roma. Opera inedita di Gio. Bat-

tista Guadagnini, arciprete di Cividate in Valcamonica. Breno, 1862.

La religion, par E. Vacherot de 1'Instilut. Paris, librairic Chamerot
et Lauwereyns, 1869.

Elementos de direito ecclesiastico publico e particular em relacao a

disciplina geral da Igreja etc. Sen- : Elementa iuris ecclesiastici publici

et peculiars iuxta generalem Ecclesiae disciplinam, ratione habita ad

mores Ecclesiae Brasiliensis, auciore Episcopo Fluminislanuarii (Rio Ja-

neiro) Emmanuele Do Monte Rodrigues d'Araujo. Rio de Janeiro, an-

no 1857. Donee corrigafur.

Compendio deThcologia moral, por D. Manuel Do Monte Rodrignes
de Araujo, Bispo do Rio de Janeiro etc. Secunda edicao portugueza, fei-

ta sobre a secunda do Rio Janeiro, correcta e annotada com approvacad
do revm. sr. Bispo destc diocese. Sou : Compendium Theologiae moralis,

auctore Emmanuele Do Monte Rodrigues de Araujo Episcopo Fluminis

Januani (Rio Janeiro). Secunda editio lusitana, babita iuxta secundam

brasiliensem
,
additis emendationibus et adnotationibus, approbata ab

Episcopo portucalensi. Porto 1858. Donee corrigatur.

As Biblias falsificadas, ou duas respostas ao sr. Conego Joaquim Pin-

to de Campo, pelo Christao Yelho etc. Latine vero : Biblia falsata, seu

duo responsa data ad dominum canonicum loachimum Pinto de Campo
a Christiano Seniore. Recife, 1867 (Deer. S. 0. feria IV, 9 lunii 1869).

3. Da una corrispondenza roiiiana al Monde parigino del 19 Giugno
risulta che, incalzato e messo alle strette dal Governo imperiale di-Fran-

tia, quello di Fircr.ze sembra ora Tolersi piegare alia conclusione dell

pratiche gia avviatc da molto tempo per dare eifetto alia Convenzione

ratificata il 31 Luglio 1868 circa il pagamento del Debito pubblico pon-

tificio, spettante alle province rubate alia Santa Sede. A termini di co-

desta Convenzione si dovea, entro sei mesi, riunire una Commissione

mista per defmire certi punti intorno allo spartimento di codesto de-
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bito. Ma finora non s'era venuto a capo di nulla. Anzi neppurc s'erano

da quel Governo pagati interamente gli arretrati. Se le informazioni del

Monde sono esatte, il Governo di Firenze, con le solite tergiversazioni,

si era (in qui sottratto al pagamcnto di L. 8,000,000 speltauti al 1. se-

mestre, e di L. 4,000.000 spcttanti al 2." semestrc del 1868.

Ognuno vede che la mancanza di poco meno che la meta delle tenui

rendite rimaste alia Santa Sede, nelle present! congiunture, oltre al do-

verle recare gravissimo imbarazzo, avrebbe potato legittimarc qualchedu-

no di quegli spedienti con che i Governi, anche con pubblico aggravio di

nuovi balzelli o di ritenute sulla rendita pubblica, sono astretti in tali

congiunture a sopperire per quello che manca al tesoro.

Ma il Governo pontificio avendo a cuore, sopra ogni altra cosa, il lea-

le adempimento di tutti i suoi doveri, non che pensasse a defraudare

d'un ccntesimo i suoi creditori, fu puntualissimo in soddisf'arli. Percio,

malgrado della distretta in cui e posto e per le gravissime spese che dee

sostenere affine di essere pronto a difendersi dalle violenze ond'e minac-

ciato dal Governo di Firenze e dai suoi complici, e per la privazione del-

le rendite delle province rubategli, pure al giorno posto voile che si do-

vesse e pagare integralmente, senza ritenuta di sorta, gli interessi del

Debito pubblico del primo scmestre 1869, e procedere all
1

cstinziorie

parziale di esso.

Infatti nel Giornale di Roma del martedi 8 Giugno venne pubblicata
una notificazione del Tesoriere generale Ministro delle Finanze, per la

quale annunciavasi che il giorno 15 Giugno si effeltuerebbe la estrazione

a sorle di 1333 numeri dei Certificate sul pubblico tesoro, ognuno di scu-

di 100, pari a L. 537,50 da rimborsarsi alia pari per rammortizzazionc

del debito di quattro milioni di scudi romani. Alia somma di scudi

133,333,33.3, pari a Lire 716,666.66, quota annua stabilita per 1'am-

mortizzazione mcdesima, addizionato Tavanzo risultato nella estrazione

del 15 Dicembre 1868 in scudi 33,33.3, pari a Lire 179,16, si ha il fon-

do di sc. 133,366,66.6, pari a Lire 716,845.82, col quale saranno am-
mortizzati gli anzidetti 1333 Certificati, c rimarra un residue di scudi

66,66.6, pari a Lire 358.33, da impiegarsi nella ventura estrazione

Nel giorno 6 Luglio prossimo si apnra, sulla cassa della depositeria in

Roma, il pagamento del capitale alia pari dei certiticati sortiti; 51 quale

pagamento verra eziandio eseguito dagli amministratori camcrali delle

province.

Quanto agli interessi dello stesso Debito, una Notificazione del Mini-

stero delle Finanze, pubblicata nel Giornale di Roma del 18 Giugno,
annunziava che dal giorno 6 del prossimo mese di Luglio 1869 sara

eseguito sulla cassa della Depositeria generale di Roma e sulle casse

camerali delle province il pagamento degl
1

interessi per il semestre a
tutto Giugno andante sui certiticati del tesoro, emessi in virtu dell' edit-
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10 deirEmo Segretario di Stato de'28 Gennaro 1863. II pagamento poi

delle diverse passivita permanent! a carico della cassa del Debito pub-
Llico per la rate del primo semestre 1869, sara aperto dal giorno died

del medesimo mesc di Luglio 1869 presso le suddette casse. Le compc-
tenze sulle rendite consolidate nominate saranno soddisfatte nei giorni

designati uella sottoposta tabella, sui mandatelli chc si cmcttono dalla

Direzione generalc del Debito pubblico segtiendo il numero progrcssivo

della iscrizione dclle rendite medesimc. Le competenze poi sopra tuttc

le rendite innominate, risullanti da certificati al portatore con la valuta

a lire
;
come pure le competenze sopra le rendite innominate con la va-

luta a scudi dal n. 780 della serie 84 in avanti pei certiticati al porta-

tore da scudi vcnti, e dalla serie 22 pei certificati da scudi cinque, sa-

ranno soddisfatte dal suddetlo giorno died Luglio 1869 in appresso a

volonla dei creditor"! dalla Depositeria gcnerale in Roma sulla consegna
del rinconlro relative airenunciato semestre. A comodo poi dei creditor!

11 pagamento delle diverse passivita predette restera aperto a tut to il

giorno 31 Dccembre 1869, passato 51 quale sara chiuso, salvo ai credt-

tori, che entro il detto tempo non avessero esatte le rispcttive partite,

Tavanzare richiesta alia Direzionc generale del Debito pubblico, onde

yenga autorizzato il pagamento stesso, giusta i vigenti regolamenti .

Si confronti la condotta del Governo pontificio verso i suoi creditori,

con quella del Governo rivoluzionario ed usurpatore di Firenze, e si

yedra qnale meriti vanto di lealta e la fiducia degli nomini onesti.

4. A tutti c noto con quanta carita il popolo romano contribuisca ad

alleviarc rinfoiiunio delle famiglie colpite dal cholera-morons nel 1867.

I fanciulli d'amho i sessi, rimasti orfani, ebbero a sperimentarne i dolci

efl'etti , e benediranno soprattutto il nome e la sollecitudinc patcrna di

Pio IX, chc diede Timpulso e Tesempio a quellc larghezze. Di che vennc

pubblicato il seguente articolo nel Giornale di Roma del 9 Giugno.
La ConiBfissione nominala dalla Santita di nostro Signore per ave-

re cura, sotto la prcsidenza deirEmo e Riiio signor Cardinale Vicario,

dei fanciulli e giovinelli di ambo i sessi lasciati in Roma orfani dal

cholera nel 1867, ha fatto di pubblica ragione il resoconto di quanto ha

operato dal Novembre di detto anno a tutto il Decembre del successive.

Da questo documento apparisce che gl
1

infelici
,

i quali aveano bisogno
di csser presi sotto la tutela della Commissione, ascendevano i maschi a

2;Ji, le femmine a 300: in tulto 554. Avendo 91 ricusato il collocamen-

to che loro fu oITerto, poiehe in altro modo per Taltrui carita avean tro-

vato schermo contro Vinfortunio, rimase da provvedere agli altri 463.

I maschi superior! agli anni 6 trovarono ricovero negli Ospizii, le fem-

inine superior! agli anni 4 nei Conservator!!
;
coloro che non avean toc-

cato la delta eta, o che sono abitualmente infermi, si collocarono presso

pietose famiglie, che ricevono im congruo sussidio mensile. I Monasteri
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e Conservator!! presero a proprio carico la curacli 111 orfanelle; simiimcn-

te gli ospizii di 85 maschi; e Sua Santita ne ha mantenuti a proprie spe-

se altri 58, ripartiti fra TOspizio di S. Michele e quello di Tata Giovan-

iii. Da cio apparisce che alia Commissione rimase Fintero peso di 209;

il quale per morti si e ridotlo a 184 indiyidui. Ebbe pero essa non so-

lo da fronte le molte e gray! urgenze che strinsero gli orfani prima che

fossero collocati nel collegio, ma eziandio a provvederc di sufficiente

corredo le orfanelle nell'alto di collocarlc nei monasteri e conservatorii,

ed a sostenere per queste i'impianto di due nuoyi Orfanotrofii.

La Commissione trovo modo di occorrere alle necessarie spese fa-

cendo appello ad ogni ordine del Clero e del laieato; ed i soccorsi che

ne ritrasse, comprese le elargizioni fatte dalla inesauribile carita del

Santo Padre, ascesero per Fintero anno 1868 a lire 43,435,80.5. Le

spese essendo salite a lire 37,467,45.5, risulla che al 31 Decembre 1868

eravi una esuberanza nelVintroito di lire 5968,35, che sono rimaste

presso il Deposito della Commissione per far fronte in parte alle spese
dell'anno corrente.

TOSGANA E STATI ANNESSI 1. TumulU a Parma per Tanniversario dello Statute
c deirUmta italiana" 2. Deliberazioni del Comitato privato e della Com-
missione speciale per una inchiesta circa le baratterie de'Deputati 3. Mo-
lestie date dal Ministero al deputato deaunziatore Lobbia 4. Tentative

^
d'assassinio conlro il Lobbia 5. Interpellate in Parlamento e smanie di

giornalisti per tale assassinio; arresli di caporioni Garibaldini, ed abolizio-

mostrazioni setUziose e tumulU repubblicani.

1. Le ire settarie fra il partifo d'azione c quello che diceasi pa/Flito-
malva cioe monarchico, rispetto ai modi da tcnersi per produrre in Ro-
ma un solleyamento contro il Papa, ebbero questo insigne vantaggio:
che seryirono mirabilmente a sveiare la parte diretta di complicita mo-
rale e materiale che ebbe il Goyerno di Yittoriq Emmanuele in tutti quei
tentatiyi, che cominciarono con le coccarde tricolpri attaccate alle code
dei cani e con i petardelli di carta, per finite con gli assassin!! architettati

dei deputati Cucchi e Guerzoni, e cqmpiuti dal Monti e dal Tognetti ;
ai

quali Dio sa qucl che doT
,

7ea tener dietro, se la giornata di Mentana noa
ayesse messo a doyere i Regii del par! che i Mazziniani.
A suo tempo ne abbiamo detto quanto basta, ed oggimai tutta Eu-

rqpa sa che da Torino e da Firenze si spedivano a Roma stampe clande-

stine, mcrcanli di disertori, arrolatqri
di Garibaldini, pugnali, picche,

bombe fuhninanti, stipendii a'sicarii, e quant' altro richiedeasi per simu-
lare una spontanea rivoluzione de

1

Roman! contro il paterno rcggimcnto
di Papa Pio IX, pncle spianare la via alle truppe regolari di quel Goyer-

no, che colle arti della perfidia, del tradimento e dell
1

assassinio gia avea
rubato alia San la Sede i quattro quinti delle sue provincq.
Ma la biscia

talvqlta raorde il ciarlalano. Ammaestrati dal Governo
regio al maneggio di codesti mezzi morali, quando cio tornaya a conto
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per assassinare il Papa, i settarii ora li maneggiano contro quello stesso

Governo, e 1' Italia dal principio di questo mese e in continue subbuglio
di dimostrazioni settarie, clie procedono sotto la bandiera mazziniana col

grido: Abbasso la Monarchic, viva la liepiibblica.
Piii altre volte cotali mod scoppiarono e furono rcpressi nelle preci-

pue citta italiane;' ma in questo mese di Giugno, crescendo nei settarii

Tardire a proporzione che in Francia, si veniva
yiepiii mariifestando il

lavorio della fazionerepubblicann, anche in Italia i sediziosi procedettero
a fatti piu espressivi degl' intendimenti loro.

Le prime scene furono a Parma, appuuto la sera del 6 Giugno, ne!

qual giorno erasi dovuto celebrare Fanniversario dello Staluto e della

Unita italiana, Tolto prctesto da una costosa luminaria a gaz, con che
il Municipio, a spese del Comune, voile onprare la sua sede, mentre

tuttp
il rc?to dclla citta era hnmerso in profondissime tcnebre, itna moltitudi-

ne di popolo si sfreno a gravi violenze. Fra le grida di abbasso lo Sta-

tuto, viva Mazzini, abbasso la Monarchia, viva la Repubblica, che ri-

sonavano altissime, si sfondaronp a sassate i trasparenti ed i cartelloni

che recavanp la scritta di Viva il Eel Vica lo Statuto! si ruppero e si

portarono via i tubi di piombo che conducevano il gaz al palazzo muni-

cipale, e si imperverso alia peggip contro la Prefettura ed il Municipio,
finche ripetute cariche di lancieri a cavallo e di bersaglieri non ebbero
a viva forza costretti i tumultuanti a disperdersi.
La descrizionc particolareggiata dei fatti, ricavata dai giornali il Presen-

te, il Patriota e la Gazzctta di Parma, e quel che se ne legge nella stes-

sa Nazione fiorentina del 9 e 10 Giugno, mostra che il tumulto fu gra-

vissimo, massime come indizio delle disposizioni repubblicane di quel
popolo.

Nellc interpellanze mosse percio alia Camera il 9 Giugno, il deputato
Oliva, esagerando la repressione usata, cerco di rapj)resentare quel tu-

multo come opera di pochi mascalzoni e monclli. Ma il ininistro Ferraris,

prendcndo le difese della truppa accusata a
tortp

di violenze eccessive,
dimostro che il tumulto era stato opera d'uomini, che si mostravano ri-

soluti a trascorrere mollo piu in la che non fecero, se non si fosse im-

picgata a tempo una temperata si ma efficace repressione. Questa perd
non iscoraggi i repubblicani, che, come vedremo a suo luogo, tolto im
altro pretesto, rinnovarono a Milano ed in piu altre citta gli stessi tu-

multi, collp
stesso scopo espresso dalle grida: Abbasso la Monarchia!

Vim Mazzini! Viva Garibaldi! Viva la Repubblica! Viva Lobbia!
2. II deputato Cristiano Lobbia, che riusei a scambiare il camiciotto ros-

so garibaldino con la divisa e la paga di Maggiore nel corpo di Stato

Maggiore generale, ed ora rappresenta alia Camera gli elettori di Thiene,
era probabilmente assai lontano dalVimmaginarsi il grado di celebrita,

che acquisterebbe il suo nome e la sua persona, solo pel merito di aver
denunciato alia Camera, nella tornata del 5 Giugno, certe baratterie di

qualche Deputato, le quali egli proferivasi a provare, come riferimmo
uel prccedente volume a pag. 753-34.

La sua proposta era stata accolta dalla Camera, e commessa alia disa-

mina del suo Comitato privalo pel Lunedi 7 Giugno; e questo nella sua
lornata delFS risolvetle che si doyesse nominare una Giunta col mandato
di proporre alia Camera : 1 che si procedesse alFmchiesta parlamentare,
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per via (Tuna Commissione di nove membri
;

2 la forraa ed i modi di

condurre Vinchiesta.

I lestinionii. che avcano fornito al Lpbhia i fondamenti dclla denunzia,

gli avoano impostc Ic segucnti condizioni, che furono da lui accetlatc

e signilicate al Comitato private. 1 11 depiitato Lobbia non parlera ne
di persone no di cose che si rif'eriscono alia questione, se non dinanzi al-

ia Cpmmirisionc d'inchiesta; 2' Non consegnera i plichi se non alia Coin-

missione slessa ed alia presenza delle persone che hanno tirmate le di-

chiaraziorii che vi si contengono; 3" Egli e obbligato alia restituzione

dei medesimi : a) nel caso che le forme, che venissero stabilite per la

istrutloria, non fossero quelle della procedura ordinaria; b) quando la

Commissione non fosse rivestita di tutli i poteri dei tribunal i ordinarii

per modo che gli invocati in giudizio non possano ritiularsi di compa-
rire; c] quando disavventuratamentc nella Commissione d'inchicsta non
fossero equamcnte rappresentate le due parti che alia Camera si trova-

no di fronte nella nresente questione, e cia alKoggetto che \7

i sieno luttc

le guarentigie di giustizia e d'imparzialita. Con si buon patriota e soldato

(Tonore crediamo di non dover aggiuogere parola. (Seguono le firme]

Questo documento venne pubblicato dalla^Yastone dell'S, vYOpinio-
ne del 9, dopo di averlo viferito, esclamo: E questq nn segno di cjuel

rispctto che la Camera si e acqnistato in questi giorni. Se alia
direzipnc

del nostro giornale venissero latte simili condizioni, sappiamo benissimo
come sarebbero accettale. La Gazzetta d'

If
alia dello stesso giorno, do-

po aver citato le parole di placida indigiwione della Nazione, cioe che

questa lettera non e, per vero dire, molto cortese e non brilla pun to per
la tiducia che dimostra nella Camera

, soggiunse: Povero Parlamen-

to, povera stampn, povcro paese! II scnso della dignita nmana se n'e

dunquc andato con quello della dignita politica? 11 Coniere Italia.no

dellp stesso giorno scrisse : 11 fatto di questa. lettera e uno dei piii cu-

riosi lenomeni che mai si potessero immaginare. Gente ignota scrive

dettando leggi alia Camera legislativa : un Depiitato, che e in vo r>e d\io-

ino serio, si fa presentatorc di questa lettera, espone ai colleghi raccolti

a deliberare la volonta impcraliva e assoluta degli Dei Ignoti : e gli ono-
revoli Deputati s

1

inchinano davanti agli Dei Ignoti. Chi dicesse che la

Camera ha messo fuori la porta e madama dignita e madama convenien-

za, ibrse non direbbe che pura e semplice la verila .

La Cazzet'a del Popolo di Torino del 10 Giugno, citando la sna omo-
nima di Firenze, pubblico i nomi dei testimonii contenuli nei plichi del

Lobbia, e sono Antonio Martinati, profcssore di belle lettore, Giuseppe
Novelli, Carlo Brnnclli, impiegato del Municipio, e Caregnato.
La Giunta del Comitato privato forni con istraordinaria alacrita il

compito assegnatolc, ed alii 9 prcsento alia Camera la sua relazione,
col disegno delle regole, sccondo le quali dovrebbc condursi Tinquisi-
zionc. Nella tornata seguente il Massari si levo snbito a protestarsi,
come d'un insulto fatto alia Camera, contro le condizioni accettatc dal

Lobbia, e da noi tesle riferite, onde guarentirc il segreto ed il retto

giudizio dei fatli. Ma gli fu risposto che la Giunta non ne avca fatto

caso, e pcrcio si stesse tranquillo.
Entro allora il Bonghi a parlare della inquisizione, e con cio si die-

de principio ad una serie di scene talmente vituperose ed indegne di
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personc die abbiano qualche idea di civilta, cbe perfino i piii fanatici

adoratori della Camera ne cbbcro a sent! re sdegno e vcrgogna.
La rebzione dclla Giunta e negli Atli ufficiali della Camera, n. 1737,

pag. 6849-50, corredata dal rispcttivo schema di delibcrazione sopra
il modo, la procedura, le cautele e 1'estensione che doveasi dare a quella

inchiesta; e sopra di essa impegnossi il dibattimcnto con tale virulenza

<li recriminazioni, di apostrofi, di ingiurie, pel resto della tornata del

10, e per tutta quella dell
1

11 Giugno, che la Gazzetta d'Italia ehhe a

proporre che d'ora in avvenire, alle altre condizioni di cleggibilita a

Deputato, si dovessc aggiungere quella di soddisfare benc ad un esame
sul Galateo!

La Nazione, n. 16i del 13 Giugno, parlando della tornata dell'll,
in cui fu ammesso lo schema proposto dalla Giunta del Comitato pri-

vato, ebbc a dire che essa era stata una serie conlinuata di scandali,
cbe si possono tutti riunire e confondere in un grande scandalo gene-
rale.... Non ridiremo gli innumerevoli fatti personali, le parole ingiu-

riose, le scene deplorabili che avvennero durantc la seduta. L' accordo
dei partiti per distruggere il paese, secondo T incisiva frase del depu-
tato Bonghi, pareva ieri in pieno vigore .

Quando avremo bisqgno di cercar materia per un dramma nel lin-

guaggio che puo usarsi tra facchini, beceri e lavandare, la potremo tro-'

vare copiosamente negli Atti ufficiali della Camera dal n. 1738, pag. G855
col. 3.* al n. 1743, pag. 6876. Lo schema presentato dalla Giunta, che
finalmente fu ammesso dalla Camera, venue anche riferito dall

1

Unila
Cattolica n. 138 del 16 Giugno. Ne vale la spesa trascriverlo, poten-
do bastare questq cenno : che quello e un capolavoro di dimostrazione
della

reciproca diffidenza, del aiscredito assoluto in che sono gli uni

presso gli altri i yarii partiti liberaleschi della Camera, e gli onoreuoli
che la compongono.
Ammessa la proposta del Sambuy, cbe si affidasse al Presidente della

Camera, ayv. Mari, la nomina dei noye inquisitori destinati a cercare

c scoprire i Deputati barattieri o ladri o calunniatori, il Mari nomino
i segueiiti onojrevoli: 1. L

1

avvocato Ferdinando Andreucci
;
2. Yav-vo-

cato Giuseppe Biancheri; 3. il professore Salvatore Calvino; i. V av-

wcato Benedetto Cairoli; 5. il mercante Michele Casaretto; 6. Mariano

Fogazzaro; 7. il cav. Buglione di Monale; 8. Y avvocato Giuseppe Pi-

sanelli; 9. Yavvoca'o Giuseppe Zanardelli. Ma uno di questi inquisito-

ri, il Buglione di Monale, assenle da Firenze, allego motivi per esser-

ne dispensato; cd il Mari, nella tornata del 15, gli sostitul T onorevolc

Castagnola; ed anche questi avendo rifiutato per motivi d'ufficio come
avvocato, gli fu surrogate T onorevole Ferracciu. E Tinquisizione co-
mincio in mezzo al piu profondo arcano d

1

un segreto inviolabile, con

interrogators al Crispi ed ai testimonii da lui allegati. Poi venne ci-

tato a deporre il Lobhia, cbe ne fu impedito per un attcntato d
v
assas-

sinio, da cui si derivarono
grayissirne conseguenze, e di cui i Sinistri

fanno ricadere la colpa sopra i loro avversarii, ed anche piu su, piii
su assai, tanto alto che non puo dirsi, mentre quei. della Consorleria,

vanno sommessamente bucinando, cbe il Lobbia siasi fatto da se stesso

le sealfittnre, di cui i Sinistri fanno tanto caso.

3. La.denunzia fatta dal Lobbia nella tornata del 5 Giugno, appunto
allora quando la proposta d'inquisizione contro i Deputati barattieri pa-
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rea scpolta nella tomba dell
1

ordine del giorno proposto dal Bonghi , era

spiaciuta fortissimamentc al Ministerq. Non potendo tuttavia dargli per
cio un risciacquo, perche Finviolabilita del Deputato lo guarentiva, si

trovo altro modp di scaricare sopra lui il corruccio del Governo. II ge-
iierale Pianelli, il famigerato traditore del Regno di Napoli e di France-
sco II, denunzio al Ministro della^guerra il maggiore Lobbia come reo

driver violate la disciplina militare, andando sciiza espressa permissions
dei siioi superior} a Legnago, dove avea fatto contrasto al miuistro Mar-
co Minghetti, cbe si era presentato come candidate, per essere rieletto

alia deputazione nei due collcgi vacariti di Bologna e di Legnago. Pre-
Ycdendo la sconfitta cbe patirebbe a Bologna, Fonesto Marco Minghetti,
cbe in yerita fa posposto al democratico Ceneri, ayea sollecitato anche
i
yoti

di que
1

di Legnago ;
ed eragli tornata acerbissima Fopposizione a

lui ivi fatta dal Lobbia.
II Ministro della guerra chiamo pertanto il Lobbia ad audiemhim ver-

bum ; ma udi rispondersi che a Legnago era andato ed avea operate,

npn gia il Maggiore nel corpo di Stato Maggiore, ma il deputato Lob-
bia. Ne pago'd'i tener testa COST al Ministro, il Lobbia trovo chi nella tor-

nata del 7 Giugno ne chiese seyera ragione in presenza della Camera,
i'accndo rileyare come con cio fossero violate le immunita dei Deputati.
Di cbe in quella tornata ebbe luogo un iiero diverbio- fra varii Deputati
da una parte ed il Menabrea ed il Ministro della guerra dall'altra. II li-

tigro si riappico quindi un'altra volta, e troppo piii acerbo, altcro, osti-

nato, nella lamosa tornata dell' 11 Giugno, cbe rimarra memoranda nei
fasti parlamentari pei motivi gia mentqvati. II Lobbia legalmente la vin-
se

; ma iiitanto ebbe a lagnarsi con suoi amici di altre molestie che
pati-

va da parte del Governo e della Questura, senza eccettuare quella di sa-

persi e yedersi continuamente ormeggiatp, codiato, vigilato come un
inalandrino da piu spie e gnardie di Poiizia. II che diede poi ansa ai so-

spetti destati cbe
Tattentatp, di cui fu vittima nella notte dal 15 al 16

Giugno, fosse allestito da chi avrebbe dovuto tutelarlo.

4. Ecco in qual modo e narrato il
fattp

dalla Riforma di Firenze, nu-
niero 1G6 dei 17 di Giugno, coi scguenti particolari, che la Itiforma di-

chiara di aver saputi dalla bocca stessa delFassassinato.

Era varcata (li poco la mezzanotte; il maggiore Lobbia transitava

per via Sant
1

Antonino e stava per voltare in via dell
1

Amorino, dove
abita il professore Martina ti, quando presso lo syolto della via un uomp
usci dall orabra, gli si ayvento di fronte e gli yibro un colpp di stile di-

retto al petto. L'aggredito alzo istintivamente il braccio sinistro a dife-

sa
;

lo stile feri il braccio, passo fuor fuori un portafoglio di pelle, gon-
fio di carte, di quattro o cinque centimetri di spessore, che Faggredito
teneva nella tasca interna delF abito al lato sinistro. II portafoglio ha
ammorUio il colpo. E' chiaro: lo stile avea cercato il cuore del corag-

gioso ciltadino. L'urto del colpo fu cosi vigoroso, che il ferito stramazzo

a'terra: Fassassino gli fu sopra di nuovo e gli yibrava una seconda fe-

rita al capo; poi, mentre il Lobbia faceva sforzi e s'appuntava colFuna
mano per rialzarsi, mentre colFaltra cercava trar fuori la pislola dal-

Fabito abboltonato, il sicario gli fu sopra di nuovo, lo prese alia stroz-

za e gli menava un terzo colpo alia tempia destra, che gli lascip la

piii grave delle riportate ferite
;
Fosso frontalc devio la punla micidiale.
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IS Lobbia riusci a dirizzarsi in piedi e eavar la pistola ;
V assassino lo

circuiva, tentando vibrargli altri colpi di flanco e da tergo : il Lobbia,
voltandosi repcnte, gli sparo, contro a bruciapelo; Tassassino fuggi sa-

lutato da un secondo sparo. E fcrito? Lobbia non lo sa acccrtare, ma e

probabile che lo sia. II maggior Lobbia, raccolto nella casa del profes-
sor Martinati, fu tosto visitato ed ebbe le prime cure dal professore Za-

netti, il quaie dichiarava questa mane che le ferite non sono mortali.

Non e a dire quanto ne fossero inviperiti i suoi amici e
partigiapi. La

Miforma del 17 si disfogo in queste parole: II maggiore Lobbia era

stato chiamato per questa matlina alle ore nove davanti alia Cpmmis-
sione d'ihcbiesta. Yogliono il terrore. Ricorrono anche all'assassinio. 11

sistema d'intimidazionc e andato per gradi. Banno cominciato colle lette-

re minatorie
; poi ban dato niano alle calunnie, alle offese, aU'onore, agli

insult!
;
ora si assolda il pugnale del sicario. Se,credono di imporre con

questi mezzi alia gente di cuore, s'ingannano. E venuto il tempo di li-

iiirla, e non varra pugnale di sicario a impedire che gli nomini di cuore

dicano il vero .

La societa dei (jcnovesi rediici da Montana e dalle pa-trie baltaglie
niarido ai Lobbia un indirizzo di congratulazione perchc fosse scampato
dal pugnale del sicario, che venue stampalo nel Mommenlo di Gcnova:
ed cccone una frasc, che dimostra iino a qual punto si fanno andare

i sospelti circa Tassassino. a La Societa dei Reduci genovesi non si sente

solo coinmossa dallo sdegno comune ai piu, ma cntra animosa nella liz-

za, e con frcnca parola esprimclii conyinzione, cbe, per soddisfare pie-

namente la giustizia offesa in lui, non v'ha altro mezzo che drizzarsi in

alto hiGGO e troncare quclla mano che, non vista, guido il pugnale del

sicario die lo aggredi.
5. Vedremo piu solto quali cffetti avesse codestolndirizzo: ma queste

poche parole baslano a far capire fino a qual parosismo giungcsse il fu-

rore di questi settarii. E quei frdhConsorteria, contro i quali eradirella

Tinchiesta, furono solleciti di gridare eguahnente forte contro rassassi"

nio, per istornare da se i sospetti. Percio la Nazione, YOpinione, la Per-

sevwanza ed il resto della faiange settaria moderate, dimeiiticando del

tutto le frequentissime apolpgie da essi fa tie a favore dei sicarii e degli
assassini 'prezzolati e spediti dal loro Governo a Roma per le scellerate

imprese del 1867: dimenlicando Tapoteosi e le soltoscrizioni, od i rim-

pianti fatii da Ministri e Deputati nella Camera, pel Monti e pel Tognetti
martiri della patria: presero a dcclamare con sacro orrore contro 1'as-

siiiio in generate, ed in particolare contro quello del Lobbia, chiedendo

giustizia pronta ed inesorabile. La Nazione, vero fiore d
1

inocrisia, di cui

ogni foglio, per tanti mesi di seguito, celebrava come eroi, i settarii ed
i sicarii che imperversayano a danno di Roma, la Nazione del 14 Giugno
avca Faudacia di lavarsi le matii come Pilato, stampundo queste parole:

Gli assassinii, politici o non polltici, sono sempre assassinii. Guai a

quel paese, in cui il senso morale scende a transazioni con queste raas-

sime fondamcntali deli
1

umana societa. La piaga delle selte in Italia e

antichissima, ed e ia piii pericolosa dclle nostre malaltie. Quanto piii se-

veri ed
inesprabili

si mostrerannp i ministri della legge contro le sette,

tanlo maggiori saranuo i titoli di benemereriza che acquidteranno verso
il pacse . Cosi la Nazione, smentendo la teorica da se costantcmente

professata a danno di Roma, cbsi essa declamava a proposito di un tenta-
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tiro <T assassinio contro un settario suo complice e gia membro del fo-

moso Comitato romano.
Colla stessa incoerenza, ma con piii fervore si scatenarono nella Ca-

mera, a chiedere ragione dell
1

assassinip tentato contro il Lobbia, parec-
chi di quei medesimi Deputali della sinistra, che aveano, pochi gionu
prima, fervidamente applaudito il loro degno collega Malenchini per
avere perorato le circostanze attenuanti in favorc degli assassini del ge-
nerale Creuneville. 11 Miceli, il Brunetti, il Curzio nella tornata del 17
non si

peritarpno di insinuare, cbe il Lobbia fosse yittima del partito in-

teressato ad impedire I'inchiesta, e cbe forse vi ayessero dato mano
agenti di

pplizia;
e nelle loro interpellate si svelenirono contro il Go-

yerno. II ministro Ferraris ribatte con isdegno quelle insinuazioni , pro-
mise che si

farebberp le piu squisite indagini per iscoprire Tassassino^
e che se ne farebbe rigorosa giustizia. Ma tinora niuna traccia hi scopcr-
ta,,niun sentore si ebbe dell'autore immediate dell'assassinio.

E inutile aggiungere, perche ognuno lo capisce da se, che le protesta-
zioni del Ferraris non bastarono ad acchetare le smanie sincere od aft'et-

tate dei sinistri;.e che i giornali di questi diedero tiato a tutte le trombe,
ed esaurirono il frasario italiano per chiedere yendetta deirorrendo mis-
i'atto. II Governo capi dove poteano parare codesti trambusti settarii, ed
alcuni giorni dopo tiro giii il colpo risoluto sulla testa del partito d'azio-

ne, a cui pure ya debitore delPusurpazione del Regno delle due Sicilie-

Eccp quel che stampo alii 22, con apposito supplemento, il diario ufficiale

garibaldino di Genoya, il Movimento. Genoya e pggi tutta quanta in

trambusto per le no vita di stanotte. L'autorita giudiziaria, per comando
yenuto da Firenze, e assistita da molta mano di carabinieri e di guardie,
ha proceduto innanzi Talba airarresto, prcyia perquisizipne in casa, dt

parecchi onoreyoli cittadini. L'essere tra gli arrestali i signori, Stefano

Canzio, Antonio Mosto, Federico Gattorno, Luigi Stallo, Enrico Razeto 7

Baldassare Stragliati,"e Tesserc pure spiccato mandalo d'arresto contro
i signori Giacomo Yiyaldi-Pasqua, Elia Schiaffino, Ernesto Pozzi y

L. D. Canessa, i quali non furono trovati in casa, lascera inlendere age-
yolmente che Tira goyernatiya s'e aggravata sui scrittori deirindirizzo at

deputalo Lobbia. Inoltre, e stata sciolta con decreto del prefetto Mayer,
TAsspciazione dei Reduci dalle patrie battaglie.

Gli arrestati, in pien meriggio, sotto buonascprta, furono condotti al-

ia stazione della yia ferrata occidentale, e quinci alia cittadella d
1

Ales-
sandria. II decrelo di scioglimento della Socicta dei Reduci, dato dafc

Prefetto Mayer, e del tenore seguenle.
Yisto V indirizzo della Societa dei Reduci dalle patrie battaglie a!

deputato Lobbia, inserito nei" giornali il Dovere., il Movimento, il Popolo
Jtaliano del 19 corrente mese; Yisti gli Statuti, iRegolamenti ed altri at-

ti ed indirizzi delfAssociazipne stessa; Ritenutp che tale Associazione.,

beriche apparentemente instituita per oggetto di reciproca assistenza c
mutuo soccorso, ha intendimenti e fini politici, diretti a yariare la forma
del Governo ed a minacciare la sicurezza interna dello Stalo; Ritenutele

disposizioni date in proposito dal Ministero deirinterno coi suoi telegram-
mi 20, 21 corrente; Decrela: 1. L'associazione dei Reduci dalle patrie

Jbattaglie costituitasi e residente in Genpva e sciolta. 2. II signor Que-
store di Genoya e incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Geno-
Ta, 21 Giugno 1869. Mayer Prefetto.
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"Era stato inoltre arrestato alii 19 il gerente del diario mazziniano il

Dovere, che percio non pole per piu giorni essere pubblicato.
6. Fin dalla sera del 16 Giugrio erano cominciati a Milano tumulti,

per se non gravi, ma che faceauo temere di peggio, col grido: Viva Lob-

lia, vica la Jtepubblica! II Governo, vista la mala parata, effettuo due

important! quanto imprevedute risoluzioni. La seduta del 17 Giugno
erasi appena aperta dal Presidente, col dare buone notizie dello stato

del Lobbia, quando il Cambray-Digny si fece a dire che, avendo invita-

to i contraenti delle Cpnverizioni finan/.iarie, proposte all
1

approvazio-
ne della Camera e reiette dal Comitato priyato,

a fame la rcvisione

per modificarle, era autorizzato dal Re a ritirarle; e lesse il
rispettivp

QWelo.lfrGazzettaufficialefal 21 dichiaro poi.che tali Convenzioni
sarel)bero modilicate e ripresentate quiridi alia Camera.

7. Men Ire questa, come colpita di
stuppre, pensava come il Governo

provvederebbe alle Finanze, ecco leyarsi il Ministro sopra gli affari in-

terni, avvqcato Ferraris, e leggere un decreto reale, ondc il Senato e la

Camera dei Deputati erano prorogate a tempo indefinite, in quanto con
altro decreto si farebbe poi nota 1'epoca della riconvocazione.

Rinunziamo, dice la Nazione del 18, a descriverc la sorpresa e T ira

della sinistra per questa inattesa risoluzione. Vero e che, per degni
riguardi, al decreto reale di prorogazione erasi posta la data p

1

ell5 Giu-

gno, forse aflinche non avesse le apparenze di una scappatoia per usci-

re dal pecoreccio folYaffare-Lobbia. Ma certo il Governo doyea avere
forti ragioni per ispacciarsi della noia della Camera. L'Opinione disse

essersi cosi fatto perche era difficile Tandare avanti . La Nazione del

19 non si perito di dire alto: Lo spettacolo che offriva TAula dei Cin-

quecentv da un mese a questa parte avea eccitalo lo sdegno e la ripro-
yazione universale... Per giudicare dello stato di parosismo a cui erano

giunti i furori di parte, basta leggere i discorsi pronunciati dai depu-
lati Miceli, Brunetti e Curzio... La Camera parea conyerti ta in una are-

na di gladiatori, in un campo chiuso di i'eroci combattimenti... Le sedu-
te della Camera erano divenute una minaccia per Tordine pubblico/. sa-

rebbe stato un far troppo a lidanza col senno delle masse, ove non si

fosse
imppsto silenzio a una tribuna, da cui non cessavano di partire

quotidiani eccitamenti allc passioni, continui attacchi al principle d'au-

torita ed al prestigio del Governo .

Cio dimostra la necessila, se non Tautenticita della data del 15 Giu-

gno posta al decreto di prorogazione ! Crediamo, disse la -Nazione,
che dalla Convenzione francese in poi, niun Parlamento fosse

arriyatp
a simili eccessi , e rilevo le piu atroci, le piu pdiose insinuazioui

formulate (nelld tornata del 16) chiaramente contro il Governo, contro

rautorita di pubblica sicurezza ecc. Onde vuol tenersi per ben fondato

cio che disse la Perseveranza ; cioe che era giunta in Italia I'ora tremen-

da, nelia quale nessuno piu ragiona ed i discorsi piu assurdi paiono
i piu probabili . II processo alia Camera e hello e fatto! E proprio da

liberali, non da dericalil Ringraziamo di cuore VOpinione, la Na-
zione e la Perseveranza pel loro bel panegirico della Camera ;

il quale
torna a dimostrare come fosse, quanto assurda altrettanto ridicola, la

iattanza del deputato Oliva, che diceva troniio e pettoruto : La nazione
sianw noil

Serie Y/7, vol. Y/J, fasc. 463. 8 26 Giugno 1869.

I
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La Riforma del 18 Giugno s'incarico di farlo al Governo, e si sveleni

contr'esso nei termini seguenti. II Ministero proroga il Parlamento.

Lo proroga dopo che, per sua col pa, le piu gravi question! erano ancora

in sospeso ;
lo proroga dopo aver sgominato la maggioranza, che prima

aveva, con 1111 connubio abortito; dopo aver fatto prova della piu asso-

luta inettezza ; dopo essere stato ripetutamentc ammonito e colpito da
una scrie di voti di disapprovazione ;

nel momento in cui le insistcnze

della sinistra 1'avevano costrettp a suhire mYinchiesta destinata a svi-

scerare la turpe naiura del sistema adottato di operazioni e di combina-
zioni borsaiuole. Non aggiungiamo comment! . II Ministero intende forse

sottrarsi alia forza dei fatti e della verita che lo assedia? Intende ricor-

rere ai mczzi delia resistenza aperla? Lo faccia : ma badi, non mezze

misure, abbia il coraggio della sua fatale posizione; abbia il coraggio
della reazione; la proroga sara cosi il prodrpmo di fatti maggiori, altri-

menli non e che un atto imbecille, tin atto di paura.
.8.1 furori della demagogia, non che si calmassero pel risoluto pro-

cedere del Governo, parvero averne alimento a peggiori eccessi. I tu-

nnilti continuarono, la sera, a Milano fmo al 21
;

e furono imitati a Ve-
rona, a Bologna, a Napoli, a Bergamo, a Reggio deirEmilia, a Padova,
e perfiao nella paciiica Torino, con incondite grida di Viva Lobbia, ab-

basso il Ministero, viva la Repubblica. abbasso la Monarchia; Dap-
prima le guardie di sicurezza pubblica ed i Gendarmi bastarono a fre-

uare i sediziosi; poi fu d'uopo adoperare la truppa di linea, i hersaglie-
ri, la cavalleria. Ma, sia lode al vero, se i tiimnHanti italiani imitavana
a pqtere quei che, nelle cinque serate di questo mese, posero in iscom-

piglio buona parte di Parigi e d'altre citta francesi
;
anche il Governo

italiano seppe assai bene farsi emolo della discrezione del Governo

imperiale di Francia. Infatti
,

benche a Milano undici guardie di si-

curezza pubblica rimanessero piu o meno gravemente ferite dai sedi-

ziosi, la truppa fu discrefoima, ne trascesc ad usare le armi da fuo-

cp, e con infinita pazicnza attese a disperdere i tumultanti con cari-

riche innocue e con la paura.
Laonde la Gazzetla ufliciale del 21 Giugno, accennando ai tumulti av-

vemiti la sera precedente in
piii citta, pote dire, a quanto sembra, con

verita, che: Le popolazioni in nessun luogo yi presero parte. A Mila-

no, il pubblico, stanco, disperse egli stesso i dimostranti, e, al prinio

presenlarsi, una pattuglia di carabinieri venne applraidita. Nelle altre

citta Tordine e perfetto. Dappertutto le Autorita agirono con pron-
tezza ed energia, e gli asscmbramenti dovunque immediatamerite furono

sciolti. In nessun luogo la truppa dovette far uso delle armi. Lc grida

degli assembramenti furono, come al solito : Vim Lobbia! Viva la Re-

pubblica! Anche la qualila delle persone deirinfima classe della popola-
zionc che prendono parte a quest! fatli, e che non possono aver concetti

proprii politici, mostra che sono preparati e condotti da occulti agenti;

quindi e urgente il dovere delle autorita tutte di raddoppiarc la vigilan-
za e di continuare un'azione energica .

Ma non e men vero che i disordini continuarono, e che anche la se-

ra del 21 Giugno, a Torino, a Genova, a Padova, a Napoli ed in piu
altri luoghi, si ripeterono le stesse scene, goffe per se stesse, ma che

mettono in rilievo quanta sia rautorila del Governo, e Taudacia dei re*

pubblicani.
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SYIZZERA ITALIANA (Nostra corrispondenza) 1. Sessione ordinaria del Gran-

Consiglio 2. Mazzini a Lugano 3. Strade ferrate ticiuesi e passaggio
del S. Gottardo 4. II mese di Maria nei Cantone ticino.

1. Col giorno 15 del passato Maggio fu chiusala sessione ordinaria di

primavera del nostro Gran-ConsigTio, la prima che si terme in Bellinzona

dacche il Governo del Cantone vi ha trasferita la sua sede nel passato
Marzo. Gia voi conoscete di quali elementi si compone il nostro picco-
lo parlamento; la.maggioranza e sempre radicale, e nella distribuzione

degli uffizii e degli impieghi esclusivista per eccelleiiza; infatti non un

Deputato conservatore fu chiamalo a comporre rufficio della presidenza,
non lino a membro delle due importantissime commission! delle petisio-
ni e dell' amminisirativo. Questa condotta dei radical!, se da una parte
servi a chiarire sempre piu il democratico loro dispotismo, giovo dal-

Taltra parte a far ayyertiti
i conservator! della necessita di una piu

cpmpatta unione, e di una maggiore efficacia, onde meglio tutelare e

difendere i veri diritti ed interessi del popolo. Questa unione dei Depu-
tati conseryaton e cattolici fu sempre di grande vantaggio ; e, come in

passalo, cosi nella testc chiusa sessione legislativa, ne provammo la be-

nefica influenza, doyendosi in gran parte al cpntegno franco e leale della

minoranza, se i radical! non poterono impedire che si sancisse in raassi-

ma la riforma costituzionale, e che fossero abbandonati pel momenta due

disegni di legge, Funo per la spppressione o concentramento in un sol

convcnto dei RR. PP. Cappuccini, V altro per modificare la legge po-
litico-ecclesiastica, decretando che la reyoca dei beneticiati incura d'ani-

ma possa aver luogo nelle assemblee parrocchiali a semplice maggio-
ranza di voti. Queste misure in odio al clero sono state provocate da
una microscopica societa di carabinieri, intitolata la Giovina Levantina,
a cui fecero adesione altre societa radical i, adesioni proyocate, dicesi,

dello stesso presidente del Gran-Consiglio, signor Tauch di Bellinzona.

La cosa che al momenta sta sommamente a cuore al nostro popolo, e

a tutti quelli che sinceramcnte amano il vero bene della repubblica, si

e la riforma costituzionale, e percio mi piace riferirvi le conclusioni del

rapporto della commissioiie di cip incaricata; conclusioni che furono ap-

provate dal Gran-Consiglio con lievi mpdiiicazioni. La commissione pro-

pone: l. Di convocare le assemblee circolari per rispondere distinta-

mente si o no ai seguenti quesiti : I. Yolete riformare la Gostituzione

cantonale? E pel caso di riforma. II. Volete un capoluogo cantonale

stabile? (al presente il Governo risiede alternativamente sei anni a Bel-

linzona, Locarno e Lugano). III. Yolete ridurre il numero dei Distretti?

. Se volete ridurre i Distretti, Yolete ridurre i Tribimale? IV. Volete
la residenza stabile del Tribimale supremo? Y. Yolete la nomina dei

rappresentanti al Gran-Consiglio in ragione di popolazione? . Yolete
che le assemblee non ppssano eleggere i Deputati fuori del prpprip circo-

'o? VI. Volete la yotazione secreta per tutte le nomine costituzionali?

I.
9

Conosciutp il risultato della votazione della maggioranza dei circoli

per tali quesiti, il Grau-Corisiglio procedera alle ulterior! operation!
che saranno del caso. 3." Qualora il Consiglio di Statp consenta nello

deliberazioni del Gran-Consiglio, le assemblee circolari saranno, a sua
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eura, convocate in tempo utile ondc avernc il risultato nella prossima
sessionc di Novembre.
Come ben vedete, queste conclusion! sono savie ed il Gran-Consiglio

saggiamente le approvo; ma al Consiglio di Stato non garbano trpppo,
laonde mold tcmono cbe sappia trovar pretesti per csimersi dalF inca-

rico avuto. Quello che ci conforta si e che il primo passo e fatto, c

se non subito, speriamo cbc la riforma costituzionale col voto secreto

avra luogo.
2. Voi forse desiderate che io vi dica qualcbe cosa di Mazzini, del suo

soggiorno a Lugano e de'suoi progetti sovversivi ,
che con tanta sicu-

rezza sta qui preparando. II vostro desiderio e piu che giusto, cd avrei

dovuto soddisfarlo prima, se le mie occupazioni me lo avessero con-

cesso. Pero, quanlunque un po'tardi, vi diro qualche cosa, che servira,
se non altro, a sempre piu confermare quello che gia yi

scrissi le tan;
te volte, che il cantonc Ticino e il covo della rivoluzione, che qui i

settarii sono ospitati e protetti non solo, ma se fa di bisogno anche man-
tenuti e impiegati.

Gioya ricordare che akuni fra i capi radicali del nostro Cantone sono
ascritli alia Frammassoneria, che vi occupano cariche cospicue; e sebbe-
ne qui non csista una loggia propriamente detta, pure i settarii \*i sono,
e disciplinati quanto altrove. Io ne conosco il cassiere e piu di un icne-

rabile, dei quali potrei anche dire il nome senza timore di incorrcre una
mentita. Stando cosi le cose, come volete che non si cospiri c non si or-

discano ribellioni? Quando in Italia dominava F Austria, contro di quella
erano direttelecospirazioni; maora che Thalia si esbarazzata, colPaiuto

dei mazziniani, delPAustria e degli altri Spvrani che non yolevanp la ri-

rivoluzione, e logico che i mazzini;mi tenlino ora di sbarazzarsi di quel-
Tombra di autorita, che col nome di monarchia costituzionale regge gli

interessi della pcnisola, sotto lo scettro di re Vittorio Emmanuele II di

Savoia, che, da quel che qui si dice pubblicamente, ben presto dovra
subire la sorte, se non forse peggiore, degli altri principi italiani, di cui

cgli con tanlo ardire occupo il trpno usurpatp.
Le aspirazioni di questi settarii sono ormai conosciute, non v'ha biso-

gno di ripeterle, e noi da piu anni ne soffriamo in parte il tirannico gio-

go, e sperimentiamo 1'attuazione di alcune loro
teprie,

le quali se non

produssero funestissime conseguenzc e gravissimi danni, lo dobbiamo
riconoscere dalla diyina Provyidenza e dal buon senso del nostro popolo
sinceramente cattolico, non gia dal buon volere dei settarii.

Siate ccrti, e con voi si persuadano gli Italiani tutli, che fintanto-

che nel Cantone ticino comanderanno i radicali, sempre vi saranno qui
dei settarii, sempre qui si cospirera ai danni di ogni Governo che non
sia il Governo della Idea di Mazzini : la Repubblica univcrsale. I richia-

mi dei Goverui saranno sempre delusi, e la Polizia cantonale , eja
federate insieme, saranno sempre insufficient! ad eseguire gli ordini

contro i settarii, perche la loro attivita e la loro oculatezza e tutta

impcgnata ncl tener d
1

occhio i frati ed i preti, ed all'uopo metterli

al confine senza riguardi e senza processo, come nel passato Dicembre,
si e fatto con mons. Vescovo (TAlmira. Quando ppi

sono costretti di

prendere qualche provvedirnento per dar soddisfazione alia diploma-
zia

,
e sempre un prowedimento efimero ,

momentaneo , preso solo
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p-er non trarre a cimento apertamentc la Svizzera, se non
altrp

in fac-

oia al popolo. Ma provvedimento efficace contro del seltarii non i'u

snai preso, non si prcnde, ne dai radicali si prcndera mai. Mi si assicura

che appunto di questa Datura sieno le misurc prese per eludere i ri-

diiami fatti dal Goyerno di Firenzc al Consiglio federale, per ottcnere

rallontanamento di Mazzini c coinpagni suoi. Eccovene una prova nel

seguente aneddoto, occorso a me il giorno 9 del passato Maggio.
In quel giorno verso sera me ne ritornava dal passeggio, quando fui

raggkinto da trc individui, un ticincse di mia conoscenza e due forastic-

ri; f'atli i convenient'! saluti, dpmandai al mio cqnpscente, se quei signori
crano suoi parenti : No, mi rispose, sono miei amici, uno e veneto,
r altro bresciano, sono di quelli perseguitati dalla imperialeeregiapoli-
zia federale; di giorno non possono stare a Lugano, vi andiamo a passar
la notle Ma, soggiunsi io, non tetnono di essere arrcstati? No, per-
die coi socii siamo d' accordo., anzi questa sera ceneremo assicme. Al-

lora io gli domandai: Mazzini pero sara partitq? Mazzini, disse, e

parti to e non e parti to, non si sa. Io non insistetti, ma bo potuto com-

premiere che il grande agitatore e in luogo sicuro e non lontano, c cer-

iamcnte non ha avventurata la sua malferma salute nel passaggio delle

A] pi con questo tempo sempre piovoso e frcddo. I radicali pero e i lorq

giornali, scgnatamentc la Tribuna di Lugano, gridano come energumeni
contro la tirannia (sic) federale, che cede alia pressione straniera, che

ingiustamente!!! perseguita i migliori fra gli uomini, che compromette
la ilignita e Tonore della Svizzera ecc. ecc. Questo fracasso della stampa
radicale non e che un maneggio necessariq a coprire la polizia, ed a-

persuadere il Governo di Firenze che i suoi reclami furono apprezzati
non solo, ma pienamente soddisfatti. Anzi, Mazzini stesso voile concor-

rere a meglio colorire la cosa, e prima dipartire per. . . Vig. . . . o per
Cer. . . . mando a pubblicare sulla Tribuna, che e suo organo ufficiale,

una sua lettera indirizzata ai nemici, colla qualc rivede per henino le

bucce del partito monarchico italiano, e ne fa un severe processo, come

giustamente osserva il corrispondente luganese deirottimo Diritto Catto-

fico di Mpdena. Di questa lettera furono stampate migliaia di copie e man-
date a distribuire in Italia, dove quella sara sequestrata, e interdetto ai

giornali di pubhlicarla. Per darvene un' idea mi piace ripetervi quello
che ne scrisse al Diritto Cattolico il suo corrispondente: *.:.-% YApostolo
dell'idea incomincia dal fare il pancgincp del proprio prqgramma, e

protesta che noi (ossia i mazziniani) possiamo essere uomini di arditi e

tenaci proposili, nondisangue e di vendelte, e che la noslra repubblica
non e ne pud essere mai la francese del 1793. . . . Noi siamo uomini di

una fede, purificati da cssa neir anima e incapaci di delitti che essa ri-

fiuta . Ma rivolto ai monarchici li accusa di aver tutto guastato e rovina-

in Italia; popolo, Clero, beni demaniali e beni ecclesiastic"!
, agricol-

ra e commercip, credito e sostanze private. Onore, amore del paesc
Dhtinua Mazzini lartassando i suoi nemici) f sicurezza, esercito, Roma,
tto cjiace per voi appiedi dello stramcro. . . . La vostra morale e qucl-

', di un machiavellismo bastardo : la costra economia e scienza d'esge-
dienii sucjyeriti o copiati da mezzi incjegni stranieri: la vostra politico,
e polilic'a di resistenza: la vostra reliyione e ateismo mascherato d'ipo-
crisia. Qua! tremenda umiliazione inflitta da questeultime parole al Go-
erno presieduto dal Menabrea monarchico.

I
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Ma, come e vero Dio, V Italia sard tra non molto repubblicana. Que-
slo giuramento solenne e la conclusione dalla lettera mazziniana, ed io>

son d'avvisp che tale vaticinio possa essere piu prossimo che non si

crede a veriHcarsi, poiche a questo scopo, piu che Mazzini, lavora ala-

cremente il Parlamento italiano colle sue iniprovvide leggi, in do de-

gnamente coadiuvato dal Sena to e dal
Ministerp.

Dopo questa lezione del Mazzini, c colle assicurazioni che avra rice-

Tuto da Berna, dall'ex-mazziniano Melegari, il Menabrea col Mordini e

cogli altri Ministri possono vivere sicuri e dormir sonni tranquilli ; ma
non sara cosi della Svizzera, se si verificassero le minacce che ne vengo-
no dalla Francia, dove sembra che la condotta della Svizzera sia assai se-

veramente giudicata, almeno da quantp leggesi nella Patrie, che si dice

giornale pfficioso,
e che riceve le sue inspirazioni alle Tuilleries. Non

comprendiamo, dice, come il Goyerno svizzero tolleri questo ahuso di

ospitalita. Ripeteremo al medesimo Governo quello che recentemente

gli dicevamo in occasione degli scioperi che hanno turhato Ginevra ?

Basilea e altre citta della Svizzera: esso espiera la sua compiacenza col-

pevole pei rivoluzionarii
;
e 1'espiazione gli sara inflitta da cploro

stessi

che trasformano un asilo in una fortezza inviolabile, donde ricominciana

la lotta per essi senza pericolo. Quello pero che e cerlo, si e il timore ?

Tapprensione che prova ogni Svizzero sincere, e diciamolo pure Tintero

popolo svizzero, per la leggerezza, per non dire baldanza, con cui i Go-
verni radicali di mplti Cantoni proteggono ed aiutano la rivoluzione

sociale e gli apostoli del comunismo e del socialism ; egli e da questa
connivenza che si temono le piu grandi sciagure per Tintera Confedera-

zione; ma speriamo che Iddio vorra scamparla dairultima sua rovina.

3. Se vi fu paese in cui si e parlato di strade ferrate, e certamente
il Cantone ticino. Eppure con tante chiacchere, e tante spese soste-

nute dallo Stato per questo oggetto, non abbiamo ancora un sol chilome-
tro di ferrovia, ne abbiamo fondata speranza di vederlo presto.

E bensi

vero che il 15 del mese di Maggio il nostro Gran-Consigho ha accordata

la concessione dalle ferrovie ticinesi al Comitato del GoUardo ;
e vero

che il passaggio del Gottardo ha il favore del Consiglio federale e della

maggior parte dei Cantoni; ma e yero altresi che la Svizzera non ha
i fondi sufficient! alia gigantesca intrapresa. Yoi direte, e il concorso

promesso dalla Prussia, dallltalia e dal Baden non lo contate? Lo so,
che queste Potenze

favoriscpno il passo del S. Gottardo, ma so ancora
che il loro favore ha una mira politica, diretta ai danni della Francia, la

quale gia se n'e accorta, e gia si adopera per impedire Fimpresa, che

prevede dannosa al suo commercio, ed al passo del Moncenisio, che
con tutti gli sforzi s'adopera di condurre a compimento. Basta, io temo
che questa concessione abbia a subire la sorte delle molte gia accordate
dal 1844 fin qui.

4. Anche nel Cantone ticino la pia pratica di consacrare il mese di

Maggio alia Vergine SS. immacolata si e difFusa pressoche in tutte le

parrpcchie, e in alcune si comincia a darle solennita e decoro. Fra que-
ste si distinguono Locarno, merce lo zelo di quel Rev. sig. Arciprete, e

Lugano, dove lo zelantissimo D. Gio. Riva, Arciprete coadiutore, ha in-

trodotto gia da due anni 1'tiso di-predicare ogni sera al popolo, che
numeroso concorre ad onorar Maria SS. Quest

1

anno vi predica con
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raolto zelo e grandissimo friitto it R. D. Giuseppe Limido milancse,

<|ueirotlimo sacerdote cotanto perseguitato dai radical! di Milano, e che

inesso in carcere e mandate a domicilio coatlo, seppe cambiar il carcere

in ima casa d'escrcizii, e Fesilio in luogo di saiitiiicazioiie.

IL

COSE STRJLNIERE.

FRANCIA 1 . Lista del Deputati al Gorpo legislative dichiaratisi in favore del-

la sovranita temporale del Papa; speranze per la liber la deirinsegnamen-
to

superipre
2. Risultato delle elezionl secpndo

il Correspondent eel

altri diarii liberal! 3. Tumulti plebei a Parigi dal 7 al 12GKi$no; con-

dptta prudente ed cfficace del Governo 4. Sedizione di operai delle mi-
niere di Samt-Etienne 5. Lettera del Persigny circa i provvedimenti da
doversi pigliare dal Governo imperiale 6. Lettera di Napoleone III al

deputato De Mackau.

1. Dal rinnovamento del Corpo legislative di Francia molti si ripro-
niettevano lume a poter con buon fondamento giudicare quale sareb-

be Tindirizzo, pacifico o bellicoso, che dovrebbero ricevere le tante qui-
stioni di poiitica internazionale che tengono in sospeso le sorti d

1

Euro-

pa ;
od a conghietturare almeno quanto sarebbe ancora rimoto il coro-

namento dell'edifizio dell
1

Impero. che, come tutti sanno, dee consistere

in ima piu larga partecipazione al Governo attribnita alia rappresentan-
za

nazipnale, col rispettivo corredo della risponsabilita ministeriale e
dell' iniziatwa parlamentare per le leggi dello Stato.

Or quella espettazione si viva e si unirersale puo dirsi pienamente
delusa

;
in quanto il riuscimento delle elezioni fu tale, che si porgc con

guale facilita ad avvalorare le piu diverse ed anche opnoste divinazio-

ni. Chi smaniava per un pronto scioglimento dei litigi internazionali

colle armi alia mano, puo ragionare sul bispgno che ha la dinastia na-

poleonica di ritemprarsi con qualche insigne impresa, e di rinvigorire il

suo prestigio con alcuna gloriosa vittoria che soddisfaccia alia legitti-

nia ambizione del popolo f'rancese; e per rimoverne le difficolta puo ra-

gionare sulla certezza che, nella pluraiita dei voti gia assicurata al Go-

Ternp nel Corpo legislative, queilo troyerebbe in questo un forte ap-
poggio ai suoi discgni. Chi per contrario agognava al mantenimento
della pace, sia pure che con qualche sacritizio di dignita, ya lieto delle

tante e solenni dichiarazioni onde candidati ed elettori si vincolarono a

vicenda, perche alia pace si provvedesse ad ogni costo. Chi bramava

per la Francia uno sviluppo delle istituzioni parlamentari ,
va baldo e

si dichiara soddisfatto per T influenza che dpvra esercitare sul Governo

personate raccresciuta opposizionc. Chi e disingannato delle lustre par-
taraentari, sc la ride saporitamente per lo smacco sofferto dai campioni
<li codesto sistema parlamentare nelle elezioni.

I socialist fanno gazzarra, perche riuscirono a mandare ai seggi del

Corpo legislative parecchi dei lore piu focosi tribuni, preferiti ad uo-

mini quali sono Einilio Ollivier ed Agpstino Cochin. I repubblicani mo-
derati fanno festa, perche oltre alia piccola schiera de

T

loro capprioni
eletti Deputati, credono di poter fare assegnamento sul cpncorso di tutti

i malcontent! del Governo personate. Quci dell
1

unione liberale, l)enche
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ammaccati c pesti dalle ricevute percosse, pure non sono sgominatr,
anzi fanno buon viso alia avversa fortuna, perche tengono per fer-

mo, dover il Governo metterc a calcolo la lezione ricevuta nel conflitlo

elettorale, e slornare maggiori pericoli con piu larghe concession! par-
lamentari. Insomnia, tutti piu o meno gli avvcrsi partiti liberaleschi,

credono di ayer ragione di consolarsi del risultalo delle elezioni, e spe-
rano in un migliore avvenire ed in un piu o meno prossimo trionfb dei

loro disegni ;
ma inlanto la politica imperiale, si per le interne e si per le

esterne quistioni, riniane avyolta
in un velp impenetrable.

Un solo punto emerge chiarp e lirapido, in grazia dt-1 riciso program -

ma bandito e sostenuto principalmente MYUnivers, dal Monde e dal-

1' Union, circa i piu vitali interessi della Franc-la cattolica
;
ed e che nel

Corpo legislative) sicdcra una numcrosa falange di Deputali,che in forma

piu o meno esplicita, piu o meno solenne, ma scmpre strettamcnte ob-

Lligatoria, assimsero al cospetto dei proprii eletton e della Francia tut-

ta T'impegno di difendere efficacemente il mantenimento della sovranita

temporalc del sommo Pontefice, come quella che e una guarentigia c

della vera liberta di coscienza e degli stessi interessi politici della

Francia.

Crediamo pertanto far cosa gratissima ai nostri letlori, ed agli schiet-

ti cattolici, registrando qui le notizie accertate od almeno ben fondate,
che a tal proposito pubblico YUnicers del 19 Giugno. Questo giornale,
tanlo benemerito della Chiesa e della Santa Sede, nel suo numero TO
del 12 Giugno, avea recato il

censp dei Deputati, sparliti in yarie catego-
ric secondo le yarie opinioni politic-he da essi professate, e risultava che
nelle recenti elezioni erano

uscitiyittpriosi dallo scrutinio: membri della

simstra radicale, ossia repubblicani irreconciliabili col Governo e so-

cialisti soli 8, benche 11 fossero le elezioni in tal
sensp, perche tre di

quelli crano eletti induecircondarii; membri della sinistra, cioe repub-
blicani moderati appena 14; membri del terzo-partito e della unione-li-

bcrale, cioe oppositori moderati al Governo per ridurlo a ristaurare le

forme parlamentari nella cosa pubhlica, non piu di 51. Gli ad^renti fedeli

al presentc sistema di Governo personate, ma pronti a secondarlo nella

svifuppp liberalesco delle istituzioni impeiiali, sarehbero circa 125; e da
ultimo i

deyoti a tutta oltranza, che il Chaix-d
?

Est-Ange qualificava co-
me amid di primo grado, sarebbero 90. II Governo adunque avrebbe

per se una pfuralita di voli assicurata in numero di oltre a 200.

mo onesto il risultato delle elezioni, posto che sia veramente qualeappa-
nsce AzWUmvers del 19 Giugno. Ecco le sue parole.

Molti dei noslri lettori ci hanno chiesta la lista dei membri del Cor-
po Jegislativo risoluli a difendere il potere temporale ed a rivendicare
la liberta deirinsegnamento superiore. Vogliamo satisfare a questa do-
manda. Afline pero di evitare ogni errore, per quanto e possibile, dare-
mo in prima i nomi dei Deputati, il cui voto si tiene come assicurato a
favore della Santa Sede anche in circostanze somiglianti a quelle a cui

nspose nel 1861 il voto dei 91, e quello degli 84 nel 1865 '.

\ Civ. Call. Seric quarta, vol. X, pag. ^55-iJ; e Scrie scsta, yol. II, pajj.
377-85.
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Fra quest! Deputati, gli uni o con voti o con dicliiarazioni anterior!

diedero pegno die si potcva fare asscgnamento sopra di loro (in favore
della sovranita temporale), gli altri hanno, in diverse forme, date ai

cattolici guarentigie sicure. Fra essi ve ne ha parecchi, ai quali, nclla

fotta clettorale, abbiamo preferito i loro emoli; ma noi ci opponemmo
loro senza disconoscerc i titoli di merito che hanno o per fatti antece-
dent! o per recenti loro dicliiarazioni.

Recita quindi YUniwrs i nomi di 125 Deputati eletti, e che offrono di

.sestessi le mcntovate guarentigie per Tavvenire. Quindi allega un'altra

lista di 32 Deputati, favorevoli si al Governo, ma riputati
altresi risolu-

ti a dichiararsi in favore della sovranita temporale del Papa, qualunque
fosse per esso.re intonio a cio 1'avviso del Governo.

Novantadue, soggiunse T Univcrs, novantadue dei 125 Deputati del-

la prima lista, ventolto fra i 32 della seconda 1'urono eletti coi buoni uf-

ficii e col favore del Governo
; gli altri appartengono al terzo partita od

alFopposizione moderata.

Oltre i Deputati inscritti in queste due liste, buon numero di mem-
1m della pluralita parlarono in tale forma, che potrebbesi anche conta-

re sul loro voto. Tuttavolta questi Deputati si sono sempre dimostrati

cosi clevoti al Governo, che, senza recare in dubbio i buoni loro scnti-

menti, noi non ppssiamp aggiungerli ne alia lista dei 125 ne all'altra

dei 32. Recita ti quindi i nomi d'alcjuanti fra questi devoti a tutta ol-

tranza ed il cui vpto non farebbe mai contrasto al Governo, benche sian-

si mostrati ben disposti a favore del Papa, F Uni-cers continua a dire:

Potremmo allungare questa lista; ppiche in fatti e
certp

che dei 200

Deputati eletti col favore amministrativo, non ve ne sono forse died che
iionsiano piii disposti a difendere il Potere temporale del Papa, che a sa-

crificarlo. Matroppo spessoessi mostraronsi altresi tanto tiacchie pieghe-
voli, che si vuol dubitare della loro fermezza per Tavyenire. E questo
si e il motiyo pel quale, durante la Iptla eletlorale, noi abbiamo prefe-
rito il candidate indipendente al candidate

ufjficiale, quando amendue ac-

cettavano il nostro programma.
Insomnia egli e fuori di dubbio: 1. Che se il nuovo Corpo legis-

lative sara lasciato in balia di se stesso, chiedera certamente, con enor-

me pluralita di
yoti,

die la Francia, adempiendo i suoi impegni verso
il sommo Pontetice, ne mantenga la sovranita temporale; 2. Che se il

Governo tentenna e tergiversa (hesite ct teryiverse), noi dovremo avere,

per farlo stare a dovere, non gia soli 91 Deputati, come nel 1861, od

84, come nel 1865, ma circa la meta deirassemblea.

Ecco gli splendidi risultati otlenuti dal programma dei cattolici

schietti che, non fascinati da lustre liberalesche, si adoperarono non

gia per far prevalere questa o quella idea politico, ma si per spstenere la

inviolabilita di quella che e la base di tutti i diritti, la giustizia cioe e

la santa causa della Chiesa cattolica e del sommo Pontelice.

I/altro punto del programma faWUnivers riguardava la liberta del-

insegnamento superiore. Or quanto a cio ecco, secondo lo stesso giorna-

le, fmo a qual segno siasi otteriuto T intento.

I Deputati, il cui vpto favpreyole a tale liberta e assicurato o pro-
babilissimo, sono ripartiti assai diversamente. Fra i membri della plu-

ralita, molti di quelli che si sono dichiarati pei diritti della Santa Sedc
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nime, questa parte del programing cattolicp.
Per altre parte quasi tulti

i Deputati della Sinistra, anchc i piii ostili alia Chiesa, accetlarono if

principle della liberta di insegnamento in tutti i gradi. E iudubitato

die essi si riservano, pur ammesso quel principle, la liberta di trarn&

conseguenze che i caltolici rifiuteranno; ma un pass'o decisive si sara

dato innanzi. Insomnia possiamo fare calcolo di avere assicurati 140 suf-

fragi cqntro
il monopolip dell' insegnamenlo superiore.

Cpsi
i fatti danno ragione, e rendono giustizia al merito insigne del-

rUnicws, rappresentante cospicuo di quei caltolici schictti e sinceramen-

te devoti alia Chiesa ed al Papa, verso di cui ccrti emoli insipienti, e la

Dio merce pochi di numero, esercitano la carita, scagliandogli improper!!,
accuse e sarcasm!, quali non si credettero mai lecito di avventare, n4
awentarono mai, conlro i piu rabbiosi nemici di Dio e di santa Chiesa r

2. Congratulandoci sinceramente con gli schietti cattolici francesi per
si bel trionfo, non dobbiamp tralasciar di mentovare i yantaggi di che
si rallegrano quei fa\VUnione-Ubcrale. Costoro in gran parte mostra-

vansi pur fayorevoli alia santa causa della Chiesa e della Sede romana,
e parecchi di loro ne furono anzi campion! yalorosissimi a yoce nel

Corpo legislative, e per le stampe nei loro periodic! e
giprnali. Di che

si rendettero assai benemeriti e degni dell
1

alfetto di tutti i buoni catto-

lici, che ricorderanno semnre con sensi di alta gralitudine i norni dei

Montalembert, dei De Falloux, "dei Cochin e d'altri cotali illustri e pp-
derosissimi difensori del sommo Ppntefice e dei suoi diritti

inviplabili
alia sovranita temporal^ sugli Stati della Chiesa. Ma, nella congiuntu-
ra delle elezioni, non pochi membri di codesto partito si crano propo-
sto come intento capitale, di fare che dalle urne uscisse ima pluralita
costituita per guisa, che il Governo fosse astrctto a dover rislaurare

le forme parlarnentari, e concedere alia rappresentanza popolare una

piii larga parte di efficacia neiramministrazione pubblica; della quale
efficacia non dubitiamp pun to che essi volesscro poi giovarsi in bene
della religiqne

ed in aiuto della Santa Sede.

Costoro, in sostanza, intendevano soprattutto ad ottenere.che una

opposizione rnoderata, non gia diretta per se a rovesciare la presents
dinastia, ma solo a temperarne il predominio, potesse a mano a mano
farsuccedere al Governo personale la realta, per essi vagheggiata come

supremo bene politico, ddlc liberta parlamentari e del Governo rappre-
sentativo. Questo partito vide, non senza grande suo dolore, esclusi

quasi tutti i suoi Candida ti. Di che menarono yanto la Pa-trie e la France,
dicendo

mprti, sepolti, annientati eli antichi partiti, cioe gli Orleanisti

ed i Legittimisti. Ma pure ebbe V Umone-libcralc a consolarsi de
1

vantag
gi riportati pel cresciuto numero di Deputati che, per un verso o per
1'altro, faranno opposizione al Governo. Ecco le parole del Correspondant
del 1.0 Giugno, pag. 990-91.

L
1

ultimo atto del dramroa
elettprale

e finite, il sipario e calato, e la

stretta finale giustidco, mplto al di la delle nostre speranze, le
preyisioni

da noi espresse quindici giorni addietro. Senza illuderci sopra certi puntl
particolari, senza riprometterci tutte le vittorie personal! chelanostra
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altcrezza (fierce) politica avrebhe desiderate, noi annunziavamo che si

olterrebbero due risultati, cioe che si accrescerebbero le minoranze nello

scrutinip,
e che diverrebhe piu numerosa la schiera dei Deputati indi-

peRdenii. Su questi due punti la iiostra espettazione fu ampiamente

spddisfatta,
e se tutti i personaggi insigni, di cui la causa liherale am-

biya la vittoria, non la poterono ottenere, almeno la bandiera da quelli

spiegata, e V idea che quelli rappresentavano, trionfa splendidamente.
Nel 1857 il numerp dei yoti delle minoranze di opposizione non

avea raggiunto la cifra di 850,000. Nel 1863 quello era gia cresciuto ad

1,860,000; al presente e'gia salito a 3,600,000 contro 4,400,000 voti

favorevoli al potere. 11 che yale quanto dire: che la famosa pluralita di

$ milioni di suffragi, in nome di cui i ministri della parola dal 1852 in

qua si opponevano ad ogni riforma e ad ogni progressp, si e gia ridotta

a soli 800,000! Ecco, secondo i calcoli meno sospetti, doe secondo i cal-

coli della France, del Peuple, dei pprtavoce ufficiosissimi, ecco il bru-

tale e significatiyo residuo dellp
scrutinio del 1869. E se si diffalcano da

questi 800,000 suffragi quelli di 500,000 ufficiali pubblici di ogni grado,

quelli che Y efficacia (pression) amministrativa ha stornato dal loro corso

e quelli che 1'ignoranza ha conceduto, sorge spontanea la domanda: a

qiial cilra e discesa in realta una pluralita gia si tenue e si fragile?

Come il Correspondent, cqsi
tutti gli altri piu importanti giornali fe-

cero accuratamente Ip spoglio^ a dire cosi, dei yoti, dando a ciascuno il

fatto suo, per metlere in chiarp quanto ne restasse al Goyerno. II De-

bats dell 11 Giugno giunse nei suoi computi al seguente risultato. La

opposizione di tutte le gradazioni di colore politico, la quale nel 1863
non contava che 34 sopra 283 Deputati, ne contera nella nuova Camera
93 sopra 292. Essa non ayea ottenuto nel 1863 che 1,860,000 yoti

contro 5,350,000 dati al Goyerno; ma si yanta d'ayerne riportati

3,500,000 contro i 4,500,000 ufficiali. Quanto ai 93 seggi occupati nel

Corpo legislative da oppositori indipendenti, si possonq spartire nel

modo seguente: 25 appartengono alFopposizione democratiea e radicale;

30 incirca all
1

opposizione liberale; 38 al terzo partito... Qualunque pe-
ro debba essere la parte da cui sederanno ed il yotp che daranno i fu-

turi Deputati, resta in sodo che 3,500,000 francesi yotarono contro p
malgrado dei Prefetti, e che 4,500,000 seguirono i consigli deirammi-
nistrazione.

SI Siecle, non contento di yantare Taumento positive di forze degli op-

positori, fece anche rilevare che il Goyerno ebbe contrarii a se perti-
iio una grande pluralita di quegli stessi elettori che yotarono pei candi-

dati ufficiali
; imperocche questi non ottennero quei suffragi, se non ob-

bligaronsi esplicitamente ad esigere le riforme urgenti. La Patrie

non potendo negare cio che troppo era evidente, confesso che rammini-
strazione non ayea di che andar lieta dell'esito deirelezioni; ma il Public

portayoce ufficioso di primo ordine, per dimostrare che le elezioni era-

no tornate abbastanza bene pel Goveruo, prese le mosse dair assioma
che la Francia politica del 1869 e democratiea, imperialista e libera-

le
;
e ne dedusse : che dunque il Governo non ayea a combattere ne

reazione ne riyoluzione, ma solo da
seconp

1

are la prppria indole demo-
cratiea e liberale per appagare la pluralita della nazione, che cosi si era

dichiarata per lui. II Pays, piii beato, si sfiato a gridare che da queste
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elezioni le istitiizioni imperial! e la dinastia aveano ricevuto una nuova
consccrazione . Ma il Constitution-net, dallo smacco cui soggiacquero
xnolti candidati uiliciali, infer! per contrario che, se per una parte i riv-o-

luzionarii aveano patito una disfatta, i liberali (senza negare od affer-

niare che tali fossero i partigiani dell Iinpero qtiale sussiste) aveano ot-

tenulo vittoria. La Libcrte ammoni il Governo a badar bene a queilo che
Yiiol Tare, perche il crescere dell'opposizione vuol dire che la maygio-
ranza tende a diverilar minoranza, e che questa sta per pigliare il liiogo
di quella .

In conclusione, quasi tuUi i giornali, o in una forma o neir altra, pro-
clamarono o confessarono i vantaggi insigni ottenuti dall'opposizione^

pid o meno liberate, contro il Governo personate. Poteano dunquc i

malcoritenti aspettare dal tempo il resto, quando Tlmpero uon I'avcsse

.Yoluto concedere spontaneamente.
3. Ma il prospero successo parziale inferyoro viemcglio le bramqsie

della setta radicale, che si accinse a conseguire coi tumulti sediziosi, c

col provpcare
il Governo ad una lotta armata, queilo che nou erale

vemito fatto per le vie legaii Spero pertanto la demagogia, che scate-

uandosi essa a violenze pubhliche ed a sommosse ciltadine, il Governo
lascerebbesi trarre ad esagerate repression'! ;

le quali avrebbero provo-

ca.tp
tumulti di plebe facilissima in tali congiunture a lasciarsi travolge-

re in eccessi contro qualsiasi Governo ; e cosi si sarebbero rinnovale le

scene del 1848, cominciate coi banchetti e finite colle barricate. Qu'mdi
e che

v
fin drilla sera del 7 Giugno, come a disfpgo deirira perche il Ro~

chefort ed altri del suo colore non erano riusciti eletli a Parigi al secon-

do scrutiniq, turbe di tumultuanti posero a soqquadro parecchi dei

piu popolosi quartieri di quella metropoli, e specialmente il boulevard

Montmartre; e con un crescendo spavenloso continuarono per piu sere

le loro orgie, abbandonandosi a devastazioni insensate, fino alia nolle

del 12 Giugno; sfondando botteghe, percuotendo guardie, spezzando fa-

Bali, atlerrando
casptli

di giornali ;
iniziando barricate.

. II Governo, con fino accorgimento, si content6 per piu sere di tener

pronte le truppe nelle caserme; e per reprimere que
1

moti solo si val-

se degli ufficiali e soldati di Polizia, dei sergents de rille e delle guar-
die di Parigi & piede ed a cayallo; che, sehza sparare colpo di fucile?

ma col solo calpestio de'cavalli, con piattonate di sciabola, con ispiana-
.re a tempo le baionette senza ferire, con arrestare i piu scrpcntosi fra i

tumultuanti, li contcnnero da peggiori eccessi. I bottegai si infastidiro-

no di quei baccanali della demagogia, che, anche dove non giunsero al

.punto del saccheggio, recarono loro dannq gravissimo; c per proprift

intercsse, se non per amore del bene pubblico e per riverenza alle leg-

gi, a poco a poco parteggiarono pel Governo e pel buon ordine. Ua
bando del Prcfetto di

Pojizia
fece poi presenlirc che a suo tempo si use-

.rebbero spedienti piu efficaci, se non si cessava da quei tumulti nottur-
ni. Quando pel 12 Giugno si provide che le cose sarebbcro procedute
,piu oltre, si fecero uscire in bella mostra dodici squadroni, parte di co-

razzieri e parte di cavalleria leggera, che, caricando di
trptto

misurato

quella moltitudine, spazzarono \ boulevards sui quali erasi affollata; ed
inlanto buone squadre di fanteria, appostate a luoghi opportuni, fecero

una -grossa retata dei piu indracati fra i sediziosi, che furono chiusi ne-l
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forte di Bicttre, ed ingabbiati a 125 e 150 per ciascuna delle sue ca-

sematte.

Con questo solo, nella nolle del 12 Giugno, ebbero termine quei not-

turni tumulti; in cui, come suole accadere, a non pochi curios! o impru-
denti tocco una parte di quel che era destinato ai sed ziosi, cipe (jualche

sergpzzone, quakhe piattonata ed anche Tarresto. Pocbissimi rimascro

feriti, tranne dalla parte della Polizia, di cui un Conmiissario tocco una

grave ferita alia testa, e died o dodici ebbero o il capo rotto o le brac-

cia, peste da colpi di mazze pipmbale o da sassate.

E pero degno di considerazione che queste turbolenze ebbero luogo
soltanto col favorc delle tenebre, e di giorno nissuno del

sedizipsi osp
dare sentore di se; ne vaolsi tacere la bella mostra di coraggio e di

tiducia che, in mezzo al plauso cordiale de'Parigini, diedero rimperalo-
re e I'lmperatrice il di 11 Giugno, percorrendo lentamente, in vettura

aperta, senza scprta veruna, appunto i boulevards ed i quartieri piu
sconvolti dai sediziosi,

Crediamo inutile lo stenderci nci particolari di questi tumulti, che
con minutissimi ragguagli si leggono in quasi tutti i diarii parigini di

di quei giorni, e che il Journal o/ficiel, con fedelta generalmente ricono-

.sciula e lodata anche dagli avversarii, ha compendiosamente riferito nel

suo n. dei 14 Giugno, coniepuo vedersi anche nel Monde del 15.

Ma al tempo stesso simili scene accadeano a Bordeaux, a Nantes, a

Saint-Etienne, che, con gli stessi spedienti di moderatissima eilicacia,

furono con poco dnnno repressi, come e narrato egualmente dal Jour-

nal
officiel sopracitato.
Gli elogi che nel diario ufficiale si tributano alia forza,pubblica, di-

ce YUniversfaMl Giugno, sono generalmente ratificati. E certo che,
-cccettuata qualche brutal! ta personale e quasi inevitabile, la repressio-
ne fu temperatissima. L'autorita non esagero a se stessa il pericolo e non
J'alli alia prudenza. Le disposizioni degli animi ne

f'acilitarpno
il compi-

to. La sommossa fu sulle prime accolta, raassime a Parigi, come uno

spettacolo. Ma la slanchezza, il disgusto ed una certa paura sottentra-

rono presto a codcsta tolleranza che tanto incoraggiva i turbolenti. Fu
chiesto al Governo che opcrasse energicamente. La marmaglia che ur-

lava la Marsigliese e stritolava i tanali, ha avuto il fatto suo dalla one-

sla gcnte disturbata nei suoi interessi. La truppa fu salutata dagli Ec-
viva di plauso; le acclamazioni al Governo risposero agli urli rivolu-

zionarii.

Infatli quando le ullime sere la truppa usci a disperdere i tumultanti,
essa fu salutata da fervide acclamazioni dei cittadini; ed in piu luoghi i

pltegai, armati di randelli, cominciarono essi stessi la faccenda, com-
)iuta poi dai Sergcnts dc villc e dai soldati, di mettere a dovere quel

anaglitime, uscito non si sa d'onde a cagionare al commercio ed al Mu-

licipio perdite e danni che si computano ayer toccato la somma di tre

) qualtro milioni.

II Governo, con lodevole ed imitabile sollecitudine depulo subito die-

ci magistrali ad istituire il processo degli arrestati, e ad accertare quel
tanlo die a ciascuno d'essi competeva di colpa nei tumulti; e con cio,

oltre ad una bella prova di animo retto e benigno, diede anche saggio
di prudenza, togliendo ogni preteslo di esasperazione per quelli che,
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senza ree intenzioni, si erano trovati colti fra i sediziosi e cosi tratli in

carcere espiavano caramente una eccessiya curiosita. Infatti dalle inda-

gini di quel processo, condqtto con gran celerita
,

furono chiariti o in-

nqcenti del tutto, o scusabili, circa 900 degli arrestati, che furono rila-

sciati liberi
;
e sei giorni dopo que' tafferugli il forte di Bricetre gia era

sgombero di prigionieri ,
essendo stati trasferiti nelle career! correzio-

nali, per esservi giudicati dai magistral! ordinarii, soli 200 fra quelli
che erano in flagrante delitto di rihellione contro Tautorita di puhblica
sicurezza. Di che i buoni cittadini seppero grado al Governo, coramen-

dandone il senno e la discrezione.

4. Ma, sedati i tumulti a Parigi, altri attentati alVordine pubblico,

ayvenuti presso Saint-Etienne , davano luogo a temere che it bisogno
di severa repressione si dovesse, per opera di sette incorreggihili, far

sentire altresi nelle province. Infatti una schiera di circa 150 operai,
uscita non si sa d'qnde, si presento appunto di que'giorni alle yarie mi-

niere poste nelle circostanze di quella citta, imponendo con minacce ter-

ribili che si desistesse dal layoro, e facendo payentare atroci yiolenze

contro chi loro yolesse resistere. Fu d'uopo cedere, e gli operai pacific!
ed i soyrastanti a'quei layori si ritirarono. Ma Tautorita non doyea tolle-

rare quelle angherie, onde erano
pffesi'diritti

ed interessi di alto rilieyo,

e per giunta yeniya alimento ai disordini ed accrescimehto di numero,
d'audacia o di forze a quella banda di sediziosi. Pertanto si mandaronq
drappelli di truppa regolare alia difesa delle miniere, inyitando gli

operai pacifici al layoro ,
con la guarentigia di essere tutelati contro

ogni ingiuria. I turbolenti continuarono le loro infestazioni, e la truppa
doyette piu yolte, ma senza far uso delle armi, adoperarsi a disperderli.

Pero alii 16 un ayyenimento, deplorabile certamente quanto impre-
Yeduto, pose terminea quella agitazione. Tre compagnie del 4. Reg-
gimento di linea che guardayano le miniere di Montrabert presso ii

pozzo delFOndaine, furono a piu riprese inyestite ed insultate da una
Landa di scioperati, yenuta dal pozzo di Ricamarie, per impedire che si

caricasse carbone. Queste, contenute dai loro ufficiali, senza far usq del-

le armi, respinsero e dissiparono que'forsennati ;
fmche nel pomeriggio

giunsero altre compagnie del 17. di linea, per dare loro il cambio. Al-

lora i comandanti della truppa, per fmirla, circondarono i sediziosi che,
raccoltisi da capo, ayeano ricominciato gli insulti; e ne

'

arrestarono
una quarantina, che il comandante delle tre^qmpagnie del 4. di linea

dqvette incaricarsi di condurre a Saint-Etienne. Ma giunta presso il

villaggio di Ricamarie, la dove la strada affondavasi fra due alte ripe,
la truppa si trpvo circondata da gran numero di sediziosi, che con qgni
maniera di grida e di minacce esigeyano la liberazione de' prigionieri.
A

stentq poteano i
sqldati procedere innanzi, tanta era la calca de'sol-

levati innanzi e indietro
;
e sul ciglio delle ripe erano stipati altri se-

diziosi armati di bastqni e sassi, in procinto di sfrenarsi ad ogni violen-

za, si che gia erano riusciti a liberare dieci dei prigionieri.
I soldati pazientavano, si schermivano e cercavano di andare oltre;

ma stayano per entrare sotto un ponte, .sul quale era stiyata una folia

.d'operai in atto di far cadere loro sul capo una tempesta di sassi, quan-
dq, per giunta ai tanti oltraggi, parecchi di loro caddero feriti da colpi
di fuoco. Allora essi non si poterono piu oltre contenere

,
e

,
cedendo
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airistintp
naturale della difesa, spianarono i fucili e trasscro contro i loro

assalitori, del qnali died od undid caddero morti, c non pochi altri fe-

rui, ed il rimanenle -della turba sgominata si disperse. Sventurataniente
le pallc de'soldali colpirono anche una donna mescolatasi i'ra i tumul-
tuanli col bambino tra le braccia

;
di che si fecero poi le tragedic. Ma,

salvo il caso che i soldati si deb'oano, per amore di moderaziqne, lasciar

accqpparc come caui, ccrlo e che appena poteasi fare altrimenti. Ad
ogni modo quei pochi colpi di facile bastarono a far cessare tiUti i tu-

mult!
;

i soldati assaliti polerono chetamente entrare a Saint-Etienne
traendo seco i 32 prigionieri rimasti in poter loro, e da quel momento
non accadde altro coriflitto. II Journal oftdel del 19, narrando il iristo

avvenimento, pose in sodo la discreta condotta del Capitano delle trnp-
pe, e lamentando la necessila di usarc le arini, ne fece rilevare i buoni
effetti nella cessazione dei tumult!. Gontinua pero Io sciopero.

o. E certamcnte e degno di considerazione che nientre la demagogia
erasi con tanto e si vasto lavorio adoperata per mandare sossopra ad un

tempo stesso la Capitale ed i piu important! spartimenti della Francia,
il Governo abbia saputo e potuto reprimerne gli eccessi con nso relati-

vamcnte minimo di forze e di castigo. Tuttayia non e men yero che nella

corigiunlura deile elezioni 1'lmpcro appariva in condizioni meno pvopizie
che non era stato un died anni addietro. F.

questp comiuosse il sig. di

Persigny, che, come e suansanza, fu
sqllecito

di dare schiettamentc

airimperatore, in forma di lettera adEmilio Ollivier, i consigli e gli am-
monimenti che gli parvero opportuni all'uopo. Codesta sua 'lettera, colla

data del 3 Giugnp, fu stampata poi nel Constitutionnel
, e dicesi che, ad

insaputa del Persigny, macol consenso di Napoleonelll; efn ristampata
da quasi tutti i giornali, quale si legge anche nel Monde del 14 Giugno.
Supponendo che ua amicp 1' avesse

ricbiestq,
se mai fosse vero che

egli, pel successo poco propizio delle elezioni, inchinava ad una politica
di reazione, il Persigny prese a fare la sua apologia, biasimando terope-
ratamente le concession! fattedall'Impcratorc colla sua lettera del 19

Gennaio, ma mollo piu la politica de'suoi Ministri. Sicche parve dire:
il sistenia non e catlivo, ma potrebbe essere migliore; sibbene sono

improYvidi cd inetti i present! consiglieri dell
1

Imperatore; cd io so-

lo sarei in grado di far rin'orire Floipero, conciliando la giusta liberta

colla encrgia delf amministrazione pubblica. Era guaato dire: fate me
Ministro, ed io aggiasto tutto. Sicche, per suo ayyiso, la colpa non era
del sistenia, si delle persone; e mutate queste, tutto poteya riuscire a

meraviglia, purche il timone delia barca fosse tra le mani d'uomini,
come iui, risohiti egj^r.Nbn;e a dire quantq rimancssero trailtti di

questo procedere del Persigny parecchi Ministri, e specialmente il Rou-
her

;
i quali forse sospettarono che questo fosse ua ayyiso indiretto, fatto

loro pervenire ab alto, per ammonlrli che era tempo di cederc il luogo
al Persigny; il che equiyaieva ad un cangiamento di politica.

6. Ma senibra che tali apprensioni non avesserq bastevole fondamento
nel tero. Matti non trattavasi ne di mutare politica, ne dt rautare Mi-
nistri e Governanti. E Tlmneratore, come il Persigny avea detto il parer
suo per lettera, cosi rispose in pubblico per una lettera al deputato si-

gnor di Mackau; stampata nel diario ufilcioso Le Peuple del 17 Giugno,
uci termini seguenti.
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Mio caro signer di Mackau. Ho ricevuto la lettera colla quale, a no-
me degli elettori che

yi
mandano novamente al Corpo legislative, voi

esprimete il yoto che il mio Governo sia abbastanza forte per respingere
le aggressioni del partiti e per dare alia liberta guarantigie di durata,

appoggiandola ad un poterc fermo e vigile. Yoi aggiungete con ragio-
ne cbe le concession! di principii e il sacrificio delle persone sono sempre
inefficaci di fronte ai movimenti popplari, e cbe un Governo che si ri-

spetta non deve cederc ne alia pressione, ne al fanatismo, ne all
1

am-
mutinamento.

Questo modo di vedere e il mio. lo sono ben lieto che esso sia di-

viso dai vostri mandanti, come lo e, ne sono certo, dalla grande maggio-
ranza della Camera e del paese. Credete ai miei sentimenti. NAPOLEO^E.

Questa lettera ispirp
a Luigi Yeuillot (Unicers del 18 Giugno) le se-

guenti parole: Un cittadino francese, pei tempi che corrpno, puo egli
senza troppa temerita, una volta di passaggio, permetlersi lo stravizio

di parlare come pensa? Se ne fossimt) bene assicurati, vorremmo giovar-
cene per fare un complimento al Capo dello Stato, un complimento, a
parer nostro, non eccessivo e ben merilato. Npi oseremmo dire che rim-

peratore, da qualche tempo, mostra troppo piu senno che i suoi consi-

glieri, i suoi amici, i suoi nemici e tutto il suo popolo Egli ascolta, la-

scia parlare, fa parlare e tace; poi finalmente, quando e giunto il niomen-
to opportuno, egli gitia li una breve parola che gli da ragione. Codesta
lettera e concisa e dice tutto; e schietta e non rivela nulla. Yolete liber-

ta? Ma si per certo! Volete forza? Ma si ancora! Yolete progresso? Si,
si I Yolete stabilita? Sia ancor questo. Ma in conclusione, slate tranquil-
li! E tutto si accheta!

Ma non tutti la pensanp cpine
il brioso compilatore dell

1

Univers. Ep-
pero quasi tutti i giornali liberaleschi si manifestarono sconlenti di co-

desta lettera, come quella che, mostrando di rispondere al sig. De Ma-
ckau, parlava a tutta la Francia, per dirle che non si farebbe nulla, ne
di quel che pretendeano i segreti sommovilori dei recenti tumulti, ne di

quel che suggeriva con tanta baldanza il Persigny, ne di quel che te-

meano gli cimici troppo passionati dell
1

Impero, ne di quel che spera-

yano gli idolatri del sistema rappresentativo parlamentare. E quasi tutti

i diarii di queste varie tinte disfogarono come poteano il loro cattivo

uniore, per codesto
ricisp:

si stia allo statu quo.
Anzi il Francais, diario gallicano- liberate, alii 20 Giugno, ne feceuna

critica mordacc, nascond^ndosi dietro al Moniteur ; e riferi che, a detta

della Prcssc, il sig. De Mackau non avea pur pensato di scrivere alVIm-

peratore; e che la lettera cui rispose Napolcone III, gli fu ispirata da un

uomp di Stato, che sentiva vacillarsi sotto i piep
1

! il picdestallo ;
e chft

anzi il sig. De Mackau non fu informato che egli avea ricevuto una let-

tera deirimperatore, se non quando questa era gia stampata nel Pcuplc,

poiche egli era assente di casa, e non ricevette il messaggere della let-

tera imperialc se non ad ora tarda di notte. Le quali cose, quando fps-
sero vere, confermcrebhero appuntino il giudizio recatone da Luigi
Veuillot. Napoleonelll vide giunto il momento di dire una parola, la

disse; e basta. Ora egli lascia dire ed attende a fare.



IL DISCORSO 1)1 SUA SANTITA

AI 17 GIUGNO

E

L' ALLOCUZIONE DEL CONCISTORO

DEI 25 GIUGNO

Negli ultimi giorni del mese di Giugno Sua Santita indirizz6 due

volte la parola al sacro Collegio; la prima volta nel giorno 17, ven-

tesimo terzo anniversario dclla sua elezione; la seconda volla nel

giorno 25, in cui fu tenuto il Contisloro secreto. Cominciamo dal

riporlare qui per disteso 1' uno e 1'altro discorso.

Nel Giovedi, 17 Giugno, .dopo la Messa solenne, celebrata nella

Cappella Sislina, il sacro Gollegio, la Corte, la Prelatura, il Senate,

i Capi degli Ordini religiosi, e tutti i personaggi che intervengono

alle funzioni pontifical!, si recarono nella sala del pararaenti, affin di

porgere, conforme all'uso, le loro congcatulazioni a Sua Santita per

bocca .dell'Emo Card. Patrizi, sotlo decano del sacro Collegio. Ai

nobili ed affettuosi sentimenli di Sua Eminenza Sua Santita rispose

nel seguentc Icnore, che rcnde piu i concetti che le formate parole

del Santo Padre.

Giunlo al termine del ventesimoterzo anno del mio Pontiticato,

io devo prima di tulto ringraziare il Signore, che ha sostenuto la

mia fragilila in mezzo alle prove cosi num^rose e crudeli. Devo

poscia ammirare e benedire la protezione piena di sapienza, che

<
egli ha accordato alia Chiesa. Senza dubbio, la lascia esposta a

< tremende tempeste: ma la sostiene nello stesso tempo, e suscita

SerieVUf vol.Wt fasc.m, 9*
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tra i cristiani uoinini animati d'un santo coraggio, che ne difen-

dono le ragioni. Debbo finalmente indirizzarc i raiei vingrazia-

menti al sacro Collegio, cd a tulli coloro i quali mi fanno corona,

per la nobile pai te che prendetc nclla lotta e pel voli che mi ave-

te espresso.

II mondo e come diviso in due sociela.
;
una numerosa e poten-

te, ma inquielae sconvolta; 1' altra meno numerosa, ma tranquil
-

la e fedele. 1.1 mio celeberrimo predecessore, san Gregorio il gran-

de, ha paragonato questc due society a qtielle riunile altra volta;

la prima nelle pianurc di Sennaar, dove gli uomini, che innalzaro-

no la Torre dell'Orgoglio, furono confusi da Dio nelle loro lin-

gue, e vennero dispersi: la seconda nel Cenacolo, il giorno della

Pentecoste, dove Pietro, gli Apostoli e migliaia di fedeli di diver-

se nazioni udirono ed intescro una sola e medesima lingua.

Cosi, ogai di, noi da una parte vediamo la rivoluzione, la quale

si Irasclna dietro il socialismo, che condanna e rinnega la religio-

ne, la morale e Dio stesso; e dall' altra parle, i veri fedeii che,

tranquilli e fermi nella loro fede
, aspettano pazientemento che i

buoni principii riprendano il loro impero salutare e che si com-

piano i disegni di Dio !

Ah! se i Sovt-ani adottassero quesli principii, quanto sarebbe

per essi piu facile governare i loro popoli ! Qual bene potrebbero

fare a q^esti popoli ed a loro stessi !

L'avTenire e in raano di Dio
;
come egli ha abbaUuto i primi

rivoluziosarii, i demonii
;
cosl abbaltera costoro. E noi possiamo e

dobbiamo desiderare che, i superbi, i quali perseguitano la Chie-

sa, siaiio umiliali e confusi.

FraUanto, adempiamo fedelmente ai rvostri doveri verso Dio :

Ego autem in mandate's tuis exercebor, dice il Salmista: e ren-

diamogli azioni di grazie, perche ha consenato la pace in questo

lembo di terra, marayigliosamente pilvilegiato ,
c dal quale noi

possiamo porlare i nostri sguardi e le nostre preghiere sopra tutta

la Chiesa. All ! quanto i mali che affliggono la Chiesa sono pesaritif

Quanta rovine dappertutto e quanto lagrime I Forse al momento

in cui io parlo un regno e private del suo ultimo Vescovo, chiuso

lui pure in prigione o condolto in esiglio I
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( Qui la voce del S. Padre fu mterrolta, ed i suoi occhi parvero

velali dal pianlo. Fra gli assislenli lacommozione era al suo colmo;

imperocche tulti sapevano qualche cosa della tremenda ed agoniz-

zante condizione della Chiesa nel Regno, a cui il S. Padre alludeva.)

Certamente, continue il Papa, Dio polrebbe permettere che Noi

pure avessimo la sorte di quei Yescovi
; questa pianta che getta

le sue radici nel suolo in cui noi troviamo ancora la sicurezza,

potrebb' essere colpita, come la pianta mistica del profela Danie*

le! Ma i pericoli che ci minacciano, saranno allonlanali per la

bonta divina, e questa pianla ha la parola del Signore.

Invoco 1'onnipotente protezione di Dio sul sacro Collegio, sui

prelali, sopra questa cara citta, sopra coloro che la rappresenta-

no
(
era prcsente il Senato). Prego particolarmente per due sorte

di persone : per quelle che sono nella tribolazione, afilnche Dio

venga in loro aiuto; e per quelle ancora phi sventurate, che \ivo-

no nel peccato, affinche Dio accordi loro una grazia \incilrice. Yi

ha anche a Roma qualche anima abbandonata, che prende Tom*

bra pel corpo, la menzogna per la verity, e che, fuggendo dal

sentiero della giustizia, si getta nella foresta plena di bestie rug-

genti. Dch! il Signore allontani da voi tutti una tal sorte, e per

1' intercessione di Maria, vi benedica, come io desidero, con tutta

la forza del mio cuore.

Svolgimento, o anzi compimento di questo discorso puo dirsil'al-

locuzlone latina, che quindi ad otto di fece il Santo Padre nel Conci-

storo secreto agli stessi emirientissimi Cardinali e nobili personaggi

adunati al suo cospetto. Eccone il testo medesimo con accanlo il

suo volgarizzamento fedele.

,a

VEHERABILES FSATRES YENERABILI FRATELLI

Novam, et catholicae Eccle- Con sommo.dolore dell'animb

iae, eiusque immunitati, liber- Nostro siamo costretti, o venera-

tati, et iuribus, ac vel ipsi cimli bili Fratelli, di deplorare in que-

societati maxime infestam leyem sta nobilissima voslra adunanza

halpino Gubernio editam, la nuova legge teste emanata e

tic promulyatam ,
cum summo promulgata dal Govemo subalpi-
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animi Nostri dolore in hoc am-

plissimo vestro consessu deplo-

rare cogimur, VeneraMles Fra-

tres. Atque hie Nos loquimur de

lege, qua idem Gubernium, post

tot ac innumeros fere ausus, et

iniurias Ecclesiae
, eiusque sa-

cris ministris, rebusque illatas,

Clericos militari conquisitioni

subiice^e non dubitavit. Ecquis

non Met quam damnosa
,

et

quam hostilis Ecclesiae sit haec

lex, quae Ecclesiae ius ab ipso

Christo Domino ei tributum im-

pedit, et coarctat eligendi ido-

neos, ac necessarios ministros,

qui ab eodem Christo ad dwi-

nam suam religionem tuendam,

propaganda, ad animarum sa-

lutem usque ad consummationem

saeculi procurandam constituti

fuerunt; quaeque potissimum eo

mice spectare videlur, ut in hac

infelicissima Italia, si fieri un
-

quam posset, catholica Ecclesia

funditus deleatur et extermine-

tur?

Nobis certe verba desunt ad

eiusmodi legem denuo improban-

dam ac detestandam. Quisque

noscit, Nos pro Apostolici No-

stri ministerii munere haud omi-

sisse Nostro o/ficio studiosissime

perfungi, et omnes Venerabiles

Fratres sacrorum in Italia An-

no, infesta quant' allre mai alia

Chiesa cattolica, all' immunita.

alia liberta e a' diritti di lei, non-

che alia stessa civile societa. E

qui Noi pai liamo della legge, col-

la quale il suddetto Governo, do-

po lanti e quasi innuraerevoli al-

tentati e ingiurie commessi con-

tro la Chiesa, i ministri ed i beni

di lei, non dubito di soltoporre i

Chierici alia militare coscrizione.

E chi non vede
, quanto dannosa

e ostile alia Chiesa sia questa

legge, con cui le viene impedilo

e ristretto 1' esercizio di un diril-

to datole dallo slesso Cristo Si-

gnore, quello cioe di scegliere

quei ministri idonei e necessarii,

che G. C. voile stabiliti a difen-

dere e propagare la divina sua

religione, e a provvedere alia sa-

lute delle anime, fino alia con-

sunimazione dei secoli?E che

mai puo aver di mira questa leg-

ge, se non di distruggere dalle

fondamenta ed esterminare, se

fosse possibile, la Chiesa cattoli-

ca in quesla infelicissima Italia?
j

Ah! che ci mancano le parole

per biasimare e condannare un'al-

tra volla legge siff itta. Perche

tulti sanno, come Noi, richieden-

dolo il Nostro apostolico ministe-

ro, non abbiamo tralasciato di

adempire premurosissimamente il

Nostro dovere, e come tutti i ve-
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tistites cum summa eorum nomi- nerabili Fralelli, i Yescoyi d'lta-

nis laude iustissimas suas feds- lia, con somma gloria del loro

se querelas, reclamation es, et nome, abbiano presentalo e que-

cxpostulationes, ut huiusmodi lex rele e richiami e supplicbe, per-

niinquam locum haberet.

Atque utinam hac occasione

abstinere Nos possemus, Vene-

rabiles Fratres, a luyendis yra-

vissimis ma Us el damnis, quibus

sanctissima nostra reliyio nunc

in Austriaco etiam Imperio et

Hungariae Eegno miserandum

in modum affligitur ac divexa-

tur. Notitiae autem, quae de

Ecclesiae rebus ex Hispaniarum

Reyno ad Nos perveniunl, nul-

lam consolation em, quin immo

tristiliam et moerorem Nobis af-

ferunt.

Russicum vero Gubernium

peryit catholicam insectari Ec-

clesiam, et ab omnibus fere Dioe-

cesibus suos, vi etiam adhibita,

eiicere Episcopos, eosque in exi-

che una tal leggc nbn fosse mai

approvata.

E yolesse il cielo cheNoi noa

avessimo in questa occasione, o

\enerabili Fratelli, a piangere i

gra\issimi mail e danni, che alia

santissima nostra religione sono

arrccati nell'Impero auslriaco o

nel Regno d'Ungberia, e che in.

modo miserabilo la affliggono e

la straziano. Le nolizie poi che ci

pervcngono dalla Spagna snllo

stalo della Cliiesa in quel Regno r

non solo non ci apporlano veruna

consolazione, ma pur troppo tri-

stezza ed afflizione.

11 Governo di Russia iuullre

continua a perseguilare la Chie-

sa cattolica, e ad allontanare a \i-

ya forza da pressoche tutle le dio-

cesi i loro Vescovi, per cacciarli

Hum pellere , propterea quod in csilio; e cio perche, com'e lore-

Christi hie in terris Vicarii vo- dovere, vogliono ascoltare ed ese-

cem ac mandata
, prout debcnt, guire la voce ed i comandi dcJ'

audire et exequi wlunt, nee si- Yicario di Cristo sulla terra; c-

nit eosdem Episcopos ab illis 1m- non permeile che i medesimi Yc-

perii fnibus eyredi, etiamsi ma- scovi escano dai confiiii dell'lni-

xima Ecclesiae utilitas id omni- pcro, bcnche lo richiegga assolu-

no postulet. Ac mayis in dies tamente il supremo bene della

omni modo impedit . quominus Chiesa. Cosicche ogni di piu e in-

illi fideles cum Nobis et hac Apo- ogni maniera impedisce, che i fe-
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stolica Sede libere communicare

queant.

Sed inter gravissimas, quibus

vexamur, angustias, non medio-

cri certe solatia Nobis est pa-

storalis zelus, summopere lau-

dandus, quo sacrorum Antistites

rem catholicam viriliter tatan-

tur, et sanctissimae fidei nostrae

pi incipia integra servare et Ec-

lesiae unitatem propugnare con-

tendunt, adversus multiplies in-

sidias et conatus, quibus impii

homines suos errores propagare

connituntur. Ac futurum confi-

dimus
,

ut universus catholicus

Clerus illustria Episcoporum
suorwn exemplapro viribusimi-

tari, et aemulari conetur.

Interim istos omnes Christi,

eiusque Sanctae Ecclesiae hostes

etiam atque etiam monemus, ut

tandem aliquando serio conside-

rent quam terribilis sit Dens in

suis, eiusque Ecclesiae hostibus

puniendis.

Nos autem non desistamus,

Venerabiles Fratres, ferventis-

simis, humillimisque precibus mi-

sericordiarmi Pairem orare et

obsecrare, ut omnes miseros er-

rantes de perditionis via ad re-

ctum veritatis, iustitiae, salutis-

que tramitem reducat, utque ca-

tholicam Ecclesiam ubique ter-

deli comunichino liberamente con

Noi e con quesla Sede apostolica.

In mezzo poi a cosi gravi dis-

piaceri, dai quali siamo accora-

ti
,

ci e di non lieve consola-

zione certamente, lo zelo pasto-

rale, degno d'ogni elogio, col

quale i Vescovi virilmcnle difen-

dono la Chiesa cattolica e s'ado-

perano a mantenere integii i prin-

cipii della santissima nosti a fede,

e a difendere 1'unita della Chiesa,

contro le molteplici insidie e gli

sforzi con cui gli enipii tenlano

diffondere i loro errori. E confi-

diamo che tutto il clero cattoHco

cerchera, secondo le sue forze, di

imitarc ed emulare gli splendidi

esempii dei proprii Vesccm.

Intanto Noi caldamente ammo-

niamo tutti codesti neraici di Cri-

sio e della sua santa Chiesa, per-

che una volta finalmente sul serio

considerino, quanlo lerribile sia

il Signore nel punire i suoi ne-

mici e quelli della sua Chiesa.

E Noi poi non cessiamo, o ve-

nerabili Fralelli, di prcgare e di

scongiurare con preghiere fervi-

dissime ed umilissime il Padre

delle misericordie, perche ritrag-

ga dalla via della perdizione lutti

i miseri erranti e li riconduca al-

ia strada relta della verita, della

giustizia e della salute, ed ogni dl
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rarum novis ac splendidioribus piu dilati la caltolica Chiesa sulla

triumphis quolidie magis exornet faccia della terra, e 1'adorni e la

et augeat. i icolmi di nuovi e piu splendid!

Irionfi.

La maesta e 1'efficacia di queste parole verrebbero snervate
, se

osassimo commenlarle. Esse non velano dietro nube di frasi rniste-

rioso un concetto o dubbio o indefmito. Anzi nella loro sublime sen>

plicita rivolgonsi con lutta chiarezza al mondo intero de' cristiani
;

ai rcggitori dei popoli come ai popoli slessi, ai pastori della Chiesa

come al grcgge, ai ciltadini romani come ai fedeli di tutte le na-

zioni dell' orbe; e a tutti annunziano con pan chiarezza, lo verita da

credere, i doveri da compiere, le colpe da emendare. Esse distri-

buiscono colla stessa dignita c pianezza di linguaggio il biasimo e

la lode
, esprimono le lagnanze e lo congratulazioni , pronunziano i

nngraziamenti e i rimproveri, manifestano i timori e le speranze, e

danno a tuili ogualmenle insegnamento ed esortazione quanto oppor-

tuna, altrettanto salutare. Da nessun altro labbro poteano quelle pa-

role erompere, salvo clie da quel solo, il quale e posto da Dio areg-

gitorc della sua Chiesa con potesta divina, superiore a lutte le pole-

stci umane. Solo il Papa puo cosl universalmente parlare ,
e parlan-

do insegnarc, riprendere, minacciare; perche solo esso trovasi coK

locato in una regione di sopra a tutte le grandezze umane , tra il

Cielo e la terra; solo esso puo parlare in nome di Dio a tutti gli uo-

mini; solo esso e il Vicario di Gesu Cristo in terra. Quelle parole

non hanno dunque bisogno di chiose per interpretarne il senso che

e manifesto a tulti; bensi di docilit^ per fame utile applicazione. Lun-

gi dunque dal postillarle, in^iliamo i nostri lettori a scolpirsele pro-

fondamenle in cuore, per metterle in pratica nella privata e pubbli-

ca lor vila. Esse sieno faro che rischiari, guida che dirigga, e sti-.

molo che sproni.

Ci sia pero consentito di farvi su alcune considera zioni, le quali

confermino vciila, che dobbiamo non solo conservare, ma imprt*

mere e, per dir cosl, saldare nel noslro spirito. Non avremolapre-

tensione di rischiararc quella luce, ma solo di contemplarla, e deri*

Tame a pro nostvo ed altrui qualche raggio.
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Contemplandola infalti fisamente non possiamo astenerci di pro-

rompere in un affetto di santa corsolazione. Oh ! si: no! tutti catto-

lici dobbiamo esser lieti e pienamente superbi di aver per capo rhi

cosi favelli al mondo. Yolgendo uno sguardo intorno intorno sopra

le present! societa, (hi serba in mente la purezza delle verila rive-

late da Dio, e in cuore 1'amore della giustizia, deve veramente con-

tristarsi allo spettacolo doloroso che danno presentemente le socie-

ta umane. Non e ignoto il male, che rode e consuma le lor viscere.

Dov'e piu sulla faccia della terra quel consorzio d'uomini, in cuila

verila naturale e rivelata, la giuslizia e la carilcl sieno norme del-

I'operare; cosicche le leggi siano 1'applicazione del vero, dell'one-

sto, del giusto, e le autorila ne sieno la lutela e la garanzia? Si e

voluto separare da per tullo lo Slato dalla Chicsa, e si.corre difi-

lato ad un abisso piu profondo, qual e quello dibandir Dio dalla so-

dela umana.

A cosi mi'sera condizione di falti e di tendenze chi e sutla terra che

si opponga? che osi anzi alzarvi incontro unadiga? che tenli eziandio

di ricondurre la societa al vero, al bene?0v'e un sistema, ov'e una

tlotlrina, ov'e una confessione, ov'e una islituzione che possa guari-

re il niondo dal paganesimo in cui si va sempre piu lufTando? II ee-

sarismo col sottoporre le mitre dei Yescovi alia spada dei colonnel-

li, demolisce le fondamenta della societa cristiana. 11 prolestantesi-

mo col sottoporre la rivelazione divina al libito della privala ragio-

ne, dopo avere indebolite del paro le fondamenla va stiuggendo le

mura dell'edificio, frangendone i concatenamenli e gli aUacchi. II li-

beralismo col sottoporre ogni autorita sociale alia indipeudeuza e

sovranita individuate di ciascuno sopra tutti, toglie alia fabbrica

ogni cemento e stritola in minuzzoli incoerenli ogni pietra. II razio-

nalismo, fonte a un tempo, e impasto del cesarismo, del proiestan-

tismo e del liberalismo, slrugge e atlerra addirittura'la fabbrica

stessa, rinnegando ogni vero rhelalo, ogni ordine soprannalurale.

Final mente il positivismo va ancora piu oltre
;
e negando Dio stesso,

la spiritualila dell'anima, la vita avvenire, scava sotto aR'abbattuto

edificio cristiano 1' abisso non solo del paganesimo, ma eziandio della

selvatichezza, riconducendoci alia condizione selvaggia riel nome

menzognero della progredienle civilta. Quest! sono i sistemi che do-
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minano largamente la scienza indipendente, le societa modcrne, gli

uomini alia inoda. E lutli cssi insieme cospirano contro la Chiesa di

Gesu Crislo, la quale e 1'oggetto della incessante persecuzione di

ciascimo di loro. Solonclla Chiesa catlolica vedesi ora sussislere in

piedi 1'cdificio dhino, costruUo da Gesu Redentore, e sussistere qual

egli lo costrusse; scnza indebolimenti, senza fenditure, senza riuno-

\azioni, senza punlelli, senza incatcnamenti.

Ouindi il suo capo e il vindice vero e unico delle trecose piu care

all'uomo: la verila, la giuslizia, la liberta. 11 solo Ponlefice tutela,

custodisce, difcnde questi Ire tesori della umana natura, ogni \olla

che favella; c se il Papa non favellasse piu sulla terra, quei tre te-

sori sarebbero belli e spacciali.

La verita. E la parola del Papa quella che la mostra, la ricorda,

la custodisce. Per tulto allrove non si annunziana che o sofismi, o-

illusion!: sofismi che mascherano gli errori piu mostruosi, se parlasi

in nome della scienza; illusion! die coprono le passioni piu ignobili,

se parlasi in nome della autorita. Quando la scienza glofia\asi di

essere cattolica, e V autorila si onoravadi procedereda Dio, I'una e

1' allra parlando erano V eco della parola dei Papi, e \
T

eri custodi e

paladini della parola di Dio sulla terra. Ora la scienza e Y autorita

sr sono scristianeggiate. II Papa e rimaso, qual era, il preconio, To-

racolo del Signore; ma e rimaso egli unicamenle. Dalle sue-labbra

sol tan to fluiscono le parole della Vita eterna, che contengono la sola,

la vera sapienza. Quanti adunque siamo fedeli al \
?erbo rivelato, nel-

Fascoltarla vibrare cosi sonora, cosi schietta, cosi opportuna, ci sen-

tiamo prorompere mcritamente dal petto quella esclamazione della

buona popolana israelita, che udendo in mezzo al frastuono dei-com-

mentarii levitici la schielta predicazione di Gesu, grido beale le yi-

scere che lo aveano generate, beale le poppe che lo aveano allat-

lato. Possa ancora a noi rispondcre dal Ciclo il divin Maestro, come

gia rispose a quella femmina; chiamando pur noi beati se quelle pa-

role custodiremo colle opere!

La giustizia. Chi medita i due discorsi del Santo Padre, trovera

che essi sono una protestazione vera in nome del dritlo piu santo

ntro la piu flagrante ingiustizia. La Chiesa di Gesu Cristo, e in

I
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lei e con lei i cattolici di lutta la terra, sono ora spogliati di tulti i

loro piu manifesti dritti. I piu zelanti dei laid, i sacerdoti di Gesu,

i Yescovi hanno, e verissimo, lovata da per tulto, secondo il potere

che lor ne era conceduto, la voce per protestare: 1' lian fatio cogli

scritti, colla voce, nei parlament], neiritrovi particolari, nei circoli,

nelle chiese: e meritarono per questo le lodi e i ringraziamenti dal

Papa stcsso in quest! suoi discorsi. Ma le loro proteste furono pel

presente soffocate dalle grida piu sckiamazzanti degli avvcrsarii, e

dispregiate dal ghigno beffardo dei potenti. Ma ne sckiamazzi, ne

potenza possono soffocare la prolestazione del Papa : essa toglie al

presente imperversare delle leggi iriique ogni vigore innanzi alle

coscienze dei cattolici : snerva nelle coscienze dei nemici della

Chiesa ogni energia di operazione: e riserva alia Chiesa stessa lutr

to l'avvenire. Leggi scellerate se ne fecero d'ogni tempo dai Gover-

ni contro la Chiesa: i Papi protestarono allora, come protestano

ora; e le "ioro proteste ebbero perpetuita di vita, laddove quelle leggi

perirono nella condanna a morte che aveano ricevuto. Ovunque e

rimaso vivo nei petto un resto di amore alia giustizia e al dritto,

avran destato consolazione vera le parole di questo augusto ve-

gliardo, che in norne del dritto offeso sgrida alia rivoluzionaria Spa-

gna, come alia potente Russia; all' Italia sconvolta, come alia seoil-

volgentesi Austria; e con loro a tutte le potenze della terra, perclie

violano la ragione altrui, e ne chiede conto ai violatori, e li ammo-

nisce, e li minaccia dei divini gastighi. Questa parola, piu che tutti

i codici, piu che tutti gli eserciti, conserva viva nei mondo la giu-

stizia, e colla giustizia 1' ordine e la pace.

La liberta. Non si meraviglino i leltori di questa osscrvazione,

Essa quanto sembra un paradosso ai liberali, altreltanto e una ve^

rita di fatto innanzi agli uomini di buon senso. II liberalism o mo-

derno promette a parola la liberty a tutti: ma nei fatto non la con-

cede che alle sole basse passioni, e la diniega alia verita, alia giu-

stizia, al drifto. Non e qui il luogo di parlare delle altre liberta del-

le quali si avvera pur lo stesso, ma che non mentova il doppio di-

scorso che noi consideriamo ; parleremo solo di quella, che sopra

tutte le altre si millantano di dare essi soli, vogliamo dire della li-
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berla dei culti. L' unico culto che ha da Dio stesso (oggelto di esso

culto) la liberla morale di esistcnza, die piullosto dircbbesi diritto

dull' una parte, obbligazione daH'altra, e il culto caltolico: or 1'unico

culto, al quale il moderno liberalismo toglie ogni liberta, e il culto

cattolico. II culto catlolico libero \7uol dire di fatti libera la pratica

delle leggi canoniche, libero il possedimento e 1' uso dei beni di

Chiesa, libera la giurisdizione dei ministri ecclesiastic], libero 1'e-

sercizio dei riti e delle funzioni religiose, libero 1' insegnamenlo del-

le scienzc sacre. Or quali di queste liberta lasciano i liberal! ai cat-

tolici? Nessuna affatto. Dov'e dunque pei cattolici questa liberta dei

culli? I cattolici nolle sociela ammodernale si menerebbero alia

schiavitu degl'iloti, se non rimanesse viva al mondo per proteggerli

la voce autorevole del Romano Pontetice. Non v'e da illudersi: que-

sto vecchio che siede sul Vaticano e per voi, o liberal!, 1'unico osta-

colo che ancora v' impedisce di porre in alto tutte le ree vostre in-

tenzioni. Quella voce di protestazione che esso innalza al cospetto

del cielo c della terra, e quella che ricorda il dritto dei fedeli, che

infonde a lulli lo zelo per difenderlo, che svela al mondo 1' iniquita

della vostra persecuzione, che anima e ravviva in lulli la piu nobile

di tulle le resistenze, quella dei marliri. V'e pure una liberla che a

voi viene scemala da quesla voce : la liberta di distruggere il cullo

caltolico, come voi vorreste.

Ecco dunque la voce che difende in terra la verita, la giustizia,

la liberta vera: cssa e la voce del Papa. Oh quanto la stessa umana

dignila ne e nobilitata. Poiche e nel mondo esistono uomini inquieti

e potent! che sopraffanno coi falti al paro che colle parole questi Ire

oggetti delle piu nobili tendenze deU'uomo; v'e pure una sociela, il

{i

capo li ha scritli nella sua bandiera, e quesla bandiera mantiene

,a nel pugno, la fa sventolare ai quatlro venti, e T addita a lullo

mondo, come rifugio di tutti i cuori onesli e grandi.

La seconda coiisidtirazione che le parole del Santo Padre sugge-

icono a tulti, si e la falsita delle calunnie, che contro il Papato

?sso si vanno ogni di propagando.

Y ha degl' inimici ipocrili, i quali picchiandosi .devolamenle il

petlo, si spacciano per i grandi sostenitori dell' indipendenza sacer-
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dotale del romano Ponlefice. II Papa non dev' cssere Re, essi di-

cono, perche la sua sovranita il i enderebbe cane mulolo nclla Chie-

sa cli Dio. Gl' interessi temporal! dello Slato 1' obbligherebbero a

blandire i vizii e le usurpazioni dei principi polenti, al cui sostegno

sarebbegli necessila di appoggiarsi. Or bene: quesli soli due discor-

si sono la piu chiara confutazione di qucsta ipocrisia. Giacche quan-

do mai un Papa ha avuto qual Re piu apparcnle bisogno dogli aiuti

dei Potentati di Europa, affine di poter conservare quel bricciolo di

Stato, che gli fu lasciato ? Pur tultavia eccolo levare impavidamente

la voce conlro i Governi di quatlro Stali insierae; c levarla ammo-

nendoli, lagnandosenc, minacciandoli dei gasliglii del cielo, confor-

mole cosi esplicite e cosi ricise. E la Pro\videnza ha disposto, per

maggior confusione di quesli accusatori, che quesli quallro Stati rap-

presenlino tulte le forme di reggimento che sogliono ora essere in

alto: la repubblicana in Ispagnayla cosUluzionalc in Ilalia e in Au-

stria, T assolula in Russia
; rappresenlino le condizioni accidentali

di quesle forme, cioe 1' ordine o la rivoluzione nci diversi stadiir che

essi sogliono percorrere. Chi non Tede che questo solo fatto dice a

leltere'cubitali: II Re di Roma per nessun inleresse e in nessun

caso dimentica di esser Papa : e appunto percio esso puo essere ed

e il Re piu indipendente della terra?

Una seconda calunniadissipanole parole del S. Padre: quella che

Tautorita. sua sia oramai scadula. Scadula Taulorila del Papa? Or

chi sa perche mai i Go^7

erni, anche piu polenli, mellono in opera

ogni lor mezzo per otlenere che il Papa nelle sue allocuzioni non

biasimi le lor leggi e i loro atli? Chi sa perche i giornali, ancor

piu spregiudicati, si arrabaltano per iscemare Tefficacia delle pro- .

teste pontificie contenute in questi discorsi ? Chi sa perche dall'un

capo all' allro del mondo quelle parole si trascrivono, si slampano,

si'chiosano, si confutano? Quesli falti, che" pure abbiamo sott'oc-

chio, voglion dire lult'altro che scadimento di autorila, perdita di

potere. No: la parola del Papa conserva ora, e conserve] a sempre
tutta r autorila. Napoleone I diceva che chi parlava alia testa di con-

iomila baionette avea sempre ragione. Rrutto panegirico della pove-

ra ragione umana! Noi diremo cosa piu convenevole alia umanano-
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foilla, asserendo die chi parla a dugento milioni di caltolici, die

ascoltano e obbediscono, lia tale autorita, che nessun altro uomo

puo sognar mai di conseguire sulla terra.

Di molte altre cosi fatlo calunnie potremmo aver ragione col

semplice risguardarle a traverse la luce che i due discorsi del S. Pa-

dre tramandano. Ma saremmo troppo lunghi. Ci contenteremo di

mostrare per ultimo la falsita di una accusa slealissima, che nello

scorso mese si ando diffondendo in tutti i giornali liberali; come di

cosa certissima.

Si era sparsa, non si sa come, la notizia che i Vescovi deH'Impero

russo aveano avuto jl permesso di recarsi al Concilio in Roma: e i

giornali piu autorevoli Tavean creduta, tanto che noi stessi, sulla

lede loro, I'annunziammo. Fin qui era un errore di fatto,. non una

malignita. Ma quell'errore divenne una trista malignita su pe'giorna-

li liberaleschi, per la cornice die essi aggiunsero al quadro. Disse-

ro essere intervenuti accbrdi politici tra il S. Padre e lo Czar, in

virtu dei quali lo Czar darebbe il consenso ai Yescovi cattolici di ve-

nire in Roma, e il Papa aiuterebbe la Russia a finir di domare Tagi-

tazione polacca. In virtu di tali accordi, aggiugnevano questireica-

lunnialori, il Papa avea gia cominciato ad eseguire le obbligazioni

assunte, cacciando spietatamente ed ignominiosamente da Roma i

Polacchi che vi si erano rifuggiati, cercandovi un asilo per soltrarsi

alia persecuzione russa. Ora nulla piu mostra ad evidenza la sciocr

hezza di questa favola, quanto il periodo deirAllocuzione concisto-

riale risguardanle la Russia. Beiraccordo che sarebbe intervenuto !

Bell'esecuzione che quest'accordo avrebbe cominciato a ricevere! Vi

furono, e vero, in Roma due o tre Polacchi espulsi: ma essi non fu-

rono espulsi per far piacere alle Czar, ma perche la giustizia e Tos-
]

servanza delle leggi cosi richiedeva: Mentita est miquitas sibi. Ma di

cosi splendida mentita sonosi addatiquei signori calunniatori? L'han-

no essi accolta e fatta notare nei loro giornali? Niente affalto. Noio- .

sissima facceiida e il ritrattarsi, ed i liberal! non amano molto le no-

te in genere, ed in ispecie coteste. Viva il liberalismo!

Un' ultima considerazione faremo, che sara molto a proposito per

la grande questions che da dieci anni si agita nel mondo. Dalle po-
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che riflcssioni fatte, e dalle molte piu clie potrebbonsi fare, si dedu-

ce apertissimamente quanto nobile, utile e neeessaria cosa sia clie

il Papa alzi dal Vaticano la sua voce in pro della Chiesa e del mon-

do. Guai al mondo se il Papa non potesse piu parlare !

Or il Papa non polrebbe piu parlare, il giorno die cessasse di es-

sere Sovrano indipendente nel suo Stato. I due iiltimi discorsi, fatti

da Pio IX, cc lo mostrano apertamente. Suppongasi di falto che il di

del Coneistoro Roma fosse appartenuta air Italia, e solloposta al

Governo dell' Italia. il Papa o il Governo d' Italia si sarebbero

trovati in un brutto irapaccio. Yi si sarebbe trovalo il Papa, quante

volte fosse stato considerate come suddito del Governo italiano, e

sottoposto, non meno che sono iniquamentc in Italia tutti gli altri

Arcivescovi e Vescovi, alia osservanza delle leggi, eziandio inglusle.

Biasimando una legge, volata nei due Parlamenti , firmata dal Re e

dal Ministro responsabile, e pubblicata nelle debite forme, incorre-

ya nelle pene legal!, e uscendo dal Concistoro avrebbe trovato il

gendarme per tradurlo in carcere. Se poi il Papa fosse stato fornito

<i' indipendenza personale, 1'impaccio sarebbe stato tutto del Gover-

no italiano. Giacche esso avrebbe dovuto tollerare che proprio in

casa sua, proprio nella sua slessa capitale, il Re da una parte dicesse

ai suddili: Eccovi una legge civile: ubbiditc; e il Papa dicesse dal-

Taltra: Eccovi una legge ingiusta : essa non vi obbliga in coscienza.

E questo appunto uno di quei casi palpabilissimi, che dimostrano

la impossibility che il Papa sia veraraente libero e indipendente sen-

za essere Re. Gl' Imperatori per regnare in Roma gittarono i Papi

nelle carceri; e Costantino cristiano non volendo carcerare i Papi,

abbandono Roma. Ma Re non Papi, e Papi non Re non potettero di-

morarvi mai insieme
;
ne mai vi potranno. La societa ha bisogno

della parola libera del Pontefice: e pero il Pontefico non puo dipen-

dere da verun uomo, o da veruna legislazione civile. La sodet&

cristiana vcnera immensamenio qnesta parola: e pero essa riesce

offuseatnce d'ogni aitra grandezza, e intollerabile, se e troppo dap-

presso a un .trono ove possono sedere passioni e error! umani. 11

Pontefice che parla in nome di Dio,esclude ogni altro Re da Roma:

eglidev'essere Pontefice e Re a un tempo stesso.



IL MATRIMONIO CMSTIANO

!L MATRIMONIO CIVILE 1

Se i Principi secolari non fossero illusi da falsi prelesti, si guar-

dcrebbero dal decretare nc' loro Stall le leggi intorno al matrimonio

civile. Se ne guardercbbero non solo per la rivercaza dovuta alia re-

ligione, ma altresi pel fine di conservare gli stessi drilli della loro

sovranita. Ma
,
tanlo e offuscalo il loro inlelleilo ! essi promulgano

queste leggi, ne vcdono la grave ingiuria die una tale promulgazio-

ne arreca ai sacri drilli della Chiesa
,
e sono certi di puntellare con

queslo mezzo i loro Ironi, menlre in realla li fanno rovinare. Et

nunc, reges, intelligite: erudimini, qui iudioatis terram 2.

La Chiesa caltolica enuraera Ira i dommi rivelati 1' islituzionc divi-

na del Sacramento del matrimonio. Rtpetute volte i sommi Pontcfici

hanno dichiarato apertamenle ,
die il segno sensibile di queslo sa-

crameiito e il conlrallo medesimo, col quale si slabilisce tra i con-

ing! crislumi il vincolo maiiinioniale. 1 Concilii ecumcnici banno

defmito come conseguenza legitlima di tali principii, die la cura ed

il governo del malrimonio crisliano spella alia sola Chiesa, che spet-

la a lei sola il delerminare sotto qual forma possono i fedeli lecita-

1 V. il volume precedente, pag. 652 e seffg.

2 Salrao II, 10.
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mente e validamente celebrare questo contralto
,
e che il foro eccle-

siastico e 1'unico foro competente a giudicare le cause, le quali toc-

cano il vincolo, da cui sono stretti i coniugi cristiani.

I Principi seeolari, i quali ordinano coi loro codici il matnmomo

civile, contraddicono a tutti questi dommi, che Dio ha rivelato alia

sua Chiesa; ed usurpano tutti questi dritti, che egli ha conferilo a

lei sola. Essi considerano il contralto, col quale i cristiani si strin-

gono in matnmomo, come un contratto meramente civile; e quindi

o debbono negare con manifesta eresia, cbe Gristo ha istituito il sa-

cramento del matrimonio
;
ovvero debbono rigtiardare come segno

di questo sacramento una cosa immaginata a loro capriccio, e nou

quella determinata da Cristo, la quale consiste appunto in quel con-

tratto che essi chiamano civile. Non volendo riconoscere questo con-

tratto come sacro
,
come segno sensibile del sacramento , debbono

giungere di necessita a quella stessa conseguenza pratica , alia qua-

le giungerebbero, se con manifesta eresia negassero \' istituzione del

sacramento del matrimonio. Nell'uno eneH'altro modo rimane an-

nullata nel fatto la realta di questo sacramento.

Messo questo falsissimo principle ,
che il contralto matrimoniale

e un conlralto civile
,
la Chiesa dee deporre ogni esleriore governo

del matrimonio crisliano. In quella vece lo Stato si arroga tutto; esr

so ordinala forma, colla quale si ha da celebrare il malrimonio, di-

Tersa da quella prescritta dai canoni; esso stabilisce impediments

senza lener conlo di quelli ,
i quali, secondo le leggi ecclesiastiche.

fanno illecito nullo il contratto; esso giudica le cause che toccano*

la stessa sostanza ed il vincolo del matrimonio.

Or se con questi fatti i Principi secokri violano evidentemente la

santita della religione e i dritti della Chiesa cattolica, non e meno

manifesto, che essi apportano con cio stesso gravissimi dahni alia

loro propria.autorita, e preparano la rovina dei loro troni. Tutte que^

ste leggi, intorno al matrimonio civile, sono al piu alto grado irreli-

giose, e ad un medesimo tempo sono sommamente antipolitiche.

II culto delle cose sacre e piu di ogni altra cosa necessaria alia con-

servazioue degli Stati; e, secondo il detto di Plutarco, e piu facile fon-
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dare una citta in aria e senza suolo, clie ben governarla senza religio-

ne. E pero i Priucipi piu accorti non dubitarono che la miglior ragione

di Stato e quella, la quale meglio si.conform! colla religione; rispetta-

rono la religione dei loro sudditi, 1'osservarono essi medesimi, se non

altro, colle pratiche estcriori. Assai bene essi compresero quanto sia

imiversale, e profondamente radicata nelle menti degli uomini quella

persuasione, che rautorila di reggere i popoli discende da Dio, e che

non devc il Principe servirsene ad offesa di Dio. Per lo che simil-

menle essi compresero, che 1'abuso dell'autorita a danno dellecose

sacre e tra tutti gli allri pretesti quello ,
il quale con maggiore ap-

parcnza di giustizia, ed insieme con piu furore ed in campo piu este-

so accende le discordie chili, e fa insorgere le molliludini contro a!

loro legittimi sovrani. Ma non puo darsi piu pcrniciosa stoltezza di

quella dei Piincipi, i quali offendono la religione dei sudditi, alloN

che questa e la religione vera
,
vale a dire la religione insegnata e

custodita dalla Chiesa cattolica. Non insorgeranno in questo caso 1

sudditi cattolici a punire i Principi lanto stolti, ma alzera Iddio il

proprio braccio per confonderli e slerminarli.

Queste sono considerazioni generali, perche valgono a dimostrare

quanto e, generalmente parlando, nocivo alia pubblica tranquillita ed

alia sicurezza dei troni il violare che fanno i Principi qualsivoglia

cosa sacra, e 1'offendere in qualsiasi maniera il sentimento religioso

dei loro popoli, i quali professano la religione cattolica. Ma queste

medesime considerazioni hanno nel caso nostro un yalore tutto spe-

ciale, mentre non vi e niuna cosa sacra, la cui Yiolazione sia sor-

gente di tantc chili calamita, quante necessariamenle debbono se-

guire dal yiolare col mezzo del matrimonio civile la santita del ma-

trimonio cristiano. Le leggi intorno al matrimonio civile distruggono

negli Stati cristiani il sacramcnto del matrimonio, ed insieme col

Sacramento distruggono eziandio lo stesso matrimonio, in quanto e

contralto riaturale. Fanno, con somma.ingiuria della legge di natura,

diventare legittimo civilmente il divqrzio e la poligamia. In luogo

del matrimonio introducono il concubinato, pervertono 1'educazione

della prole, sterminano la famiglia. Quindi quella universale corrut-

Serie VII, vol. Vll, fasc. 464. . 10 3 Lvglio 1869.
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tela de'.costumi, la qualo, a giudizio degli stessi genlili, e la rovina

piu corta delle cilia e delle nazioni.

Faecunda culpae saecula nuptias

Primum inquinaverc, ct genus, el domos:

Hoc fonte derivata clades

In palriam popuhmqiie fluxit
l

.

Appena che i gentili cominciarono a violare le leggi natural!, colle

quali essi erano tenuli acelebrarei loro matrimonii, smarrirono per-

sino i concetti delle virlu private e pubbliche, divennero ludibrio dei

vizii piu abominevoli, e perderono gl'imperi floridissimi che prima

possedevano. A salvare da tanta rovina la societa domeslica e civile

ha mirato Crislo, col dare stabilita al matrimonio e coll'elevarlo alia

dignila di sacraraento.

Egli ha priraieramente ordinato nella legge evangelica la indisso-

lubilita del matrimonio. Su di che avverti, che riguardando la sola

legge di natura, non si puo con tutta certezza affermare, che essa

obblighi a tener sempre saldo il nodo nuziale stretto una volla;

che vieti per conseguenza, sopravvenga pure una causa gravissima

quanto si voglia, a ciascuno do' coniugi, vivente Taltro, separarsene

e stringere un novello matrimonio, il quale sia lecito e valido. Poi-

che quantunque alcuni sostengano, che vi e un precetto di natura, il

quale imponga assolulamente ed in tutt' i casi cosiffalta obbligazio-

ne; pur nondimeno filosofi e leologi anche sommi, apertamente in-

scgnano non potersi dalla legge naturale, considerala in se sola, de-

durre questa assoluta ed inviolabile indissolubilita del malrimonio,

una volta contratto 2. Anzi alcuni si contentano solo di concedere,

che una tale indissolubilita sia bensi conforme alia legge di natura,

ma negano, che sia da essa formalmente comandata. Ma se dair una

parte e cosi incerta la legge naturale, rifulge dair altra manifesta-

mente il precetto di Cristo : Quod Dens coniunxit, homo non separ

ret 3. La Chiesa cattolica conserva e promulga un tale precetto.

1 ORAZIO, lib. Ill, od. VI..

2 PERRONE, De Matrimonio Christiana, torn. I, lib. Ill, cap I, art. I.

8 S. MATTED, XIX, 6.
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Ouesta Chicsa c divinamente istituita da Cristo medesimo, ha Y au-

torita cli insegnare a tuito il mondo i comandarnenti e le rivelazioni

divine, ed e infallibile in questo suo insegnamento. E pero la Icgge

della indissolubilita del matrimonio, promulgate dalla Chiesa c-alto-

lica, e ccrtissima quanto alia sua notizia, ed e gravissima quanto

all'effetto di obbligare le coscienze. Senza questo precetto di Cristo,

e senza 1' autorevole promulgazione, cbe fa di esso la Chiesa calto-

lica, i matrimonii diventano instabili, si apre la via ai divorzii, si

toglie il fondamento a tulto 1'ordine delle famiglie ed alia vera civil-

ta delle nazioni.

I Principi gentili, per impedire simili danni, conservarono nei loro

popoli la persuasione, die i Numi presedessero ai matrimonii. Col

mezzo della religione essi si argomentarono di dare al giogo coniu-

gale quella immobilita, che non poteva provenire dalla sola autoritci

civile delle loro leggi. Ma i Principi moderni, i quali ordinaiio nei

proprii Stati il matrimonio civile, stabiliscono come principle, che la

legislazionc politica dee prescindere non solo dalla religione e dalla

dottrina professata dalla Chiesa caltolica
,
ma altresi da ogni altra

religione, e persino dal concetto della divinita. Or qual mezzo reste-

ra ad essi per fare, che sieno stabili i matrimonii dei loro sudditi?

Diranno forse, che cotesta slabilita e comandata dalla legge di na-

tura? Ma Y obbligazione della legge di natura e controversa ed in-

certa, come di sopra abbiamo detto, quanto al vietare assolutamen-

te ed in ogni caso lo scioglimento del vincolo una volta contralto.

Pretenderanno forse, che a creare una tale obbligazione basti la vir-

lu del loro comando? Ma, tolto il freno della religione, e rinnegata

la suprema autorita della Chiesa catlolica, i Principi divengono al

tutto insufficient! ad obbligare sotto coscienza i loro popoli, e ad im~

porro veri doveri, spccialmente nei casi gravissimi, come e questo

ella indissolubilita del vincolo coniugale.

Sottralto il malrimonio all' autorita della Chiesa, viene sottratto al

itto divino; pcrciocche solo dalla autorita della Chiesa cattolica puo

il dritto divino essere conosciulo ed osservato dai popoli. ^
7

e potendo

i Principi secolari, come abbiamo detto, dare colle loro leggi stabi-

al vincolo coniugale, resta interamente scancellata nella congiun-
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zione deH'uomo colla donna rimmagine, che Iddio vi ha scolpila,

della congiunzione di Crislo colla Chiesa. Non sara la donna 1' indi-

visibile compagna dell'uomo, ne vi sara piu eguaglianza. tra i suoi

drilti c quell i del marilo.

L'oppressione e I'avvilimento della donna e ad un tempo la piu

infallibile sorgente ed il piu certo segno della barbaric
;
laddove per

lo contrario, non ostante la sua naliva debolezza, se la donna con-

scrva la sua dignila, contribuisce mirabilmenle alia vcra civilla del-

le nazioni. Ella conserva la sua dignila allor solamente, quando nelle

pareti doraestiche e riguardala quale dev'essere, secondo 1'istilu-

zione divina e la legge evangelica, cioe 1'inseparabile compagna del-

1'uomo. Diventa allora in un certo modo un-a sola persona morale col

marito; partecipa tutta 1'autorita paterna, col vantaggio di altempe-

rarne il.rigore per effetto di quella mitezza, che e propria della don-

na. Chi dunque piu di lei, posto che sia tale, puo infondere nei pet-

ti ancora teneri i germi di tutle quelle virlu, senza le quali, ancor-

clie gli uomini sieno cinli dalle stesse mura, e impossibile che con-

vengano tra loro e si uniscano a Yivere da citladini?

Per fermo appena fu annunziata ed accolta nel mondo, c special-

mente nella nostra Europa, la religione di Cristo, e con essa questa

legge della indissolubilita del \1ncolo coniugale; il matrimonio co-

mincio ad essere, siccome lo predicarono gli Aposloli, onorevole per

ogni lato : Honorabile connubium in omnibus 1. E divenne onorevole

perche la condizione della donna fu nobilitata, perche i dritti di lei

furono agguagliati ai dritti del marito. Insieme colla stabilita inco-

minciarono a regnare nelle famiglie la tranquillita dell' 01 dine e la

santita dei costumi. E sopra questi fondamentMe nazioni di Europa

si ricostituirono per opera della Chiesa cattolica, e raggiunsero quel-

la perfezione di coltura civile, dalla quale necessariamente debbono

cadere, se in esse prevalgono le sacrileghe leggi inlorno ai matri-

monio civile.

Fingasi, che i Principi si oslinino a far prevalere queste leggi sa-

crileghe, che costringano i cristiani a contrarre i'malrimonii sot(o

1 Agll Ebrei, XIII, 5.



E IL MATRIMONIO CIVILE 1 10

la forma da loro prescrilta, e non gia sotto quella voluta dai sacri

canoni, die stabiliscano di loro arbitrio impediment! dirimenli, sen-

za fare niim conto di quclli gia stabiliti nclla Chiesa; ed insieme fin-

gasi, che i cristiani, prevaricando la loro fede, si accomodino alia

volonla dei loro Principi. In tal caso non tarderebbe la tristissima

esperienza a dimostrare quanlo una tale ragione di Stato sia falsa e

perniciosa. L'Europa ricadrebbe tosto nella barburie del paganesimo,

dalla quale fu salvata pel bencfizio del la cattolica religione. La don-

na diventerebbe strumento di abbominazione, qual era presso i gen-

tili, e sarebbe avvilitaalla condizione di un'abbietta servitu. Si smar-

rirebbero le norme della giustizia, senza le quali e necessario chc

si corrompa ogni onesta dei privati e del pubblici costumi.

Ma la fede caltolica non lascera di dominare nella maggior parte

dei popoli d'Europa; e come tlnora si e veduto accadere, essa torna

a rivivere in quegli stessi regni, dai quali pareva per sempre sban-

dita. E se e cosi, dev'essere somma la stoltezza politica di quei Go-

verni, i quali tra i popoli informal! da questa fede, fanno aperta

professione d'incredulila e prescrivono la legge sul matrimonio civi-

le. Si rivolgeranno conlro questa legge le coscienze dei cattolici, in-

degnali al vederc con essa vilipese le prescrizioni della loro Chiesa,

colla cui osscrvanza sono convinti, che non solo si onora la digni-

la del sacramenlo, ma altresi si raccolgono quei beni, ai quali il

matrimonio e ordinato come ufficio di natura. La stimeranno inde-

gna del nome di legge, poiche la riguarderanno quale e in se stessa,

im attentato sacrilego, ed insieme un funesto corrompimento di ogni

ordine sociale.
'

.

E sempre stolta la politica dei Govern!
,

i quali si oppongono al

sentimento religioso de'popoli, specialmente se domina nello Stato

ia religione catlolica, che e la sola vera fra lutte le altre; ma la lo-

ro stoltezza e maggiorc, allorche, siccome avviene nel nostro caso,

essi combattono la religione cattolica in quei punti, ove gl'interessi

religiosi sono slreUamente congiunti coi comodi della vita privata,

e colla comiine prosperila della patria. 11 colmo poi della stoltezza

e quando si violano quesli drilti, che sono ad un tempo natural!,

civili e religiosi, col pretesto di guarentire la liberla di coscienza.
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Tal 6 il pretesto, di cui si valgono i politic! moderni, a fin di giu-

slificare come legittime le stoltissime loro prcscrizioni inlorno al

raalrimonio chile. Essi travolgono colla loro stollezza il vero si-

gnificato del principio della liberty di coscienza; e mentre per ef-

felto di queslo principio, inteso rctt-amentc, dovrebbero lasciare al-

rautorita della Chiesa cattolica il governo del malrimonio cristiano,

pervertendone il senso, si levano ad offendere le prerogative della

Chiesa medesima, e a far violenza alia coscienza dei cattolici.

Qual e la vera liberta di coscienza? E il drilto, che ha 1'uomo di

corapiere pienamente, senza die allri lo impedisca, tutt' i doveri,

che a lui impone la propria coscienza. Ecco la liberta di coscienza,

che, secondo la retta ragione di Stato, debbono i Principi secolari

difendere colla loro autorila nei sudditi cattolici. Le loro leggi non

debbono porre ostacolo al soddisfare, chequesti fanno aidoveri del-

la propria religione ;
non debbono arrecare loro per questa ragione

niuna pena e niuna molestia; anzi hanno a far si, che niuno incep-

pi con modi ingiusli una tale liberla 1. Tutle le nazioni di Europa

nacquero le une dopo le altre dal seno della Chiesa cattolica
,
e si

ricoslituirono a novella civilta, sotto la sua tutela. Quindi e, che il

massimo dovere de' Principi secolari, i quali iricominciarono a rog-

gere le citta cosi ricostituite, fu quello di tutelage il culto catto-

lico, e di opporsi a coloro, i quali osassero turbarnc o impedirne il

libero csercizio. II qual dovere non cessa mai dair obbligare i Re,

che governano le dette nazioni, per che non puo mai cessare il dril-

to
,
che ha la Chiesa cattolica su queste nazioni medesimc , da lei

ricondotte a nuova vita dalla barbarie del paganesimo.

Pertanto in nome della vera liberta di coscienza, i callolici do-

mandano, che la legislazione civile non prescinda dal caltolicismo,

che essi professano; ne solamente richiedono, che non si violi alcu-

no di quei driili, che essi vantano come cattolici, ma che sicno

tutti rispettali e difesi dalla pubblica autorita. E, venendo al caso

particolare del quale parliamo, domandano a titolo di liberta rcli-

giosa, che nessuna forza profana ardisca di rompere la indissolubi-

lita del vincolo coniugale, comandata da Cristo a tine di perfeziona-

1 PERRONE, De Matrimonio Christiano, lib. I, cap. IV, art. I, pag. 329, 1. 1.
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vc il matrimonio nclla sanlita di sacramento
,
ed anche a fine di

fario stabile fondamenlo della pace domestica dellc famiglie, e del-

1'ordine pubblico delle nazioni. Dimandano, che non sia vietata la

cclebrazione dci legittimi matrimonii; e che invece del matrimonii

legillimi non si promuova il concubinalo, il divorzio e la poliga-

mia. Dimandano, che la donna possa ritenere quella dignila, di cui

per beneficio della religione catlolica e stata ornata
;
e che non sia

riputata civilmente come legittima la prole, la quale e illegiltima se-

condo le giuste c prowide leggi della Chiesa.

La conservazione e la difesa di qucsti loro drill! richiedono i cat-

tolici ai Principi, dai quali sono governati: essi fondano la loro ri-

chiesta sul principio della liberta di coscienza, inteso nel vero sen-

so. Senonche per queslo medesimo principio, inteso falsamenle, i

Principi prescrivono le leggi del matrimonio civile, rigettano le do-

mande dei cattolici, contrastano colla loro religione, violentano la

loro coscienza. Di qui proviene, che se essi non hanno contraria ed

ostile la partc migliore dei loro sudditi, quali sono i cattolici, non

Thanno pero ne anche a loro favore. Restano in balia di coloro, i

quali li eccitano a queste violazioni dei dritti della Chiesa, non avve-

dendosi, che dopo aver ceduto ai consigli, che sono permciosissimi

alia prosperity della religione de'loro Stati, dovranno per la fello-

nia dei consiglieri cadere da' loro troni. Intanto i cattolici
,
se dal-

1'una parte sono raffrenali per i precetll della loro religione, sic-

che non insorgano contro i Principi, ancorche ingiusti e violator! del-

le cose sacre; non sono pero daH'altra parte tenuti a sostenerli nel-

la rovina, alia quale essi vanno incontro, oifendendo la cattolica

Chiesa. Ma pure, se ben si considera, i caltolici quanto e da loro

sostengono nella rovina 1'autorila dei Principi , ogni qual volta do-

inandano, come sopra dicevamo, che i Principi sostengano col loro

braccio e difendano i dritti e le prerogative della Chiesa. Se i Prin-

cipi piegassero 1'animo a soddisfare queste domande dei cattolici ,

dirizzerebbero la loro autorita a quel fine, pel quale 1'hanno rice-

vuta da Dio, e la terrebbero custodita con piu sicuri presidii. La

difesa della religione cattolica tornerebbe, secondo roltima ragione

di Stato, alia difesa della loro sovranita.
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La liberta di coscienza, a cui prestano. favore i Principi sedotti, e

quella stolta ed empia liberta, o piuttosto sfrenatezza brulale di vo-

glie, per la qualo si-prelende di poter impunemenle scuotere il gio-

go della Cliiesa cattolica, di ribellarsi apertamcnte alia disciplina

ed alle leggi, die ella impone per 1'aulorila, che Iddio le ha comu-

nicata. Scosso il giogo della Cliiesa, ciascuno vanta il dritlo di se-

guitare quella maniera di religione, che si.fmge col proprio capric-

cio..Per una tale liberta, si scuote ancora il giogo di ogni legittima

autorita neH'ordine civile, la sovranita viene riguardata come im

patrimonio comune, le passioni non riconoscono alcun freno, la vita

piu animalesca che umana dei gentili diventa lauorma della civil-

ta. In tanta corrultela e cosa impossibile a custodire non che la

santita-del sacraraento del matrhnonio cristiano, ma ne anche quel-

la onesla, che nel celebrare il matrimonio prescrive la legge di

natura. Questa liberta promettorio ai popoli tntti coloro, che sono

seiTi abbomincvoli della corruzione: Libertatem illis promittentes,

cum ipsi sintservi corruptionis 1. Quesla promisero all'Europa gli

autori della pretesa riforma nel secolo decimoseslo. Ai mostruosi cr-

rori di quesli pcrturbatori di tutte le cose sacre e civili si accomo-

dano i Principi modcrni, allorche stabiliscono le leggi del matri-

monio civile.

Come il principle della liberla di coscienza non vale a giustificare

la falsa politica di questi Principi; cosi ne anche giova quell'altro

principio, che essi invocano, della tolleranza civile dci culti. Questa

tolleranza civile dei culti non dee confondersi colla vera liberta re-

ligiosa. Poiche la vera liberta religiosa spetta alia sola religione

caltoliCa, si perche essa e la sola vera religione, si perche cssa fu

universnlmente riconosciuta come vera, e professata non solo dalle

persone individue, ma altresi da civili Govern! in tult'i paesi di Eu-

ropa. Pertanto i soli caltolici hanno il vero e proprio dritlo di com-

piere liberamente i doveri della loro religione, e di non essere co-

strelti dalle autorita secolari a far nulla, che sia conlraria a tali do-

yeri. La tolleranza poi dei culti incomincio ad aver luogo nel se-

1 S. PIKTRO, epistola seconda, II, 19.
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eolo decioioseslo, quanclo i protestanti crebbero ncl numero e uel-

l' audacia, sicche fu necessario per ragione della pubblica tranquil-

lita permettere, die esercitassero la loro religione, non ostante che

questa fosse riconosciuta come falsa. Da cio solo apparisce quanto

il concetto della liberta di religione e di coscienza sia differente dal

concetto della tolleranza del culti. Perche la liberta di religione e

di coscienza e un dritto il quale nasce dalla verita, a cui il caltolico

conforma il suo intelletlo, e dalla bonta, a cui conforma le sue ope-

razioni; ladclove la tolleranza dei culti e una mera concessione, la

qual provennc dalla somma difficolta di sterminare 1'errore, e dalla

sornrna probability dei danni gravissimi ,
che ayrebl)e incontrato il

bene, combatlendo il male opposto. Questa fu la sola ragione, per

la quale i Principi crisliani di Europa, senza cadere in colpa, pote-

rono concedere ai protestanti di esercitare paciflcamente il falso loro

culto. Essi credettero che la tranquillila dell'ordine politico, laquie-

te della Chiesa cattolica sarebbe stata piu profondamente sconvolta,

se si fosse \oluto sradicare lutta la zizzania dell'eresia. Per qual altra

ragione il padrefamiglia della parabola evangelica non voile permette-

re, siccome ne lo richiedevano i servi, che si sradicasse e si giltasse

al fuoco la zizzania, seminata dall'uomo inimico sopra ilfrumento? La

ragione del divieto, non fu il rispelto della zizzania; essa era desti-

nata ad essere estirpata ed arsa in tempo piu opportune ;
ma fu ap-

punto il timore del danno, che avrebbe facilmente sofferlo il fru-

mento per quella estirpazione della zizzania. 'Ne forte colligentes zi~

zania, eradicetis simul cum eis et triticma 1.

Or se la tolleranza dei falsi culti e lecita per questo solo rispelto,

doe che in certi tempi ed in certi luoghi, dal combatlere coloro che

professano 1'errore, proviene alia Chiesa cattolica maggior danno,

die non dal soffrit li
;
e che e quindi necessario in tali casi evitare

olla pazienza il male maggiore; chi non vede quanto sia illecito

cd assurdo il favorire questa tolleranza e I'accrescerla a tal segno,

da offendere per essa i dritti della cattolica religione, c \iolentare

3e coscienze di coloro che ad essa appartengono? Tal e la tolleranza

i S. MATTEO, XIII, 24 e seg.
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del falsi culti de' proteslanti, per la quale i Principi obbligano i loro

suddili catlolici a conformarsi alle leggi del malrimonio civile. Co-

testc leggi sono favorevoli ai protcstanli. Esse dcrivano dalla loro

eresia, la quale nega il sacramcnto del matrimonio, e dal loro spi-

rito di ribellionc contro 1' autorita, che ha la Chiesa cattolica di

stabilirc gl' impedimenti dirimenli, di prescrivere la forma, sotto la

quale dee celebrarsi il matrimonio, e di giudicare le cause matri-

monial!. Imporre ai cattolici somiglianli leggi e costringerli contro

coscienza a rinnegare un domma di fede, e a disobbedire alia legit-

tima autorita che Iddio ha comunicata alia Chiesa, la quale cssi ten-

gono per loro madre.

Raccogliendo insieme cio che abbiamo delto, circa i due pretest!

della falsa polilica de' Principi modern!; quest! Principi Iravolgono,

a danno dei callolici, il vero senso del principio della liberta di co-

scienza, e quindi invece di difendere i loro drill! religiosi, li violano

con una somma ingiustizia; oltre a cio essi allargano di 15, dai leciti

confmi, a favore dei protestanti, il principio della tolleranza dei

culti, e pero invece di guarentire nei loro Slati la verita e la reli-

gione, fanno prevalere i piu Inostruosi error! sia ncH'ordine teorico

sia nell'ordiae pratico. Suppongasi dall'aUra parte, che i Principi

lascino alia Chiesa, secondo il dritto che el la ha, ogni cura ed ogni

governo del matrimonio cristiano., che non perverlano la sautita del

Sacramento, ne corrompano la stessa onesta naturale del contralto

colle civili loro prescrizipni ; essi allora rispetteranno la coscienza

dei cattolici, senza violare la coscienza dei protestanti, e tollereranno

i falsi culti di questi, senza fare danno al vero culto che professano

quelli. E per fermo la iiberta di coscienza e violata allor solamente,

quando ti si fa violenza, acciocche tu ponga un' azione, la quale re-

puti contraria ai ttioi doveri; non gia se \ieni costretto a fare c!6,

che, a tuo avviso, e una cosa superOua ovveio molesta. Or poichd

i protestanti non annoverano il matrimonio Ira i sacramenli, ma lo

considerano come un contralto meramente raturale o civile; essi

non possono per conseguenza lipularo come Ibnli di obbligazioni,

appartenenti alia religionc cd alia coscienza, le leggi ecclcsiastiche

intoruo agrimpedimenli dirimenti, ed intorno alia maniera della
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Cdebrazione del matrimonio. Diranno al phi, che tutte quesle leggi

sono inutili prescrizioni, o pesi incomodi. Se dunque dai Principi

seeolari essi venissero coslretti a conformarsi a qaeste leggi medesi-

me, non polrebbero, essendo consentanei ai loro principii, quere-

larsi di Icsa liberla di coscienza.

I proteslanti sono ribelli alia Chiesa cattolica, ma non sono per

questo immuni dalla obbligazione di obbcdire alle leggi ecclcsiasli-

che; poiche allrimenli tornerebbc loro a vantaggio il peccato della

ribellione. Essi peccano violando i canoni della Chiesa; pero, suppo-

sta la tolleranza civile dei culli, e mcstieri che il foro umano toiler!

ancora queste loro trasgressioni, rimettendo a Dio il giudicarle e il

punirle. Senonche quando le leggi della Chiesa mirano alia pubblica

onesta prescritta dalla natura, ed alia conservazione dello stesso

ordine sociale, come sono appunto le leggi intorno al matrimonio

cristiano; in tal caso e evidente, che raulorita civile, contuttoche

toiler! i prolcstanti, deve richiedere che anche essi osservino queste

leggi, so non per ossequio della Chiesa, almeno per rispelto del

bene comune. Tanlo c lung! dal vero, che le leggi del matrimonio

civile sieno conform! alia lecita tolleranza dei culti, che anzi questa

tolleranza divcnta il lecita, ove si conceda ai protestanti che sieno

immuni dalle leggi del matrimonio cristiano, comandate dalla Chie-

sa cattolica.

E cio basli a conchiudere, die le leggi intorno al matrimonio

civile non solamente sono contrario alia cattolica religione, ma al-

tresi alia vera polilica; e che i Principi, i quali promulgano queste

leggi, non possono con verun plausibile preteslp difendere il loro

errore.
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SCENE STORICHE DEL 1867

LX1II.

L' insurrezione di Roma, %% Ottobre, al giorno.

Quali corressero le condizioni politiche c militari di Roma nelk*

seconda mela del mese di Ollobre, il dicemmo per le general! in

sul principio della nostra isloria 1 : cio che piu strettamente si at-

tiene agli ultimi giorni della lotta diviseremo Ira poco, allorche il ri-

chiamo delle truppe dalle province, e i vivi palpiti del soccorso fran-

cese, promesso, differito, ordinalo, indugiato, discusso, sospeso, in-

viato e giunto alia perfine, ci porgeranno ii destro di aggruppare in

rapido discorso le ragioni di Stato. Per ora mettiamo mano ai casi

della Metropoli, e facciam capo dalla cosi delta insurrezione roma-

na dei 22 Ottobre, la quale riusci meno rilevante per se che pel

suoi effelti nella serie degli avvenimenli.

Caduli a vuoto gli aggiramenti codardi del Comitato nazionale.

preteso romano, per la inelultabile fermezza dei ciltadini contro

i mestalori slranieri
;

e per simile cagione divenuti impotenti la

Giunta insurrezionale, elo spurio Comitato nazionale d' insurrezione

nato dalla congiunzionc del Comitato e della Giunta ;
i capiselta di

Firenze fecero avviso che la sollevazione di Roma fosse da affidare

1 Vedi segnatamente il capo XIX. Trame del Governo italiano dentro

Roma.
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a manigoldi piu sagaci, piu ardiii, piu spericolati. Luigi Castellaz-

zo, pavese, fu il p;-imo mandate a cio dal Ministro del Governo ita-

liano, con assenso del Garibaldi (altri il fa mandatario dell'Acerbi :

torna allo slesso), con pieni poteri per ordire e incenderc la insur-

rezione contro il Santo Padre 1. Giunse il di 7 Setlernbre, ma stu-

diando 1' opera con piu malvagita che caulela, dette nelle forze del-

la polizia nel giorno 11 Ottobre. Fin dal 21 del mese precedente

aveva gia avuto il successore, in Francesco Cucchi bergamasco.

deputato al parlamento di Firenze. Costui prese titolo di Generalc

della insurrezione : a lui era dal Raltazzi commessa 1' amministra-

zione della pecunia ,
e data piena balia sopra ogni altro misfatto da

eseguire 2. Attorno al generate Cucchi aggiravansi capischerani di

alto affare: il deputato Giuseppe Guerzoui, Giulio Silvestri ufficialc

dell'esercilo italiano, Giuseppe Ansiglioni ufficiale garibaldino, 1'ar-

chiletlo Giuseppe Bossi, Giuseppe Perfelti, Giulio Aiani, Giuseppe

Piatti, e pochi altri maggiorenti, parte forusciti e parte felloni do-

mcstici. Solto la costoro guida militavano i satelliti di bassa mano,

piu celebri tra i quali rimasero il Monti e il Tognetli, perche lascia-

rono le tesle in sul patibolo 3.

Ca pi tale e precipuo affare era innanzi tutto fare armi ed armali
;

atteso che fmo allora le laule mesate del Governo di Firenze erano

ite a fare lucido il pelo ai malvacei, ossia ricasolini, e sopratlutto ad

alcuni avvocati romaneschi. anfanoni e nulla piu. Adunque il Cuc-

chi diedesi ardentemente a rannodare gli arrolati nelle famose

squadre del Comitato nazionale, numerosissime di gente solo a' di

delle paghe; le rimpolpo dei sicarii della Giunta insurrezionale, c

d'ogni altro piu vile arnese di setta, dianzi patlegglato; vi aggiunse

brigate di novellini acciarpate in frelta tra la plebe viziosa, biscaz-

zieri, falliti, scioperoni, malvissuti, rifiuto di prigione e di galera.

Con lutto cio i ruoli riuscivano si smilzi, che fu al tutto necessario

fare assegnamento quasi solo sui Garibaldini toscani, napoletani,

1 Processo Bossi, Monti, Toynctti, ecc. pag. 20, 81, ecc.

2 GUERZONI, N. Antol. Marzo 1868, p. 547. Processo Bossi, Monti, To-

gnetli, pp. 7, 40, 81, ecc. Proc, Aiani, pag. 44.

H Processo Bossi. ecc. pp. 24, 27, 38, 49 ecc. Procem Aiani, p. 9.
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lombardi, piemontesi: i processi format! dipoi sui fatti della som-

mossa, danno chiaro a divedere, che di romani non si pote raggra*

nellare altro che poche centinaia d' uomini. Ma bene valevano essi

per molti, in quanto ricettavano i foreslieri nolle loro case: e quest!

vi venivano alia spicciolata, forniti di passaporti legittimi. Con tali

arti il Cucchi a mezzo il mese di Ottobre credette avere pronti a

scendere in piazza otto battaglioni, ciascuno di circa 300 scherani,

o piuttosto belve feroci, come le chiamava per vezzeggiativo, uno

dei loro capi, Giulio Aiani. Yero e che dove la insurrezione avesse

preso piede, sarebbero, come avviene nelle plebi numerose, accorsi

piu cor\i alia carogna : nel tentativo, ove cercavansi aquile alia pu-

gna, neppure tutti gli assoldati si cimentarono. Onde che le spa-

valderie de' tre mila congiurati romani, o degli ottomila, cadono

di per se nel ridicolo
;
ne noi ci diamo briga di confutarle 1 .

Di armi, traendone ragguaglio anche solo da quelle che vennero

a mano del Governo pontificio, si aveva il sufficiente: pistole, rivol-

telle, specialmente delle fabbriche di Brescia e ad uso della cavalle-

ria, boccacci da masnadiere, rompicapi da cannibali, lance, coltelle

serramanico, sliletti, accetto in gran numero, e copia altresi d'ordi-

gni da scassinar porte. Di bombe orsiniane si possedevano veri

monti: solo quelle destinate all'assalto del casino militare, a detla di

un sicario, erano 364. L'arme prescelta per la pugna notturna era

una scure in asla, a due fendenti, con in capo un pernio quadro e un

dente a molla, onde intiggervi una lunga lama di pugnale: ne furo-

no rinvenute presso a un migliaio : queste erano le mille alabarde

procacciate secretissimamente dal Comitato malvaceo, colle 10,000

lire mensili, fedelmente pagate dal Lamarmora, dal Ricasoli, dal

Rattazzi, come confessarono i Rapporti del Comitato d'insurrezione.

II Menabrea non e men generoso co' cavalieri garibaldini. Si fab-

bricavano specialmente ad Or\ieto
;
e nelle tilze degli archivii roma-

ni ci sovviene aver letto il nome e cognome dell' infame artefice :

s' intromettevano con mille frodi alia minuta, si distribuivano in va-

1 Processo Bossi, Monti, ecc. pp. 22, 48, 50, 52, 64, 76, 151, 221, ecc.

Processo Aiani, specialmente pp. 43 e 44. Proc. Acquaroni, passim. Rajyp.

del Comit. d'insurrezione. Gazz. d'ltalia, 7 Die. 1867.
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rii pimti della citta : il principale deposilo di seicento scuri e sette-

centocinquanta pugnali si rinvenne in \ia S. Giovanni de' Fiorentini,

ove credcsi approdassero notlurnamente pel Tcvere. Oltre a do in

sull' ultimo, il Cucchi oltenne dal Governo italiano un bell'ottocento

fucili militari con baionelta, cbc dalla Spezia partirono sopra una

tarlana, e risalendo il Tevere per Fiumicino vennero ad accumular-

si nelle \icinanze della cilia, fuori la porta S. Paolo : ma non rnai

riusci ai malandrini di inlrodurli entro le mura, se non forsc un

qualcbe coniinaio 1.

Piu die in tali slromenli militari e manigoldi, il Comitato d' insur-

rezionc fidava ne' ritrovati di rafiinata peiiidia : perciocche troppo

gli era nota la leanza del popolo, e la fermezza de' soldati del Santo

Padre. Pero tanto il Castellazzo, quanto il Cuccbi posero ardenlissi-

mo studio all' opera delle mine; 1'ingegnere Bossi, 1' Ansiglioni e il

Silvestri n'erano i precipui macchinalori
,

il Monti e il Tognetti c

altri servivano ciascuno dell' arle sua. Primo intendimento fu di

mandaiie in aria lutle, se fosse possibile 2; ma non bastando il tem-

po, si presero di mira i piu numcrosi alloggiamenti, e innanzi tutto

quelli delle milizie estere. Si esplorarono i quartieri dei Zua\i a

S. Agoslino, alie Zoccoletle, a S. Callisto, e al palazzo Serristori,

ov' eran tro compagnie, collo Stato maggiore del reggimento; e cosi

la caserma principale della legione francoiomana a Gimarra, allog-

giamenlo di quatlro compagnie ;
e quella dei Garabinieri esteri a

S. Maria Maggiore. Fu pure disegnato di minare la piazza della

Chiesa Nuova, e queila di Monte Cavallo, per seppellirvi le truppe

cho per a\ventura vi campeggiassero, o se non allro incutere ter-

rore nei cittadini nell' ora dell' azione. 01 Ire a cotali eccidii, nellc

piante lopograficbe dell'impresa, che furono sequestrate, si rimen-

nero contrassegnati in varii colori allri punti di atlacco e altri siti

per le mine: e Ira quest! la caserma dei Gendarmi a porla del Popo-

lo, e gcneralmente tulti i posti di Gendarmeria; le casemae di Borgo

1 Processo Acqnaroni, pp. 35-42. Proc. Aiani, p. 9. Rapp. del Comit.

J' inwrrezione. GUERZONI, JV. Antol. Marzo 1868, p. 544. Gaz-x. d'Italia, 7

Dlcembre 1868.

2 Processo Bossi, Monti, Tognetti, ecc. p. 67, 120.
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Angelico tra porta Angelica e Caslello; di Castel S. Angelo, e delle

Career! nuove; la via e la piazza di Sora, sede di cinque eompagnie

della Linea; il Maccao, deposito di Arliglieria e Cavalleria e d' altre

armi; la Pilotta, ove a fianco del Ministro delle arini, alloggia uno

squadrone di cavalli
;

il corpo di guardia Reale in piazza Rusticucci;

e infine (orribilissimo a pensarc) il quartiere della guardia Svizzera,

sollo gli appartamenti di Pio IX 1. E perche di quest' ultimo imma-

ne delitto non rimanesse in poter noslro di dubitare
,
se ne vanta-

rono, a piu riprese, i mostruosi uomini del Comitalo d'insurrezione,

nel loro Rapporto divulgato colic stampe.

Tremendo ostacolo si ergeva contro i disegni del Cucchi, nel ca-

stello S. Angelo, dove il Santo Padre avrebbe trovalo rifugio nella

solidita dei bastioni, e difesa ad estrema oltranza nel picciolo presi-

dio, composto d'unabalteria d'Artiglieri e d' una compagnia di Zua-

vi. Si accani pertanto a sicurarsi del Castello. Yi adopero im settario

abbietiissimo d'animo, ma astuto e audace ad ogni trama piu scel-

lerata: chiamavasi Filippo Fioretti. Da prima coslui uso le pro-

messe, che sfolgorate e certissime faceva a norne del Cucchi, del

Garibaldi e del Governo italiano; vi aggiugneva oro profuso, on-

de ave\a piene le mani; giurava che inutile riuscirebbe ogni di-

fesa, perche Ira pochi di 1'esercito di Yiltorio Emmanuele marce-

rebbe sopra Roma-; e infine tanto vi si armeggio, che ottenne d'in-

vischiare alia pania mezza dozzina di cannonieri del forte. Dopo

averli cosi sedotti ai primi passi colle lusinghe, li trabocco agli ul-

timi colle minacce. Capo di questi traditori, unici in tutta la guerra,

fu un Francesco Zaffetti. II compito loro assegnato era inchiodare

le jirtiglierie, incendiare una polveriera, trucidare i comandanti,

finire colle granate orsiniane la guarnigione avviluppala uelle rui-

ne. Gia erano in pronto e sill luogo le spine, da adattarsi ai foconi

del vadi pezzi, e intromesso buon numero di bombe. La polveriera

adocchiata conteneva circa 16,000 chlogrammi di polvere: onde-

che, se fosse scoppiata, i perfidi incendiarii ne coglievano dcgno

1 lyi, pp. 24, 43, 75, 81, 92, 93, 118, 120, 126, 132. 11 numero e la qualita

delle milizie, gli abbiamo avuti dai Registri del Ministero delle armi.
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premio dai piu perfidi istigatori, andaudo involli neU'esterminio ine-

vitabile di tulto il castello. Ma che importava al Cucchi la loro vita?

liberavasi anzi dalle promesse di onori e di tesori loro fatte, e in-

tanto periva il presidio, n'era intronata pericolosamente la basilica

Yaticana e la stanza del Santo Padre, e Roma d' atroce orrore co-

sternata: che si poteva ambire di piu glorioso pei liberatori del po-

polo romano 1?

Le iene settarie, cui e dolce il sangue beuto a lunghi sorsi, non

che inorridire a tali atlentati, guazzavano voluttuosamente a pensar-

le, a comporle, a sperarne il meditato successo. Ti si rizzano i ca-

pelli sul capo a riandare nelle relazioni fiscali, lessute sugli atti del

processo, e nelle deposizioni dei rei confessi, gli atroci conventicoli

di quei nefandi. Si adunavano sicarii d'ogni paese, tutti con un solo

intento di riempire di ruine e di sangue la citta metropoli del cristia-

nesimo: si tenevano assemblee negli abituri fuor di mano, talvolta

nei lupanari, dove per mani laide si lavava il sangue aggrumatosi

sulle vesti nei pugnalamenti: quivi si distribuivano le paghe agli

operosi, si rimbrottavano i tardi, si minacciava il pugnale ai peri-

tosi. Altri rapporlavano il numero delle daghe, delle bipenni, degli

stili gia provveduti ;
altri noverava le granale fulminanti gia carica-

te. Si magnificavano gli appresti di esterminio, e si discorre\a con

gioia cannibalesca delle intere compagnie, che pria sepolte che uc-

cise, resterebbero sotto i ruderi fumanti delle lor case, e della faci-

le vittoria, che a gran furia di bombe orsini si riporlerebbe dei so-

pravvissuti. Si aggiravano nei sotterranei, e quivi a sangue fieddo

lungaraente studiavano i siti ove stipare la polvere: e il Bossi rug-

giva di dolore al pensiero che il tempo non gli permetteva di mina-

re le caserme tutle, e cosi allietare i concittadini con presso a trenta

Tulcani in fiamme. Giuseppe Ansiglioni di sua mano lavorava or-

digni di strage : e parlandosi di una mina da esplodere sotto un po-

sto militare non numeroso: Mi rincresce, esclauiava, mirincresce

che sono pochi. Tanta atrocita di consigli impietosiva talora per-

1 Processo Bossi, Monti, Tognetti, ecc. passim, massime le confession!

de're, pp. 168 e 179.

Serie \IIf vol. VZJ, fasc. 464. 11 6 Luglio 1869.
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sino 1'assassino Monti, che ricusava la sua mano, pensando al gran

numero di innocent! famiglie che n'andrebbero travolte nella cata-

strofe : ma lo spietato settario rispondeva : Non importa : basta che

si metta una buona paura. E pure Ansiglioni e nato in Roma ! tanto

e vero che il carbonaro italiano abblura la patria, ne piu conosce

altro vincolo sociale, fuorch& la catena della loggia a cui e vile schia-

vo. Egli con due altri felloni
,
Gesare Perfetti e Giuseppe Silvestri,

supplicava il Monti di consumare il misfatto, per rendere un servi-

zio alia patria; e dopo 1'assassinio gli benedicevan le mani: Bra-

vo, Peppe: avrai un gran compenso. Francesco Cucchi facevai

suoi compliment! del felice successo di Serristori a chi aveva diretto

quell'impresa e a chi 1'aveva eseguita 1.

E coloro che tante scelleraggini accumulavano nella citta del

Santo Padre erano mandatarii del Governo italiano, spesati a ci6

dall' erario regio, in contimio carteggio col Presidente del Ministero

fiorentino 2, venuti dagli stalli del Parlamento, a dopo il delitto pub-

blico, pubblicamente ritornativi, a udirvi pubblicare le loro laudi

dal labbro di Federico Menabrea. In quell' aula di pretesi areopagit]

siede Francesco Cucchi, e a suo fianco i Guerzom, i Bertani, i Cri-

spi, i Salomone, i Fabrizi, i Nicotera, gli Acerbi, i Cairoli, i Gari-

baldi. Ciascun d' essi, giusta il diritio delle genti e le leggi dei

popoli civili, ha dieci e cento volte meritato il capestro, e pure

miete il fiore delle onoranze che puo conferire ai suoi benemeriti

una nazione. Dopo di che si maravigliano i governanti che contra

essi si armino stiletti, e si trammo cospirazioni ! Non si rintuzza il

veleno della vipera coll' accarezzarla. E sappiano che, per giustissi-

mo giudicio di Dio, cola dove sono ricolmi di premii i criminosi cit-

tadini ,
dov' e conculeato all' occhio del sole ogni senso di religione

e di morale, vilipeso ii santo diritto, il pudor^, il buon senso, vano ^

innalzare dighe eontro la barbaric : 1' auarchia o tosto o tardi trari-

pa, e la civilt& va sommersa. Noi abbiamo gia veduto, sebbene con

1 Processo Bossi, Monti, Tognetti, ecc. passim, e segnalamente pp. 33,

86, 49, 63, 64, 80, 120-128, 159, 200-203.

2 Yedi i Docwn. relat. agliultimi awenim. presentati alle Camere ita

iiano, passim.

i3 P!:
-

. :.?H,V^
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isdegno, tentarsi contro il Re di Torino, do che il Governo di lui

tento contro il Re di Roma e Yicario di Gesu Cristo.

II popolo romano intanto, in cui nome si macchinava lo scempio

della patria, ignorava ogni cosa, attendeva sicuramente alle consuete

bisogne, ai sollazzi delle Ottobrate; e le ville intorno a Roma eran

piene di autunnanli. Tanto era lungi dal bramare novita, che durante

la guerra sui confmi, il Santo Padre pote ogni giorno recarsi a diporto.

per le vie della citta, riverito e benedetto dalla folia: e si trovava in

mezzo al suo popolo anche il 22 Ottobre, forse ottanta minuti prima

che scoppiassero i tumulti. Ben era vero, che udivasi tra i borghesi

un lamentio frequente, di cio, che il potere di buon governo lascias-

se errare impunemente per ogni luogo uomini nuovi, di aspetto si-

nistro e truculento. Noi gia notammo come pei maglstrati si vigi-

lasse, e non senza frutto di felici presure l. Aggiugniamo che piu

volte la insurrezione si trovo come decapitata per la solerzia della

polizia, e vide smagliarsi le sue reti nel tesserle. II cavaliere Luigi

Castellazzo, primo capo politico della sedizione, fii sorpreso colle

sue scritture, colle sue piante topografiche, e si ebbe in premio 12

anni di galea : Giovanni Marangoni, destinato comandante delle ope*-

razioni militari, accompagno il Castellazzo: Filippo Lorenzini venne

colto il di 15 Ottobre con buon numero di bombe orsiniane, e di co-

pioslssimo fornimento da guerra, di cui era fabbro: le armi piu mid-

diali, cioe i fucili militari donati dal Governo italiano mai non po-

terono varcare le porte: in un accesso della polizia a via Oescenzi,

per poco non si avviluppava in una sola retata tutta la congrega

principale dei caporioni : la mattina del 21 si metteva la mano sopra

un deposito di munizioni e di 15 bandiere, al vicolo degli Spagnuoli,

. 32, e un capitano de' congiurati, per nome Michele Rertozzi, ca-

va nelle forze del Governo con armi, danari e vettovaglie: infine

i pervenne a sapere deH'armeria depositata a villa Matteini; e fe

sequestrata poche ore prima che i fucili venissero disti ibuiti : che

piu? del moti gia gia sullo scoppiare si sapeva qualtro giorni prima, e

*

1 Vecli Capo XX, La sordomuta polizia romana.
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II Ministro delle armi vi provvedeva 1, e della sommossa imminente

alia sera si ebbe certissima conoscenza nel mattino 2. Polevasi certo

operare piu e meglio: ma pure T operate non fu poco: noi vedemmo

Palermo, Milano, Vienna, Parigi e tante altre popolose metropoli,

andare subitamente a fiamma dopo le ribellioni lungamente covate,

quasi che sotto gli occhi de' magistrati, e ancora che \1 dimorassero

iegioni di sergenti secreti con famosi capi e doviziosissime paghe.

Certo i capifila garibaldeschi in Roma della polizia romana for-

marono alto concetto e pauroso. Infatti, sulle prime dimoravansi

essi in sui pubblici alberghi ,
o nella casa del Bossi a piazza Fiam-

metta: ma vedendo tuttodi cadere nelle carceri satelliti plebei e al-

burn dei capi, tale ne risentirono uno spavento, che piu non vollero

-dare posta ferma, e tramutavansi di giorno in giorrio a nuovi ilco-

veri, spesso ne' ridotti del vizio. Quivi solo riputavano sicuro T ac-

<50gliere le conventicole, udire i referti de' capocci minori, e delibe-

iare dtlle nuove macchine da mettere in piedi. Nel che tanta timi-

dita mostravano I'Ansiglioni, il Perfetti, il Silvestri, che un popolano

rubesto ebbe un di a rimbrottarli, perche mentre il Cucchi e altri

sgherri maneschi baitevano'il lastrico delle \ie, essi invece se ne

stavano nascosti per le case e in mezzo a femmine B.

Che se non sonnecchiava la magistratura del buon governo, ben

forza confessare, che energici e continuati procedevano i provve-

dimenti della potesta militare. E qui e luogo di di>1sare con suffi-

ciente esattezza quali e quante forze militassero in que' giorni disa-

strosi alia guardia di Roma. Certi cronacisti garibaldeschi contaro-

QO 9,000 uomini di presidio, e piu oltre
;
altri scrittori ne conta-

rono appena 2,000 o poco piu: or ecco il vero, secondo che si ri-

cava dai ruoli, tuttavia in essere negli Archivii del Ministero delle

armi. La guarnigione si riduceva a cinque compagnie di Gendarmi

a piedi e d'uno squadrone a cavallo
;
due ballerie d'Arliglieria; due

1 Comunicazione del Ministro al generate Zappi, nei Doc. mss. degli Ar-

chivii, 17 Ottobre.

2 Rapp. delle Operaz. delle Guardie di polizia. Processo Bossi, Monti,

Tognetti, ecc. pp. 38, 39, 46, 49. Proc. Acquaroni, ecc. pp. H, 15, ecc. ecc.

3 Proc. Bossi
, ecc. pag. 49.



IXIII. I/ INSURREZIONE DI ROMA, 22 OTTOBRE, AL GIORNO 165

squadron! di Dragoni ;
una compagnia di Genio e Zappatori; 759 ba-

ionetle tra Linea e Cacciatori di fanteria paesana; 1138 Zuavi; 398

Legionarii francoromani; 781 Carabinieri esteri; e altre armi di

minor conto : in tulto 5634 teste. Ma vuolsi por mente che in que-

sto novero si comprende circa un migliaio Ira invalid! ,
infermi ed

infermieri
;

i depositi dei varii corpi tullavia sul formarsi
;

le com-

pagnie di maestranza, gli ufficii d' amministrazione militare *e dei

comandi superior! e di piazza, 1'esteso servizio di sicurezza pubbli-

ca, il presidio irremovibile del Castello e d'altri posti gelosi: onde-

che al trar de'conti, Roma col suo ambilo smisurato, con numerose

porte, con circa 220,000 abitanti, contava non ben 3,000 uomini,

da opporre ad una insurrezione.

Ognun sa che il servizio regolare di Roma in tempo di pace richie-

de almeno il doppio : or che sarebbe stato. se veramenle un moto

popolare fosse scoppiato in quattro o cinque punti della citta? e se in

otto o dieci isolali si fossero occupati gli sbocchi, levati serragli e co-

slituiti ridotti di rivoltosi in armi? Una guarnigione di 20,000 com-

battenti appena saria riuscita baslevole a sostenere la fortuna del-

F armi pontificie. Ma il ministro e capitan generale Kanzler, non che

femere del popolo romano, faceva validissimo assegnamento sopra

la incrollabile fedelta di esso. E a gran ragione. Gia fin dal 16 Ot-

tobre la borghesia romana, volontariamente arrolata nella cosi delta

Guardia Palatina, due volte la setlimana montava la guardia reale al

Valicano in iscambio delle milizie d' ordinanza. Tanto si affidava il

Sovrano a questo fiore di volontarii, quasi tutti padrifamiglia, o capi

d'officine, o altrimenti onoratissimi cittadini l. Fu osservato che

ne'di piu turbolenli, piu numerosi aceorrevano i Palatini: inferessi

di famiglia, di ufficii, di negozii, tutto cedeva al paragone del su-

premo interesse di prestare servigio immediate alia persona del San-

to Padre. E pure non riscuotono altro compenso fuorche 1'onore di

compiere un nobile e faticoso dovere liberamente assunto.

1 Relazione del cav. Reggiani, clie neH'autunno del 67 teneva il comando

del battaglione.
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II Ministro pertanto, sicurato al tutto deiranimode'cittadini, dis-

pregiava altamente le bande ragunaticce, senza fede in Dio, senza

carita di patria, senza onor militare: e, conoscendo prodezza di gio-

ventu che si accoglieva sotto la bandiera di S. Pietro, valutava

ogni suo soldato coino forza eguale a cinque : era questo il suo rag-

guaglio. Cio non di meno tanto non allontanavasi dalle corauui cau-

tele di guerra, che anzi tutle le milizie della capitale teneva di con-

tinue airopera e all'erta, come se ad ogni ora fosse imminente 1'at-

tacco. Gli alloggiamenti riparti su tulta la superficie della citta, in

guisa che ai posti strategic! stanziassero le masse phi forti. L'abi-

tato divise in tre zone. La prima abbracciava tutta la destra del Te^

vere, che e quanto dire il rione Trasle\ere e la citta Leonina. In

quest' ultima, che comprende il Vaticano, il Borgo e il castel S. An-

gelo, pose la base delle operazioni e il ridotio della rcsistenza

estrema. N'era capo il colonnello dei Zuavi, Aliet; il tenentecolon-

nello Pifferi comandava il forte. II liume e il ponte S. Angelo do-

minati dalle artiglierie del castello, e le valide mura a ridosso del-

la reggia papale, il valore de'presidiarii, deliberati di difendere il

Santo Padre sino aU'ultimo sangue, promettevano, in ogni evento,

lunga e memorabile difesa. E falso cio che allri scrisse, essersi

minato il ponte S. Angelo : solo si taglio la comunicazione del

ponte di ferro tra la via Giulia e la caserma Salviati alia Lungara,

con nulla piu che levarne il tavolato. E poiche altri cerco cagione

di malignare sulle mine immaginarie, che dovevano scoccare im-

provvise con esterminio dei cittadini, ecco il documento che risolve

la queslione : Ministero delle armi, Gabinetto del Ministro, 22 Ot-

tobre 1867. Al generate Zappi. E volere di Sua Santita che niun

ponte nell'interno della citta siammato. Va bene quanto fu eseguito

al ponte di ferro dirimpetto alia caserma Salviati. Kanzler 1.

La seconda zona centrale venne affidata al colonnello della Legio-

ne, d'Argy, con vigilanza sopra piazza Colonna, monte Cavallo, Ca-

stro Pretorio, piazza del Popolo, monte Pincio. Al Jannerat, tenente

colonnello dei Carabinieri esteri, fu commessa la terza zona, col Cam-

1 Do:, mss. degliArchiv. 22 Ott.
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pidoglio e il Colosseo, e coi rioni Regola e Monti insino al Laterano

e a porta S. Giovanni. Esercitava il comando ordinario cli piazza il

colonnello Lopez, risedente nel mezzo di Roma al casino militare;

dove pure incentravasi ogni provvedimento sopra la citta nelle mani

del generate di brigata, Zappi, comandante superiore della divisione

di Roma. Quanto al Minisho delFarmi, siccome sommo generale del-

I'esercito pontificio entro la citta e nelle province, ai primi moti del

confmi egli trasfeii il suo alloggio al palazza del Ministero in piazza

Pllotta, ne pift se nc tolsc ne di no notte durante la guerra. Quivi il

Kanzler attoniiato dal suo Stato maggiore riceveva di ora in ora i

ragguagli telegrafici de' comandanti, contava quasi dissi ciascun passo

delle inilizie torneanti su tutto il confine, risapeva ogni palpito della

capitale : provvedeva incssantemente ai nuovi bisogni con istruzio-

ni, con ordini, con nuovi disegni. Ne'pressi improYvisi, o all'uopo

di urgenli spedizioni adunava gliufiiciali supeiiori di Roma, e talora

eziandio delle province. Nella seconda meta di Ottobro rarissime

troviamo le sue Mere, parlava solo col telegrafo: i dispacci scam-

biati in quei giorni formerebbero un ginsto volume, nel qtiale con

infinite- dilelto si leggerebbe 1' istoria tutta della guerra romano-ga-

ribaldina.

Ed egli, conviene ricordarlo a laude del vero, veniva mirabilmen-

te assecondato dai direttori della telegrafia, delle ferrovie e d' ogni

altro necessario strumento. Gli era conlinuo alato V instancabile suo

capo di Stato maggiore, il cav. Ungarelli, promosso di poi, in merito

de' preclari servigi, al gpado di tenentecolonnello 1. Per cio che si

attiene al governa militare della capitale, il Zappi si teneva sull'av-

viso e in acconcio di dare all' armi : rinforzava ora questo or quel

corpo di guardia, secondo i bisogni : ogni compagnia, ogui distacca-

mento aveva da lui mandato preciso sulla resistenza da opporre in

1 Ndle scritture degli arctiivii noiriconosciamo fr^queatisslma la sua mano:

cche oltre airufficio di capo cli Stato maggiore, suppliva altresi come '/apo

gabinetto: e noi il rammcntiamo eziandio per ispeciale debito di grati-

dine, come colui che, oltre ai document! iu originale apeutici dalla cor-

ia del Minis.tro, alFuopo ci compilava egli stesso tavole e ragguagli so-

a gli atti autentici.
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caso d'assalto, e sulla via da percorrere in evento di doversi ritirare

sopra un posto phi forte. Ne' principal! quartieri vegliava per giro

una compagnia, cosi che dove nascesse rcpentino bisogno, si aveva-

no in tutto punto d'armi presso a trecent'uomini, pronli a volare sul

campo : provvedimenti tutti che rhiscirono di efficace e presentaneo

presidio specialmente nella nolle del 22 Oltobre.

Tale era lo stalo di Roaia, allorche un lelegramma annunzia che

Giuseppe Garibaldi e comparso in Firenze nella maltinala del 20, e

che vi passeggia liberissimo e parlamenla sulle piazze , benvisto e

accarezzalo dal Re. Inlanlo la sera innanzi il minislro Raltazzi ave-

va smesso 1'ufficio, niuno vi sollenlrava, regnava uno sgoverno ar-

lificioso e perfido. Allri avvisi fanno conoscere che il famigeralo

condolliere e pubblicamenle scaglialo da Firenze controRoma, e che

onde crescenli di soldali, appena mal traveslili col sacco garibaldino,

riempivano i vagoni delle ferrovie alia volla del confine romano. Non

si sapeva allora in Roma, che il Raltazzi (conlinuava a governare die-

tro le quinle) avesse promesso al Garibaldi, che dove coslui riuscis-

se a Irarre sessanta fucilale sopra Roma, 1'esercito regio avrebbe

varcalo la frontiera 1: ma bene indovinavasi da cerlissimi indizii, e

soprallulto dal conlegno dei corpi d' esercilo, schierali altorno alle

fronliere, col solo incarico di rendere gli onori militari alle grosse

bande che passavano Ira mezzo a loro.

Ren era vero, per altra parle, che T ambasciala francese in Ro-

ma aveva due giorni prima rinnovale fermissime promesse del soc-

corso imperiale 2; in fatti il generale di Failly, comandante della

spedizione francese, parliva da Parigi per Tolone il giorno 19 e

nell'ora medesima 1'Imperalore mandava riobbligare la dala fede al

Yalicano 3. Ma con lutlo cio la squadra ormeggiavasi in porlo, le

truppe s' imbarcavano e si sbarcavano, i telegrammi imperiali ne-

goziavano con Firenze, e la Francia era ingannala dalla sagacissi-

ma peifidia del Governo italiano
,
che ordinava alle bande garibal-

1 Lettera di Giuseppe Garibaldi ai suoi elettori di Gallura: vedila nella

Civ. Catt. ser. VII, vol. V, pag. 243.

2 Doc. mss. degli Archiv. 17 Ottobre. Giornale di jRoma, ecc.

3 Doc. mss. degli Archiv. 19 Ott.
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dcsche di simulare una plena ritirata dai confini pontificii 1. E de-

gnissimo di nota, che appena partito da Roma un telegramma ,
che

annunziava -a Parigi il rilirarsi delle bande, nel Regno d' Italia si

trovaron intercelte le linee telegrafiche ;
e per fare conoscere cola i

nuovi attentati, seguiti a quel iinto movimento, fu d' uopo ricorrere

a difficilissimi spedienli. Ma pur si ottenne Y intento. A queslo

modo Garibaldi, mentre a Parigi si consigliava, e a Firenze si tra-

diva, poteva piombare sopra Roma con circa 12 mila combattenti

gia ammassati a Scandriglia e a Corese : il confine dista dalla Ca-

pitale una giusta ora di ferrovia. In si estrema distretta contro for-

ze cosi soverchianti non vacillo un istante il Gapitan generate del-

le armi pontificie : raffermo Civitavecchia, a comodo dello sbarco

sperato sempre, sebbene indugiato, del soccorso francese, rannodo

tulte le forze delle province in Roma, tronco le ferrovie all' esercito

del Re, taglio il passo a Garibaldi minando i ponti sull'Aniene,

concerto la difesa contro V invasione garibaldina e regia, scagliona-

ta da fuori le mura insino a dentro la citta, e di posto in posto sino

al supremo ridotto di castel S. Angelo e del Vaticano. Qui si aspet-

terebbe 1'intervento della Francia. Tali ordini comincio a spacciare

Ja sera del 21
;
la mattina vegnente si muravano cinque porte della

citta, si bagnavan le fosse di castel S. Angelo, s intercettava il

passo al ponte di ferro, e ogni altro necessario si allestiva con ar-

dentissima alacrita 2.

I provvedimenti dati contro 1' aggressione esterna non infermava-

no la vigilanza contro i moti interni. Un dispaccio del Minislro ne

dava avviso al generale Zappi ,
come sopra si disse , fin da quattro

giorni prima che si avyerasse il tentativo del 22. Vi leggiamo que-

ste formate parole: Le sere delli 18, 19 e 20 corrente sono indi-

cate per un movimento rivoluzionario ;
e proseguiva divisando i

1 Moniteur, 21 Ott. 1867.

2 Moltissimi telegrammi e atti diversi, passim, nei Doc. mss. degli Archi-

vii, 21-25, Ottobre. Notificazione del Dirett. di Polizia, 22 Ottobre. Rapp.

generale del min. Kanzler. Altre relazioni speciali in gran numero di pubblici

ufficiali e di cittadini. Noi pure eravam sopra il luogo.
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particolari del partiti onde fiaccarlo pnma die si destasse 1. II gier-

no poi della lenlata insurrezione le milizie si trovarono come per in-

canto ritenute in quartiere da piu ore innanzi, e pronte a-marciare 2.

Tanto e vero che, sebbene non si fossero penetrati gli ordinamenli

strategic! de'faziosi, presentiyasi nulladimeno 1'ora del cimento.

Mentre cosi stavano a fronte i difensori e gli aggressori di Roma,

in una stessa cerchia di mura accampati, il Governo di Firenze, che

tutto adunavasi in pugno al caduto ministro Rattazzi, comprese la

necessita di non indugiare piu oltro la sollevazione. Scalenato Gari-

baldi, fornitegli grosse forze, 1'invasione non poteva non cagionare

una impressione esterna formidabile : qualsiasi agitazione interna,

1' avrebbe renduta vittoriosa: cosi ragionava il Rattazzi, e con lui ii

Comitato d'azione in Firenze. Fu dunque ordinato al generale Cuc-

chi d'insorgere ad ogni inodo, e subito. II Cucchi aveva segnato a

cio il giorno 27 3; ma vide quanto vilevasse il -venire subitamente

ai ferri, e condiscese. Cucchi ha falto avvertire che azione sari

Lunedi sera immancabilmente. Cosi scrisse per telegrafo al Se-

gretariato generale del Ministero deU'interno in Firenze 1'Argenti,

regio prefetto di Terni 4. Urbano Rattazzi non poteva ben avere se

non udiva subilamente il fragore delle mine scoppiate, e tempestava

di telegrammi il Mosca sottoprefetto di Rieti. Dia subilo, se ne

ha, notizie di Roma. Faccia in modo c he pubblico le conosca il me-

no possibile. Urbano Rattazzi. Passavano poche ore, e Rattazzi

furibondo ripeteva il telegramma 5. L' ubbidiente sottoprefetto ri-

spondeva il di stesso : Signor Ministro dell' interne, Romani iis-

sata insurrezione domani. Assicuro, osservero raccomandazioni tele-

gramma 6. Rattazzi riebbe il respire e la speranza.

1 Comunicazione del Ministro al generate Zappi, nei Doc. mss. degli Ar-

chivii,170tt

2 Relaz. speciale (T un Ufficiale superiore ;
e altri Rapp. nei Doc. mss. degli

Archivii, 22-23 Ottobre ; oltre di che, e nolissimo in tutta Roma
3 Processo Acqiwroni, ecc. pag. 14.

4 Doc. relat. agli ult. avvenim. presentati alle Camere, pag. 149.

5 Ivi, pag 150. 1 due telegrammi sono in data del 22.

6 Ivi, pag. 155.
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Ouale si fosse la cagione di cotale indugio dal 21 al 22, nol sa-

premmo accertare. Forse non tutte le macchinc erano peranche a

giuoco; forse al Gencrale venne raeno il tempo ad avviare le fila,

e recarlesi in mano per la stretta finale. Ma il di 22 fece disperato

consiglio, e risolvette 1'opera di sangue. Nonc'e tempo da perdere:

oggi bisogna insorgere: e venuto 1'ordine! gridava 1'assassino

Borzelli, aiutante di campo dell' assassino Cucchi. Ma che? di

giorno? dimandava T assassino Monti. E il Borzelli di rimando :

Di giorno, di noite, come si sia l. La voce serpeggiava di co-

TO in covo portatavi dai procaccini della setta. II Cuechi aveva il

di prima date le paghe in 40, 000 lire ai capisezione e capisquadra,

picciola parte dei tre milioni e mezzo, che il Governo di Yittorio Em-

manuele spese in Roma 2 : aveva altresi distribuiti bandi d' insur-

rezione, in cui aizzavasi il popolo a nome della inonarchia savoiar-

da, e conservando i temperamenti necessarii per non isgomentare

soverchio la religiosita de'cittadini. Rispettiamo, vi si leggeva,

tutte le credenze religiose... Morte al papato temporale. Rispon-

diarno air eroico appello dei nostri fratelli colla campana del Cam-

pldoglio a stormo ... Pocheore di resistenza, e I'ESERCITO ITALIANO

saia i'n mezzo a noi 3. II nome di Garibaldi vi era taciuto, sicco-

me odiosissimo all'universale de' Romani.

Pagali i sicarii, chiamato il popolo aH'armi, non restava che

scendere in piazza. SuU' ora del mezzodi il Cucchi era in una casa

in Yia Crescenzi, n. 50, e dava gli ordini per la sera. Da'suoi cenni

pendevano truci e irnplacabili esecutori: rAnsiglioni, il Silvestri,

il Perfetti, rAmmanniti, il Monti, Angelo Tognetti e aliri; ad ogni

istante nc sopravYeniva de' nuovi, e soprattutto una quantita di

gente forestiera, a due a tre per volta
;
chi anda^a, chi yeniva; era

un continuo sonare a quella porla 4. Gli ordini eran questi : Al

tocco d'un'ora di notte s'imrnergesse la citta in buio profondo, Iron-

1 Processo Bossi, Monti, Toynetti, ecc. Confcssione yiudiziale del Monti,

5.51.

2 Ivi, pag. 67 e~68.

3 Doc. mss. degli Arclilvii, 22 Ottobre. Processo Acguaroni, pag. 22. Ne

iamo letto uno a stampa, staccato dal muro in una strada.

4 Processo Bossi, ecc. Confess, giudiziale del Monti, pag. $1, 52.
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cando i condolti del gas luminoso : a cio era commessa una squadri-

glia
1

. Nel punto medesimo si mettesse fuoco alia mina solto la ca-

senna Serristori : lo scoppio sarebbe segnale alia 4
a

squadra, di Bor-

go, di invadere 1'ospedale militare, rapirele armi, e scagliarsi sulla

caserma in mine, a fmire i Zuavi palpitanti tra le macerie. Alia squa-

dra 2a
servisse di segno lo sparo delle granate in piazza Colonna:

piombassero sul casino e sugli ufficii del comandi, e si facesse strage

degli ufficiali adunati al desinare. Altre masnade eran comandate a

piazza S. Carlo a' Gatinari, alia Trinita de' Monti, a piazza Montanara,

a Campo Yaccino, a Termini, per sorprendere varii posti: in futto le

squadre come gia dicemmo, erano otto; e loro arme, bombe orsinia-

ne, scuri, e bipenni pei popolani mal destri alle armi da fuoco, rivol-

telle, pistole, fucili pei masnadieri dell' arte 2. tin forte nerbo di

congiurati, bene in armi (squadra l
a

)
aveva mandato di assalire da

piu parti il Campidoglio, sfondare le porte della torre e dare la

campana a martello; udito i rintocchi, sbucassero da tutti i recessi

loro i gruppi di facinorosi, trascinando seco dei popolani il piu pos-

sibile, aprissero le carceri, traessero verso il centro della citta. In

quella una schieKa, la piu numerosa ditutte, doyeva gia avere sfor-

zata la porta di S. Paolo, prese le armi deposte fuori le rnura, e

ritornare ordinata e forte in soccorso degli amici : un' altra sckie-

ra in lontanissima parte, cioe a Ripetta, accogliesse sul Tevere la

banda Cairoli e le armi da questa recale. Con tali rinforzi, mentre

la debole guarnigione a tentoni, smarrita, sgomenta, sperperavasi

in tante e si svariate difese, si prendesse d' assalto il palazzo della

Pilotta, si trucidasse il Ministro e lo Stato maggiore, e quindi i capi

del Governo civile, ovunque si trovassero. Dopo di che la insurre-

zione trionfante, rincalzata forse di plebe avida di botlino, baltereb-

be a furore ogni altro ostacolo resistente, e giunta a pie del Castel

S. Angelo, vedrebbelo saltare in aria per opera dei traditori; o se

1 MENCACCI, La mano di Dio,vcc. vol.11, p. 46. Abbiarao ragionedi cre-

dere che i particolari, da questo storico riferiti, sleno di buonluogo: e certo

T assalto tentato al Gazometro non poteva mirare ad altro.
*

2 Processo Bossi, ecc. pag. 128, 134, 222. Proc. Aiani, p. 10. Rapp. del

Gomitato d
1

insurrezione. Relazione garibaldesca ,
nella Gazzetta tf Italia,

7 Die. 1867.
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non tanto, le resterebbe la munitissima posizione del Campidoglio

in potere, e cio bastava, giusta le coiwegne, perche da tutti i confi-

ni traboccassero le truppe di Vittorio Emmanuele. Trattanto, prima

dell' arrivo di La Marmora e di Ricotti (questi erano a cio designa-

ti)
coi battaglioni reali, sorridevan dolce alle tigri settarie le ore

tanto altamente promesse e trombate per tutta T Italia, le ore di cui

disse il La Marmora, che avrebbero fatto inorridire il mondo civi-

le 1
;

le famose ore di macello di migliaia di sacerdoti e di cittadi-

ni proscritti, le ore di saccheggio universale, di Yiolenza, d'igno-

minia, di desolazione, le ore minacciate dai giornali settarii, col

nome di rito augusto e severo delta giustizia... giustizia inesora-

bile 2; le ore vagheggiate da Garibaldi in cui sventolando il ves-

sillo d' Italia sui sette colli si awierebbero al loro padrone i neri

ruffiani del dispotismo
3

,
le ore aspettate da un capo garibaldino

in cui si rinnoverebbero le scene del 93 francese, squartando, im-

piccando, bruciando i piii venerandi personaggi della Chiesa 4.

Era prescritto altresi 1'assalto al Yaticano, il confessano i rapporti

garibaldeschi. II Santo Padre poi, fatto prigioniere... non ci regge

la mano a scriver tutto. Solo le iene ci crederebbero : e noi scrivia-

mo per gli uomini.

Tra tali orrori e nefandezze Roma diverrebbe preda di Garibal-

di e di Vittorio Emmanuele : la Francia, che ieri appunto aveva ag-

giornato ad altro giorno Tintervento armato, piii non si moverebbe

(il Rattazzi il giurava sino aH'ultimo momento 5) ; e se anche si ri~

tsentisse,

giugnerebbe ad opera consummata, a patteggiare, per pro-

pria riputazione, qualche condizione meno disonorevole per Pio IX

o pel suo Successore : Roma era conquistata.

Ma Dio e in Israele.

1 Lettera politico,, nella Gazz. di Fir. 29 Genn. 1868.

2 // Popolo d' Italia, 14 Ott.

3 Parole di Giuseppe Garibaldi, messe a stampa e pubblicate in tutta Ita-

lia, con data di Caprera 8 Ottobre 1867.

4 Doc. relat. agli ult. avvenim. presentati alle Camere di Fir., pag. S2.

Quivl le espressioni riescono si orribilmente brutali, e si citano norni cosi au-

gusti, clie non osiamo riferirne il testo agli umani lettori.

o Doc. relat. agli ult. avvenim. presentati alle Camere diFir., pag. 149.

Rapp. delGomit. d'insurrezione. Proc. Aiani, Deduz.dell'Aiani, pag. 30-33.
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Lezioni di Antichita cristiana, da sennTe di proleyomeni alia sto~

ria ecclesiastica^ utili ad ogni ceto di persone, per LUIGI Mucci,

Parroco in Sepinoecc. Napoli, stabiliraento lipografico delle

belle art! 1868. Un vol. in 8. pice,, di pag. 464,

II fine principale, cho TAutore si propone con questo libro, e nulla-

meno che di richiamare i fedeli alia pieta ed al fervore de'primi se-

coli della Chiesa, rappresentando ai loro sguardi, con un corso ordi-

nato di Lezioni, le antichita cristiane, siccome tipi perfettissimi di

fede e osservanza, capaci di rinnovare in tuiti essi lo spirito primiti-

TO. Alche egli si e condotto, nel mirare dall'una parte la guen-a

furiosa, che per opera di una sfrenata liberta e ora mossa di fuori

contro alia Chiesa, e dall'altra neH'osservare un gravissimo pericolo

non pure nel seno stesso di essa Chiesa, ma in que'medcsimi che

sono preposti a governarla. Anzi non pare che egli concepisca gran

timore degli aperti neniici; poiche, come dice con un certo slancio

poetico: in mezzo a tanti miasmi di corruzione e d' indifferentismo

religioso, la verit& rigogliosamente germoglia, e pari ai cedri del

Libano, che sui negletti viburni si elevano maestosl verso le subli-

mi region! dell' aria, vittoriosa sovrasta agli umani delirii. Per
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contrario queir altro pericolo, inviscerato nel corpo stesso della

Chiesa, gli sembra lanto minaccioso, che se non potra del tutlo im-

pedirc il trionfo della medesima, che e guarentito dalla parola di

Bio
,
certo lo ritardera, e clii sa di quanto ! Onde seguita poco ap-

presso: Cio non pertanto e a lamentare, che tro, coloro
t
che vesto-

no 1'efod del nuovo patto, vi ha de' farisei, e non pochi, i quali,

vera zizzania nel fertile campo della Chiesa, che come stoppia cre-

pitante al fuoco della giustizia di Dio dovrebbe struggersi per

sempre, ne ritarderanno la vittoria. Costoro, adulterando la fede, e

Cristo confoadendo con Belial, il cielo colla terra, lo spirito colla

materia, haft bruttata la religione, facendola servire ai mondani in-

leressi c facendo a brani la inconsutile veste del Nazareno l.

Ed a quest! principalissimainente ii buon Parroco di Sepino indi-

rizza questo sue Lezioni, impromeltendosi per mezzo d'esse non so-

lo di riformarli nella vita e ne'costurn!, ma ben anche nella dottri-

na. Quindi soggiunge: A richiamaro questi spirit! leggieri ed illu-

si, e d'uopo oggi che sieno riportati ai tempi primitivi del Cristia-

nesimo, con far loro vedere, come in tersissimo specchio, la differ-

mita della loro vita, de' loro costumi, dello loro opinioni, con la

vita, i costumi e le opinioni degli antichi ministri del Santuario; e

il nostro lavoro, parto meschino di meschinissimo ingegno, tende a

questo mirabilo scopo. Desso piu che mai ci e sembrato oggi opporr

tuno, risalendo all'origine del Crislianesimo
, sorgenle dal terzo

periodo di civilta sulla terra, e facendo trionfare la verilci, antica

quanto lo stesso suo divino Autore 2.

A fare per6 che questo slancio cristiano, come appunto 1'addi-

manda, cccitaio dal suo libro, diventi generale e quindi produca

universalmente il frutto desiderate, egli crede necessario, che queslo

)rra fra le mani di tutti, e percio propone ai Vescovi, che lo vo-

jliano introdurre ne' seminarii diocesani, perche possa servire come

Ii apparecchio alia storia ecclesiastica. Sul qiial.e proposito si fa

un dovere di avvertire tutti i sacri Pastori di una grave omissione

della pih parte fra loro, che esso chiama errors imperdonabile :

\ Pag. 5 e 6. 2 Pag. 6 e 7.
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ed e di far trasandare ne'seminarii, ed anzi del tutto ignorare la

storia ecclesiaslica 1. Naturalmente il Parroco avra visitate lutte le

diocesi del mondo cristiano, o quelle almeno dell' Italia (se ha in-

teso parlare de'Vescovi italiani solamente), e in tutte o quasi tutte

avra notato cotesto difetto di ecclesiastica istituzione.

Ma checche sia di cosi fatte esagerazioni, che a giudicarle con

Indulgenza per lo meno si hanno a riputare stravaganti, se le sue

Antichita cristiane fosser dettate con ispirito di verace divozione alia

santa Chiesa e di ossequiosa riverenza a coloro, che hanno dallo

Spirito Santo il mandate di governarla, e se allo stesso tempo con-

tenessero sempre e dappertutto la vera e sana dottrina; noi crede-

remmo che anch'esse, senza essere necessarie, perche di opere di

somigliante argomento sono piene le biblioteche, pur potrebbero

arreeare un qualche vantaggio, o sia per aiutare la istruzione alme-

no elementare de' giovani chierici, o sia per fomenlarne in qualche

modo la pieta. Ma la mancanza di queste doti, tanto essenziali in

un'opera specialmente d'istituzione, ne guasta e corrompe anche le

parti buone
;
sicche non solo non oseremmo proporle per gV istituti

ecclesiastici, ma giudichiamo debito nostro avvertire, che finche

non sieno diligentemente ripurgate, il loro uso riuscirebbe di gra-

Tissimo nocumento. Esporremo le ragioni di questo nostro giudizio

con quella brevita, che ci consente 1'angustia dello spazio; e siamo

oerti che non sara creduto per nnlla esagerato.

II sentimento generale, che proviene per se dalla lettura delle

Antichita cristiane del Mucci, e, dall'una parte, di un giudizio

molto esagerato della bonta universale degli antichi fedeli, e dal-

T altra di un concetto al tulto falso di un quasi totale ammorzamen-

to dello spirito cristiano ne' secoli moderni. Ne' primi tempi ogni

cosa per lui e pieta, divozione, fervore : la santita della fede, pro-

fessata con augustissimi riti e severa disciplina ,
aveva una esatta

espressione nella vita de' cristiani, sia nelle chiese con atti di reli-

gione profondamente sentita, sia nelle famiglie col pieno adempi-

mento di tutti i doveri che provengono dalle relazioni domestiche,

1 Pag. 8.
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sia finalmente in qualsivoglia altro esercizio della vita, per 1'accor-

do perfelto delle opere colle credenze. Per contrario ai tempi no-

stri non vede quasi ombra di verace pieta ! E pero, commendando

Inun luogo la carita de'primitivi fedeli: Questi tratti dibeneficen-

za, egli esclama, sono caratterislici per que' beati tempi, in che

tutto il corpo cristiano era animate dallo spirito di Dio, ed infor-

mato dal fuoco della carita, di che OGGI RIMANE APPENA UNA SMORTA

SCINTILLA 1 ! Ed altrove parlando della riverenza degli antichi ver-

so la SS. Eucaristia, esce in questa inesplicabile sentenza: Dun-

que la SS. Eucarislia si conservava in chiesa e fuori pei pericoli

di vita; ma si serbava con quel rispetto che Y e dovuto, e non gia,

come ai nostri tempi, ad eccitamento di disordini, di uccisioni, e

di ruberie 2 f Colle quali parole, se pure non vuol riprendere

le ricchezze de'nostri altari
,
o le processioni eucaristiche come oc-

casioKi ossia ai ladri, ossia ai turbolenti di profanare il divin Sacra-

mento, davvero non intendiamo che si pretenda. E pero sebbene

alcuna volta gli accada di notare alcun riflesso dello spirito del Cri-

slianesimo nei tempi nostri, o alcune opere di virtu che si compiono
da' fedeli, quello ti sembra un tal quale movimento di vita in un

#ran corpo agonizzante, e queste, alcuni fiori in un deserto di sab-

l)ia, tanto piii cari, quanto piu scarsamente s incontrano. Per oppo-

sto se qualche rara volta nota alcun disordine anche grave de' tempi

antichi, v' e sempre accennato il rimedio
;
e ad ogni modo quello

apparisce come una particolare o infrequente eccezione a costumi

aniversalmente santissimi.

Capiamo bene che il buon Parroco era dal suo stesso argomento
indotto a mettere in bella mostra, e per quanto fosse possibile sen-

z& sbattimento di ombre, le virtu veramente insigni de' fedeli pri-

mitivi; e dall'altra parte non avea stretta necessita, perciocche non

iscriveva una storia, di porre in rilievo i vizii e delitti di che pur

troppo si macchiavano, anche nella primissima eta degli Apostoli,

molti e molti membri della Chiesa. Ne noi percio gli vorremmo fa-

re alcun rimprovero, avvegnache non giudichiamo ne necessario ne

1 Pag. 154. - 2 Pag. 354.

Serie VII, vol. Y/7, fasc. 464. 12 6 Luglio 1869.
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opportune, eziandio a fine di benc, ingenerare falsi concetti. Ma cio

che ci sembra intollerabile e lasciar trasparire, e rion di rado da-

re ad intendere apertamente, eke ne' nostri tempi e universalmente

mancato quel vero spirito delCristianesimo, il quale ne' primi secoli

era cosi spettabile in tutte le classi de' fedeli. Ma il Parroco di Se-

pino ha dunque dimenticato che la santita della Chiesa e uno degli

articoli del Credo, che pur egli recita tanto spesso nella S. Messa:

Credo... sanctam Ecclesiam? non ricorda che uno de' seasi, in

detto articolo compresi, e appunto: Che nella vera Chiesa di Cristo

non puo mancare in nessun tempo la santita anche delle opere, e

cio ch'e piu, con tanta estensione, che ne risulti una delle note carat-

teristiche, da poterla distinguere da tutte le false sette? E se per

poco ha potuto dimenticar tutto questo, e dunque cosi nuevo del

movimento cattolico de' nostri tempi, che egli non vegga, etc egli

aon sappia almeno, con quali effetti portentosi si faccia .s'entire in

ogni angolo della terra, e tanto piu ampiamente quanto piu fervc la

guerra contro alia Chiesa ?

Sidira per Ventura, che a certe esagerazioni oratorio, adoperate

per intenzione di zelo di veder rifiorita la pieta cnsliana, non

& da dare tutta T estensione, che sembrano aver le parole, crada-

menle interpretate. fienissimo : ma qui non si tralta d' intenzioni,

che noi co' nostri lettori vogliamo supporre diriltissime nel Par-

roco. Si tratta si veramente del senso, che rendono non pure alcu-

ne frasi qua e cola sparse, ma tutto il libro attentamente studiato.

II che quasi non bastasse, I'Autore ha voluto nella fine di esso con-

densare in poche pagine tutt' i suoi scntimenti sopra quest'argomen-

to, col santissimo fine, ben inteso, di muovere tutli, e quelli massi-

mamente che sono al governo della Chiesa ad un generate rinnova-

mento di spirito. Adunque nell'ultima lezione, dopo avere in breve

epilogate le glorie dell'antica Chiesa, rivolge uno sguardo allo stato

presente del Cristianesimo, e che vede? Vede lo spirilo della piu

partedei moderni cristiani immerso ne' vizii... le leggi piu sante

disprezzate, vilipese, derise; i costumi... corrotli, le virtu senza

realta... i sagramenti derisi o profanati, i sacri tempii divenuti tea-

HttvVB

1

tfr
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tri di vanita, le feste crisliane fatte simili alle lupercali
l

;
insom-

ma non scopre altro, che delitti, scostumatezza, profanazioni, in

una parola abominationem desolationis stantem in loco sancto.

E fosse almen salva la santita della Chiesa nella parte piu eletta di

lei, cioe ne' sacri ministri. Tutt' altro: poiche anzi da questi fa egli

provenire la potissima cagione di tutt' i mali nel rimanente de' fe-

deli. <( E giuocoforza pero, cosi egli segue, far qui un' ingenua con-

fessione. Tutta questa colluvie di raali, questa malaugurata abcrra-

zione degli spiriti, questa miserabile e lagrimevole trasformazione,

che tanto giustamente lamentiamo, e in buona parte imputabile a

noi, che vestiti de' sacri paludamenti della Chiesa abbiarao trali-

gnato dal fine, per cui siamo stati ai popoli proposti, sconosciuta la

missione, che il Marlire supremo ci affidava, dimessa 1'antica ono-

rata dignita sacerdotale, ed oscurato Voro della pieta. Delia quale

funesta corruzione del sacerdozio e prima radice 1'avere sostituito

alia imitazione di Gesu Cristo Tamore ai beni temporali, la vanit^

dellepompe, 1'ambizione. Noi, cosi rincalza, noi abbiamo, dal-

Vapice della piramide sacerdotale iino all'estrema sua base, rinne-

gato il nostro prototipo, sconfessato il nostro capo, sconosciuto il

sommo sacerdote, Gesu Cristo, col tenere nel cammin della vita un

sentiero al suo diametralmente opposto. Noi curvati verso la terra

Tabbiam fatta nostro ultimo fine... abbiamo in essa tutti quanti po-

sti i nostri pensieri ed affetti, ancorche Tanima ne andasse di mezzo

e la religione del Cristo col divin Sangue fondata, e si cacciasse nel

milla 2.

A leggere questi sensi, ed altri che per brevita tralasciamo, non

dee conchiudersi che 1'autore di essi crede generalmenle mancata

nella Chiesa ogri'ombra d' imitazione del suo divino Fondatore,non

solamente nella plebe cristiana, ma nella stessa Gerarchia ecclesia-

stica, a cominciare da chi si trova a capo di essa (nell' apice della

piramide sacerdotale), che e il sommo Pontefice, e terminando nel-

Vultimo chierichetto ?

IPag. 441. -2 Pag. 442-3.
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E pure vi ha qualche cosa di piu chiaro. II Parroco di Sepino, al-

ia vista di tanti mali eke desolano la casa del Signore, mtlammato

di santo zelo si fa ardito di proporre una riforma della Chiesa, che

diceessere una quasi generate aspirazione, che si fa udire da' quat-

tro venti. E poiche a questo voto comune egli sa che la S. Sede,

1' Episcopate ed i timidi cattolici si sono allarmati, poiche han cre-

duto che si fosse prommziata la piu orrenda eresia
; egli ha cura

di avvertire, che la riforma che esso propone, ed e bramatadalla qua-

si generale aspirazione, non risguarda per nulla i dogmi, che sono

immutabili ed eterni, ma per contrario la esterna forma della Chie-

sa
,
la parte vale a dire umana e non la divina; e ad ogni modo

dovrebb'essere fatta nei modi canonici-legali,dietro cioe la convo-

cazione diun Concilio ecumenico 1 . Cio premesso, ne determina

la materia, soggiungendo, che una riforma sarebbe per le mutate

condizioni de' tempi, desiderabile e giusta, per veder riportata, con

una lodevole ristaurazione, all' antica purezza la disciplina della

Chiesa, da 300 e piu anni ADULTERATA e GUASTA, per vederla sceve-

rata dalle STJPERSTIZIONI
,
dalle VANE OSSERVANZE, dal FARDELLO DE-

GLI UMANI INTERESSI, dagl' introdotti abusi e soprusi, e dalle sozzu-

RE D'OGNI MANIERA 2 . Solo clii e ignorante de'primi elementi della

dottrina cattolica puo non vedere il veleno nascosto in queste parole.

Dalle quali in primo luogo risulta la confermazione di quel senti-

mento, che abbiamo detto esser diffuso in tutto il libro, cioe che

nella Chiesa presente sia mancata totalmente la santita degl' indivi-

dui. Perciocche,se la disciplina della Chiesa da 300 anni e piu e

adulterata e guasta, se va mescolata con superstizioni, se e conta-

1 11 vero e che il S. Padre Pio IX, sino dal 1867, e propriamente nella festa

centenaria di S. Pietro, con una magnifica Allocuzione a circa quattrocento

Yescovi, convenuti in Roma a festeggiare il Principe degli Apostoli, manifesto

la sua decisione di convocare quanto prima un Concilio ecumenico, per prov-

vedere ai bisogni della Chiesa. La straordinaria notizia si diffuse rapidamen-

te per tutto il mondo, e riempi, com'era naturale, tutt'i buoni cristiani di

allegrezza. In Sepino per6 dovette giungere molto alterata: la decisione del

S. Padre fu scambiata in un allartne dipaura, ed il plauso rispetloso de' fe-

deli in una specie di appellazione al Concilio con ispirito giansenistico.

2 Pag. 444-5'.
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minata da sozzure d' ogni maniera; e troppo evidente che i fedeli,

i quali si attengono a questa disciplina neiradempimento de' lor do-

veri religiosi, compiono praliche adulterate e guaste, eseguono riti

superstiziosi, e si macchiano di sozzure d' ogni maniera: cose tutte

ripugnantissime, com' e chiaro, alia sanlita.

Ma oltre a cio ne consegue ancora, che nella Chiesa e mancala

la santita della religione. Invero, lo scopo della disciplina e appun-

to di regolare i riti e le praticlie religiose. E pero una disciplina

che sia adulterata e guasta, che sia piena di superstizioni, di vane

osservanzs e di sozzure d'ogni maniera, e una disciplina che fa pra-

ticare la religione viziata da lutte quesle enormezze. Se dunque

tale e la disciplina della Chiesa, per necessaria conseguenza e do-

vuta dalla Chiesa sparire del tutto la santita della religione.

Ne proviene di piu, che nella Chiesa e mancata parimente la san-

tita della dottrina. Poiche ha un bel dire 1'illustre Parroco, che egli

rispetta la parte soprannaturale del domma, e per contrario che le

cose, da lui giudicate bisognose di riforma, appartengono alia ester-

na forma. Ma in primo luogo, com'e possibile che la Chiesa con

una religione, cosl viziata e corrotta dalla disciplina onde vien pra-

ticata, possa a lungo conservare intero il deposito delle dottrine ri-

velate, le quali comunemente hanno strettissima connessione col-

1'uso e colla pralica esteriore ? Regula orandi, secondo il noto prin-

cipio di S. Agostino, est norma credendi. In secondo luogo dovreb-

be pur sapere il Parroco di Sepino, che sebbene la disciplina della

Chiesa sia mutabile nelle cose accidentali, e sotto questo rispelto le

mutazioni che si vadano introducendo non sieno per se obbietto di

domma; vi ha nondimeno altri rispetti e non pocbi, secondo i quali

il dogma puo cadere e cade anche intorno a cose di disciplina. Nel

caso nostro e un domma non meno infallibile di qualunque altro, che

la Chiesa, in quanto tale, non puo sancire e nemmeno ammettere

nella sua disciplina niuna superstizione, niuna vana osservanza,

niuna cosa in una parola, che adulteri, guasti e insozzi la pratica

della religione. E peio il nostro Parroco, il quale vede tutte coteste

macchie da trecenlo e piu anni nella disciplina della Chiesa, non puo

in verun modo riconoscere in essa la santita della dottrina.
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E ne anche vi puo riconoscere le altre -sue doti principalissime,

che sono di essere infallibile o indefettibile. E che non possa esserc

irifallibile, supposta vera 1'accusa del Parroco, consegue immediata-

mente dalle cose teste ragionate. Perocche, se come abbiam veduto

con quella corruzione di disciplina non puo affatto conciliarsi la in-

terezza del deposito delle verita rivelate, ne viene per conseguenza

che a quella corruzione di disciplina andrebbe congiunta la corru-

zione anche della fede. La Chiesa dunque non sarebbe infallibile. E

neppure sarebbe indefettibile. Imperciocche una Chiesa, che phi non

conservasse intera la fede di Cristo, che non praticasse la religione

colla santita e purezza voluta di Cristo, ed arizi avessela contamina-

ta di superstizioni, di vane osservanze e di sozzure d'ognimaniera,

sarebbe tutt'al piu una setta cristiana, com'e la luterana, la calvinia-

na, 1'anglicana, o simil altra, ma non sarebbe quella Chiesa che

Cristo fondo e stabili. Adunque o la vera Chiesa di Cristo non sa-

rebbe indefettibile, o farebbe mestieri cercarla altrove che nella

comunione cattolica.

E qui il nostro lettore sara desideroso di sapere in particolare

quali sieno le magagne, che, a giudizio del Prete di Sepinp, hanno

cosi bruttamente viziala la disciplina della Chiesa, e corrotta per

necessaria conseguenza la sua medesima essenza. Ma per quanto

costui si e mostrato ardimentoso nell'avventare per le generali quelle

accuse contro alia Chiesa; altrettanto sieguardato dall' indicarle in

ispecie: per questo modo avrebbe messo in troppo aperta mostra i

suoi errori, e con cio stesso reso accorti i lettori a doverli rifiutarc.

Noi dunque andremo razzolando per entro il suo libro alcune propo-

sizioni, gittate cosi come a caso, e che sebbene dette in ailro pro-

posito, ci manifestano nondimeno sufficientemente i pensieri di lui

intorno a questa pretesa corruzione della Chiesa.

II lettore ricordera che, sino dalle prime pagine, egli si lamcn-

tava, che tra oloro che vestono Tefod del nuovo patto \T

i sieno dei

farisei, i quali adullerando la fede e Cristo confondcndo con Be-

lial, il cielo colla terra, lo spirito colla materia, abbiano bruttata

la religione, facendola servire ai mondani interessi 1. Or da queste

;. 6.
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sentenze risultano i capi stessi cli accuse, che sono scagliate contro

alia disciplina della Chiesa : poiclie quivi si dice, che per opera dL

questi nuovi farisei e adulterata la fede, Crisfo confuso con Belial,

la relifjione bruttata; enell'allro luogo si afferma, che la disciplina

della Chiesa e guasta e adulterata, \i sono mescolate superslizioni

e vane osservanze, sta sotto il fardello degli umani interessi, e va

contaminata di ogni maniera di sozzure l. Yi ha solo il divario, che

dove nel primo passo la corruzione che si lamenta e addebilata ad

una parte soltanto di coloro che vestono 1'efod, cioe dell'Episcopato;

iiel secondo e attribuita a tutta quanta la Ghiesa. Ma quella reslri-

zione fu messa cosi sul principio, per gittare un po' di polvere agli

occhi: quanto alia sostanza, poiche in fine del libro egli applica a

tutta la Chiesa cosi fatta corruzione, o vorra dire che i Vescovi ac-

cusati hanno trascinati gli allri nelle medesiuie colpe, o almeno

che, non ostante il dissenso di alcuni. sieno riuscili ad imporre, e

far valere generalmente quella disciplina, adulteratrice e corruttrice

della fede e della religione. Ma in qualunque modo egli spieghi la

cosa, quello che certamenle apprendiamo pel confronto do' due testi

si e, che i gravissimi mali, veduti da lui nella Chiesa, sono da lui

fatti dipendere dal confondere che si fa il cielo colla terra, lo spi-

rito colla materia, e dal mescolare colla religione il fardello degli

umani interessi, quella facendo a questi servire.

Or qualcuno, confrontando questi concetti deH'Autore cogli altri,

onde pocanzi lo abbiarno udito accusare tutti gli ordini ecclesiastici

di amore disordinato ai beni temporali; potrebbe per avventura giu-

dicare, che appunto in cosi fatto amore egli trova la causa di quel-

la si gran corruzione che lamenta. Yerissimo sotto il rispetto gene-

rale
;
e gia 1' intendemmo chiaramente da lui stesso in quell' acerbo

rimprovero, che egli muove all'lntera piramide sacerdotale, di non

seguire gli csempii di quella rigida poverta, che lascio alia Chiesa

il suo divino Fondatore. Tultavia non ci sembra credibile, che nel

manco di quast' assoluta poverty (pognamo che sia generale ne'Pre-

lati della Chiesa) faccia consistere la ragione adeguata di tanto

l Pag. 444.



184 RIVISTA

guasto. Imperocche, dall' una parte lo splendore del grado, avuto

riguardo alle relazioni della Chiesa col mondo ed alia misura della

comune virtu de' fedeli, e troppo necessario per mantenere la sti-

ma e il debito ossequio all'aulorila; e poiche e pure conciliabile

coll' interne assoluto distaccamento da lult'i beni della terra, sap-

piamo che Vescovi e Pontefici, anche i piu santi, T hanno gelosa-

mente conservato. DaU'altra parte, se pochi pervengono a tanta ec-

cellenza di annegazione interna, e molti per contrario vi ba che non

sanno del tutlo riguardarsi da alcune facili conseguenze delle uma-

ne passion! ,
non possiamo supporre cbe il zelante Parroco dal difet-

to di un generale eroismo, che in ogni tempo e stato di pochissimi,

o dalla presenza di alcuni piccioli falli, che sono quasi inseparabili

dalla comune natura, voglia far derivare tanta rovina.

Ma senza c*io, pur troppo i Vescovi ne' tempi presenti, ne' quali

la Chiesa e stata si brutalmente spogliata di tutti i suoi beni, hanno

tutta la comodita di osservare, non solo coiraffetto del cuore, ma

anche negli effetti e con privazioni d'ogni genere, la poverta evange-

lica. Laonde sarebbe stato per lo meno inopportune accagionare, nel

1868, de' mali della Chiesa il soverchio de' beni temporal* ,
il lusso

degli ecclesiastic! e le loro grandigie; quando nell'Italia non e ad es-

si generalmente pagato da' loro spogliatori neppure quel poco, che

fu riconosciuto strettamente necessario per le spese del culto, e

negli altri paesi, dove patirono gli stessi spogliamenti, appena e

lor prestato, e neppur dappertutto, quanto basti ad un meschino so-

stentamento. E noi, per esser giusti, dobbiam confessare, che tanto

lungi il Parroco di Sepino dal vedere nelle passate ricchezze, se pur

tali posson dirsi, del Clero, la causa di si gran mali, che anzi una

delle colpe maggiori, che esso rimprovera alia presente rivoluzione,

se pur altre ne rimprovera, e di avere spogliato la Chiesa de' suoi

beni l. E vero che in quest' affare sta anche mescolata la sua causa,

e perche sacerdote e perch5 Parroco: onde ha potuto vederea spese

proprie, che il liberalismo non sempre frutta ai suoi devoti, spe-

cialmente se hanno chierica. Ma comunque possa farlo per interes-

1 Pag. 154.
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se, certo e che egli non puo vedere ne' beni, che possedeva la Chie-

sa, e per conseguenza i Vescovi, la cagione del pervertimento che

le appone.

Qual sara dunque in particolare quell'obbietto d'interessi tempo-

rali, che 11 Parroco di Sepino trova riprovevole in se stesso,' e da

cui fa scaturire, come da propria e principalissima causa il guasto

del Cristianesimo? Invitiamo i nostri lettori ad osservare, clie le

frasi adoperate dall'Autore, sono le stesse che ai nostri giorni s'in-

contrano in tulli gli scrittori delle sette liberalesche, in quelli mas-

simamente che amano comparire moderati; i quali anelando allo

sterminio della Chiesa, armeggiano piu volentieri colla ipocrisia,

studiandosi di far apparire come indirizzati al maggior bene di

essa Chiesa que' mezzi stessi
,
che \ogliono porre in opera per

distruggeila. Ora tra questi mezzi principalissimo e, come omai tutti

sanno, quello di torre al sommo Pontefice il dominio temporale, che

fra le umane guarentigie e la piu certa e sicura per governare I

fedeli di tutto il mondo colla necessaria liberta e indipendenza. SI

persuadono essi che, soltralto cotesto si valido e possenle presidio

al governo spirituale dei popoli, e dall'altra parte combaltuti questi

con tutte le arti della prepotenza e della frode, non passerebbe gran

tempo e tutto il corpo mistico della Chiesa verrebbe a disfarsi. A

coprire pertanto il sacrilego intendimento, e per acquistargli coope-

ratori eziandio fra le file dei cattolici, hanno scrilto e predicate in

Mte le lingue, e si sono industrial di persuadere per tult' i modi,

che il dominio temporale e un fardello di umani interessi, estraneo

ai veri interessi della Chiesa, e sconveniente al Capo di essa: che

il volerne fare un obbielto sacro e un confondere Cristo con Belial,

il cielo colla terra, lo spirito colla material che difendere con

tanto ardore cotesta potesta, recando in sua difesa le armi spiri-

tuali e comandando alle coscienze, e un far servire la religions a

fini mondani: in una parola che il Papa Re e Pontefice allo stesso

tempo e una mostruosila, condannata dal Vangelo, e che trovandosi

nella prima autorila della Chiesa dev' essei e esizialissima alia reli-

gione di Cristo. Questi o simili concetti, come sa ogn' Italiano me-

diocremente istruito, sono il sunto di tante sciilturacce e libricciat-
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toll, divulgati negli uliimi anni contro il dominio temporale; e cor-

rispondono a molte di quelle sentenze, onde il Parroco di Sepino

descrive i mail, che crede di veder nella Chiesa 1. Adunque quella

cosa, la quale, a suo ghidizio, costituisce la causa adequata o al-

meno principalissima della corruzioae della Chiesa, e che vorrebbe

per conseguenza disfalta, e il dominio temporale dei Papi

La qual conseguenzs diviene ancbe piu chiara per altri raggua-

gli. Si lagna di falio 1'Aulore cheil guaslodel Cristianesimo ha ini-

zio nella piramide sacerdotale; ch'e quanto dire, nel sommo Ponte-

fice : ed appunto il sommo Pontefice e il subbietto del dominio tem-

porale.

Inoltre accusa i Yescovi (coloro che vestono V efod) di confon-

dere il cielo collo, terra, la spirito colla materia, e di altri falli

analoghi a questi. OF noi abbiana vedalo cbe colle dette ed altre si-

mili espressiooi ei noa riprende i material! possedimenti del Clero ;

tanto piu che oggimai non sono che ima semplice reminiscenza

Egli dunque noo puo di aitro incolpare i Vescovi, salvoche di ave-

re ripetulaEaeute noa olo approvato co' loro suffragii, ma dichia-

ralo, insieiioe col Papa, necessario nelle presenti condizioni di tempi,

il dominio temporale della S. Se.de. E benche sembri che accusi una

p^rte sola deU'Episcopata, perche la detta dichiarazione non fu fatta

um'tamente, che da una parte sola de' Vescovi, da quelli cioe che

eran presenti in Roma nel 1862; nondimeno perche gli altri, quali

espressamente e quali tacitamente yi &derirono r egli ne accomuna

a tutti la colpa, ponendo, che la Chiesa, in quanto tale, $ tutta gua-

sta, adulterata e corrotta nella sua disciplina^ vale a dire, come ab-

bianao provato per le su^ espressiani, nella sua medesima essenza.

1 Troviamo la somiglianza fra molte e non fra tntte le seatenze; perche, a

dir vero, nessuno finora de'tanti nemici del dominio temporale de' Papi avea

spinto Fujsolenza insino a questo eccesso, di voler in esso ravvisare la ca-

gione di una corruzione universale nella Chiesa. A questo estremo dovea

condursi un Sacerdote, un Parroco, ed a crescer lo scacdalo, in un corso

di Lezloni, destinate a giovani chierici. Solo si puo supporre (ed e Tunica via

di scemargli la ieita } ehe egli sia uno degr illvsi, e aon abbia inteso diret-

tamente di combatte* la Chiesa.
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Finalmente si e veduto che 1'Autore propone una Riforma, e da

lui stesso ne abbiamo inteso il perche. Udiamo ora come questa do-

vrebb' essere praticata. Una riforma cattolica, egli dice, per esser

canonico-legale, per essere accettata, csaminata e discussa , do-

yrebb'esserc RECLAMATA DALLA MAGGIORANZA DEL POPOLO CRISTIANO-

CATTOLICO, creduta dall' Episcopato necessaria e dal Capo supremo

della Chiesa proposta ad mi Concilio ecumenico. Cosl pel passato,

cosi oggi far si dovrebbe. Ma uscirebbe mai dalla bocca alia CHIE-

SASTICA OLIGARCHIA la parola Riforma ? Noi non siamo per crederlo;

ma clie per questo? Fate che la ecclesiastica riforma sia da TUTTI

ritenuta come una NECESSITA POSITFVA; fate che la PURBLICA OPINIONS

pronunzii su do il suo VERDETTO, che \i DIA LA POTENTE SUA MANO IL

GOVERNO, e la riforma sara un fatto 1
. Da questo sublime tralto

impariamo, che una riforma nella Chiesa, per esser canonico-lega-

le, esigerebbe per se tre condizioni: la la
di essere reclamata

dalla maggioranza del popolo crisliano-cattolico
;
la 2a

di esser

creduta necessaria dall' Episcopato ;
la 3a

di esser proposla dal

Capo supremo della Chiesa in un Concilio ecumenico. Com' chia-

ro, al Sommo Pontetice altro non si concede che la parte esecutiva,

ubbidendo ai voleii della maggioranza cattolica. E pero TAutore ei

istruisce, che siccome oggi la chiesastica Oligarchia (vale a dire il

Papa e 1' Episcopato) non si acconcerebbe per nessun modo a quella

riforma, che a suo giudizio e reclamata dalla maggioranza del

popolo cristiano-cattolico ; cosi a malgrado del Papa e di tutto

1'Episcopato si puo e si dee mandare ad effetto la detta riforma, re-

clamata dalla detta maggioranza. Ed in qual modo? I/ abbiam gia

udito: Fate, egli dice, che la pubblica opinione pronunzi su cio il

suo verdetto, che \i dia la potente sua mano il Governo, e la rifor-

ma sara un fatto (m fatto canonico-legale, gia sintende).

Donde rileviamo in primo luogo (e questa deduzione ci dovri

rvire fra poco), che delle tre condizioni proposte, la principalis-

a, quella anzi ch'e tutto, e il voto della maggioranza de' popoli

cattolici. Le altre due, cioe Tadesione del Papa e dell' Episcopate,

se si hanno, tanto meglio: la detta maggioranza si servira, come di

sen

sim

1 Pag. 447.
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fedeli ministri, dell'uno e dell'altro. Se poi mancano, non fa caso :

la sopra lodata maggioranza si procaccera un piu fedele servitor

nel Governo laicale; e tulto sara aggiustato non meno canonica-

mente e legalmente. Ne rileviamo in secondo luogo (cio die fa al-

Targomento che stiamo trattando), die il cardine o fondamento

della Riforma, che il zelante Parroco vagheggia, e per V appunlo

Tabbattimento del dominio lemporale della S. Sede. Imperciocche

una Riforma, la quale si dice imposta dalla pubblica opinione, che

altro non e, nel gergo moderno, che il sentimento de' liberali; una

Riforma inoltre, che dowebb' essere eseguita da un Governo, il cui

yoto principalissimo e, come lulti sanno, la usurpazione di Roma;

una Riforma diciamo di questo genere, qual altra mira principals

dovrebbe avere, se non fosse la distruzione della sovranita tempo-

rale de'Papi?

Ma sin qui siamo proceduti argomentando, e non abbiamo pro-

dotto nessun luogo esplicito, col quale 1'Autore condanni espressa-

mente il dominio temporale. Onde qualcuno potrebbe sospettare, che

sebbene slando alia logica dovrebb' esser cosi, non sarebbe pero

impossibile che l'Autore,in onta della logica, intendesse altrimenti.

Noi non lo crediamo cosi semplice: anzi se in quest'opera vi ha

qualche cosa di notabile, ci pare appunto il nesso dialeltico degli

errori. Tuttavia, se per crederlo reo di una ostinazione cosi singolare

contro la decisione di tutt' i Vescovi e di tanta ribellione all'auto-

rita suprema della Chiesa, si desidera una direlta dichiarazione, egli

non ce la fa punto desiderare. Ecco che cosa scrive, nel principio

della Va
lezione, dopo aver provato il primato spirituale del Roma-

no Pontefice co' monumenti de' primi secoli della Chiesa. Sareb-

ie inutil cosa citare i documenli e i monumenti
(
a riguardo del

detto primato) de' secoli posteriori; quando gli stessi nemici della

supremazia pontificale (
intende sempre la spirituale ) la riconosco-

jio, ma la dicono usurpata. Forse non si sarebbero apposti al falso,

se Vavessero condannata (la supremazia spirituale) nel GRANDE

ABUSO che se ne fece, dacche unissi con ASSURDO CONNUBIO la tiara

alia corona di Re, il pastorale allo sceltro
?
la Croce alia Spada 1.

v ;,' \

1 Pag. 44.
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Potrebbero essere i suoi sensi dall'una parte piu chiari, e dall'altra

piu irriverenti e scandalosi?

Non si creda pero che il Parroco di Sepino yoglia restringere a

questo unico punto la riforma della Chiesa. Egli ch'e liberate ani-

ma e corpo (cosi almeno apparisce in questo libro), e pero solo

ne'principii liberaleschi dee trovare ogni vero e ogni bene; egli che

per conseguenza non puo vedere se non guasto e disordini nella

Chiesa, le cui dottrine e la cui pratica sono in aperta opposizione col

Ijberalismo; vagheggiandone la riforma, non puo volere altro che

riformarla secondo i principii del nuovo Diritto. Percio fattosi a stu-

diare le antichita cristiane col criterio in parte del moderno libera-

lismo, ed in parte de' regalisti e giansenisti del secolo passato ,

pianta principii altinti da' fondi piu bassi di queste tre sentine; ed

a qual uopo, lo fa intendere chiaramente, avendo protestato, che le

sue Lezioni son ordinate a ristaurare il primitivo spirito della Chie-

sa. Se dovessimo esaminare tulte le sue proposizioni , sopra questo

subbietto, o certamente ree, o solamente equivoche, e tutte false sto-

ricamente, e ribatterle ad una ad una colla teologia, col dritlo ca~

nonico e colla storia, sarebbe mestieri di un volume. Ma essendo

oramai proceduta troppo oltre questa rivista, ci contenteremo di

produrle soltanto, contentandoci di qualche breve osservazione.

Ragionando nella Ya Lezione della potesta legislativa del romano

Poiitefice, mentre pare che gli concede la suprema aulorita, quella

stessa che fu da Cristo affidata a S. Pietro, ad un tratlo par la in modo,

che per lo meno fa dubitare se il Papa sia un semplice delegate del-

la Chiesa, che cio sol possa, che da questa gli sia almeno lacitamente

acconsentito. Usarono dunque, egli dice, i Pontefici de' loro dritti,

e (sic 1) quando nell'urgenza furou costretti di far quello, che avreb-

be falto un Concilio pel bene della Chiesa universale; di sanzionare

cioe nuove leggi sulla morale, sulla decenza del culto e sopra i

suoi riti, sulla polizia del clero, smT ecclesiastico reggimento, e sul

1 Se quest' e sia un errore tipografico, o una malizia deirAutore per dis-

simulare Ferrore, ma pur lasciarlo, non sappiamo. Certo e che leggendo la

disgiunliva e, il periodo rimane sospeso; sopprimendola, Terrore e inescusabile.
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modo di amministrare i beni della Chiesa, nonche di fulminare cen-

sure contro gli eretici, i contumaci, i ribelli, di largire indulgenze,

e stabilire delle leggi governative, specialmente in alcuni tristissimi

tempi che i Vescovi erano inviliti ecc. (Pag. 46). Donde pare che

scenda esser le dette attribuzioni non proprie del Papa, ma si della

Chiesa; e che il Papa intanto le possa esercitare, in quanto vi e in-

dotto dalla necessita, ne sia possibile adunar.e il Concllio, ed i Ve-

scovi versino in triste condizioni. Con cio non darebbesi al Papa

altra potesta che di Yicario generate della Chiesa, o di Capo mini-

steriale, secondo il senso de' Giansenisti del sinodo pistoiese, con-

dannato nella Bolla dommatica Auctorem Fidei.

Lesivo, sotto un altro rispetto, dell'autorita pontificia, e deltutto

conlrario alia dottrina cattolica, e cio che dice a pag. 69 dell'autori-

ta dei Tescovi, affermando che Cristo non la voile restringere in

determinati confini, circoscriverla cioe in qualche provincia o dio-

cesi
,
e che solo in procasso di tempo e per diritto positivo ven-

ne limitata a particolari diocesi o parrocchie . Dove non parla del-

la giurisdizione, che dicesi universale, e compete certamente ai Ve-

scovi per quegli atti complessivi, che hanno luogo segnatamente

ne' Concilii ecumenici: ma parla di quella giurisdizione che appar-

tiene a ciascuno di essi, separatamente dagli altri, pel governo del

fedeli.

Non meno oltraggiose all'autorita pontificia, ed opposte alia dot-

trina della Chiesa, sono non poche proposizioni, che si leggono nel-

la Xa Lezione intorno alia elezione del Vescovi. Poiche descritta la

forma che, secondo 1'antica disciplina, solea tenersi nel nominare,

approvare o confermare i pastori delle chiese, secondo i diversi

gradi che avevano, di Patriarchi, di Primati, di Arcivescovi ecc.,

non altro afferma che apparteneva al Pontefice come a supremo

Gerarca, salvoche di conoscere la causa di quei Vescovi, la cui ele-

zione fosse accusata d'irregolare, e quindi o approvarla e confer-

marla, ovvero ripudiarla. Non vogliamo discutere intorno all'uso che

facesse dei suoi diritti il romano Pontefice intorno a questa materia,

e quanto per espressa o tacita concessione delegasse in cio ai poteri

'jtft-C' f)h* {Wi
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inferiori. Ma I'Autore, contrapponendosi agl'insegnamenti di tutti i

teologi, ed all'espresse deiinizioni dei Pontefici, troppo evidenlemente

nega agl'istessi Pontefici ogni dritto divino in questa bisogna; poi-

che dice: Ouesto pew (cioe il ricorso nelle cause dubbie) ful'ori-

gine deH'ampla giurisdizione ,
assunta posteriormente dalla santa

Sede, dangerirsi direttamente ed isolatamente della elezione e con-

ferva dei Vescovi, nominal! dai Sovrani della cattolica societa cri-

stiana. Quindi impugnando, e in eio giustamente, i pretesi diritti

che i pdncipi s- arrogarono, come inalienabili dalle Corone, non solo

per la elezione dei Vescovi
,
ma alcuni anche per quella dei romani

Pontefici ,
esce in questa Dotabile sentenza: Ma se i diritti sono ina-

lienabili e inattaceabili, questi stanno pel Clero e pel popolo, cui si

appartenne sempre, giusta le tante conciliari disposizioni ed impe-

riali ordinanze, la elesiane dei Vescovi. E pero concniude la Le-

zione con quesio volo : Speriamo che nella ecclesiastica disciplina

avvenga una gcnerale e radicale riforma, quella che oggi sembra

reclamata dai bisogni dei tempi (cioe dal verdetto della pubblica

opiniane) ;
e Dio benedetto vedra con piacere ricondotta airantica

purezza la diletta sua sposa (pag. 89, 90).

Con queste proposizioni si coordina natui'almenteun'altranon me-

no spiegatamente erronoa, la quale si tr<>va a pag. 41, e dice cosi:

Cristo e gli Apostoli non prescrissero (alia Chiesa) alcuna forma

goveTOtiva, ma la si clovette indi a poco determinare e stabilire,

poiche senza di essa I'araonia di eorpo sociale svanisce.

Finalmente a questi stossi pmcipii e da riferire quel tratto, che

abbiam pocanzi esaminato, col quale I'Autore insegna, che la con-

dizione necessaria per una Riforma nella Chiesa e il volo della

maggioranza del popolo cristiano-cattolico ; di guisa che se a que-

sto voto si conformi il Papa e 1' Episcopate, ne sieno essi gli esecu-

tori; e se per contrario Tosteggino, ne debba essere esecutore il

Governo laieo colla sua poiente mano. Or se questo egli tiene per

rispetto ad una Riforma; abbiamo tutto il dritto d'inferirne, che tie-

ne lo stesso a riguardo di tutta la iegislazione ecclesiastica, essen-

do un medesimo il principio.
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Poste le quali proposizioni (gia condannate, e bene awerlirlo,

o come ereticali, o come prossime all'eresia ecc. ecc. 1), possiamo

facilmente formarci un'idea sufficienle del sistema di Riforma, che

1'Autore vagheggia nella Chiesa. In una parola e la pura e pretta

democrazia, secondo i principii, parte de' febroniani e giansenisti

e parte del moderno liberalismo, che egli vorrebbe incarnata nella

costiiuzione della medesima. Se poi con questo rimarrebbe ombra

di Chiesa, lo lasciamo congellurare a chi alcun poco s intende di

doitrine cattoliche.

E qui siamo costrelti a far fine, lasciando da parte altre proposi-

zioni dove censurabili per gravi errori, e dove almeno per notabili

inesattezze, per esempio, intorno alttmmunita ecclesiastica, al ma-

trimonio civile, alia potesta coattiva della Chiesa, e parecchie altre

materie, non tanto strettamente connesse col punto da noi preso ad

esaminare. Solo preghiamo 1'Autore, che voglia cousiderare dinau-

zi a Dio, il grave scandalo che ha recato ai fedeli con un libro pie-

no zeppo di errori cosi perniciosi, egli che, come sacerdote e come

parroco dovrebbe guidarli ai pascoli di vita eterna. Speriamo che

sia stato in buona parte per poca avvertenza e senza conoscere

tutlo il veleno e tutte le conseguenze delle false dottrine sostenute

da lui. Ma se e cosi, si metta dunque con pronto animo a ripur-

garlo, avvalendosi del consiglio di altri pii e dotti ecclesiastici : e

quando avra ci6 fatto, non solo togliendo via gli errori manifest!,

ma riformandone anche in meglio lo spirito, noi saremo i primi a

lodare e proporre ai Seminarii le sue Antichita cristiane.

1 I principali document!, in cui si trovano condannate le proposizioni del

nostro parroco, sono: llaBolla dommatica di Pio VI Auctorem Fidei (28

Agosto 1794); 2 il Breve d'lnnocenzo XI (1681) in condanuazione del siste-

ma di Richerio; 3 i tre Brevi di Clemente X11I (tutti e tre de'14 Marzo 1764J

co'quali sono condannate le dottrine di Febronio.
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II.

Del Bello. Questions inedita di S. TOMMASO D* AQUINO con notizie

storico-critiche decodici da cui fu cavato, e comparazione dei

luoghi rispondenti Napoli 1869.

Questo trattalello fa parte del commentario di S. Tommaso so-

pra il libro di S. Dionigi De'Nomi divini. II qual commentario
,
fino-

ra inedito, e stalo ritrovato, dopo lunghe ricerche, dal chiarissimo

abbate Uccelli, zelantissimo e felicissimo scopritore degli scritti

del S. Dottore, Egli in un previo, eruditissimo e ben ragionato di-

scorso, ne dimostra 1' autenticita, e mentre si apparecchia a darlo

alia luce, per saggio ne regala ai lettori questo brano, sopra la tan-

lo dibattuta questione del bello. Piacera ai nostri lettori vederne in

breve i principali concetti.

La ragione del bello in generale consiste nello splendore della

forma sopra le parti proporzionate della materia, o sopra le diverse

forze ed azioni armonizzanti tra loro : Ratio pulcri in universali con-

sistit in resplendentia formae super partes materiae proportiona-

tas, vel super diversas vires vel actiones 1. Cos! il corpo umano si

dira bello, se le sue membra proporzionatamente disposte, rilucano

di vivace colore : Sicut corpus dicitur pulcrum ex resplendentia

coloris supra membra proportionata 2. II Signoriello nell' appen-

dice, da lui posta in fine di quest'opuscolo, giustamente osserva co-

me questa definizione del bello
, qui data dal S. Dottore, conviene

del tutto con quella, datane in altre sue opere. Per recarne un solo

esempio,nella Somma teologica leggiamo cosl: fi da dire che,come

puo desumersi dalle parole di Dionigi al capo quarto De'Nomi divi-

ni, alia ragione del bello compete la chiarita e la debita proporzione.

Perocche egli dice che Dio si chiama bello per esser causa della con-

sonanza e della chiarezza delle cose. Onde la bellezza del corpo

consiste in cio, che Tuomo abbia le sue membra ben proporziouate

1 Pag. 29. 2 Ivi.

Serie VII, wl. Y/Z, fasc. 464. 13 9 Luglio 1869.
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con una certa lucentezza eonveniente alle medesime. E similmente

la bellezza spirituale consiste in questo, che la vita deU'uomo, ossia

la sua azione, sia ben proporzionata, secondo la chiarezza spirituale

della ragione : Dicendum quod sicut ex verbis Dion. c. 4 De div.

Norn, accipi potest, ad rationem pulcri, sive decori, convenit et cla-

ritas et debita proportio. Dicit enim quod .Deus dicitur pulcher,

sicut universorum consonantiae ct claritatis causa. Uncle pulcritur-

do corporis in hoc consistit, quod homo habeat membra corporis

bene proportionata, cum quadam debita corporis claritate. Et simi-

liter pulcritudo spiritualis in hoc consistit, quod conversatio homi-

nis, slve actio eius.sit bene proportionate ,
secundum spiritualem

rationis claritatem 1.

Due altre pi'oprieta son da notarsinella bellezza: Tattirare che fa

il desidedo; e 1'aggregare in uno la moltiplicita delle parti. La pri-

ma le compete, in quanto il bello e anche bene, e quindi termine di

appetizione; la seconda, in quanto il bello risulta dalla forma, la qua-

le attuando il soggetto, rifulge sopra il medesimo : Secundum est

quod (pulcrom) trahit ad se desiderium, et hoc habet in quantum

est bonum et finis. Tertium est qnod congregal omnia, et hoc ha-

bet ex parte formae, cuius resplendentia facitpulcrum 2. Imperoc-

che vuolsi avvertire, eke sebbene il bello, come tale, si fermi nella

conoscenza e rechi diletto per la semplice conlemplazione ; nondi-

meno per cio stesso, che e perfettivo d'una potenza, e bene di essa,

e quindi muove al desiderio di se. Del pad, dsultando il sentimen-

to del bello dalla percezione di cio, che splende nella consonanza

delle sue parti, si fonda in una specie di aggregamento di esse par-

ti; giacche la consonanza dice unita nella varieta: Sicut vocare ad

se convenit pulcritudini, in quantum est finis et bonum; sic etiam

congregare convenit sibi, in quantum est forma; et secundam hoc

non convenit lumini. Nihil enim proprie congregare habet nisi for-

ma, quae multiplices positiones materiae concluditin uno 3. Infine

e da avvertire che ogni cosa per cio stesso che e, splende nell' or-

1 Summa th. 2. 2.ae q. GLXXX, a. 2 ad 3 .

2 Pag. 29. 3 Pag. 37. '^&M
.

t\' ,*<:>- ; .
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dine enella proporzione del proprio essere; e come tale, piace alia

mente, che la contempla. Oude, sotto im tale aspetto, ogni cosa.

clie e, in quanlo e, e bella
;
ed e brutta , solo in quanto cade dal-

1' essere: Quantum unumquodque habet de pukritudine, tantwn

Jiabet de esse 1.

Premessi questi cenni sul bello in generale, S. Tommaso passa

a cercare se il bello si trova in Dio
; che e la quistione propria di

questo luogo, giacche si tratta dei Nomi divini. La difficolta, che si

eleva in contrario, si e che Iddio e semplicissimo, e la consonanza

richiede elementi distinti. Ma d'altra parte Boezio, parlando di Dio,

dice: Mundwn mente gerens pukrum pukherrimus ipse; e S. Ago-

stino afferma che in Dio est summa pulcritudo.

A risolvere pertanto tal quistione, S. Tommaso osserva che Dio,

benche semplice nella sostanza, e nondimeno molteplice negli atti>

buti. In quanto adunque ci ha proporzione e consonanza tra un at-

tributo ed un altro (sicche la potenza,esempligrazia, arnionizzi colla

sapienza, la giustizia colla niisericordia), e tra tutti gli attributi di-

vini e la sua indivisibile natura; ha luogo in Dio la bellezza, ed an-

zi in grado eminente ed assoluto : Pulcritudo est in Deo et est sum--

ma et prima pukritudo 2. Egli e anzi cagione e fonte del bello, che

si trova nelle altre cose belle : A quo emanat natura pukritudinis

in omnibus pukris 3; e cio in triplice guisa. Primieramente, in

quanto Egli e forma esemplare e prototipo d' ogni bellezza creata,

In secondo luogo, in quanto ne e il principio efficiente. In terzo luo-

go, in quanto e fine a cui implicitamente aspira ogni amore del

iello : Est fontana causa exemplaris et effetiiw omnis pukri 4.

Omnia pukra sunt in primo pukro, sicut in causa exemplari...

efficiente... et fmali S.
[0^

L'opposto dei bello e il brutto o il deforme, che S. Tommaso

latinamente chiama turpe. Sorge qui la quistione se esso in alcun

modo possa trovarsi in Dio. E che non possa trovarsi come qualita

della divina natura, non ha mestieri di prova : tanto e evidente che

in Dio, ente perfettissimo, non puo aver luogo difetto alcuno. Ne va-

1 Pag. 45. 2 Pag. 31. 3 Ivi. 4 Pag. 43. S Ivi.
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le opporre la riduzione di tutti gli effetti in Dio, come in supremo

principle; giacche cio vale per solo quello, che inchiude realila,non

altresi per quello, che ne e privazione ;
la quale nelle cose create

precede dalla loro limilazione e dalla deficienza delle cause seconde,

che per avventura concorrono a produile : In Deo nulla valet cade-

re turpitudo, nee secundum se nee in comparatione ad aliquem

effectum; quia ad omnia comparatus , quae ab ipso sunt, pitlcritu-

dinem habet, sive sint pulcra sive turpia. Sicut enim pulcre appa-

ret, secundum comparationem ad gloriam sanctorum; ita etiam

pulcritudo sive iustitia apparel, secundum comparationem ad in-

iustitiam reproborum 1. Ma la quistione potrebbe agitarsi per cio,

che riguarda 1'idea
;
se cioe come del bello, cosi ancora debbano in

Dio ammettersi i tipi del brutto. Ma la ragione stessa che il brutto

non e entita, ma difetto di entita, mostra che, non dee avere esem-

plare nella mente deli'artefice divino, da cui tutto cio che precede,

precede in quanto e buono e perfetto: Turpe non habet exemplar;

quia turpitudo defectus est, cuius Deus causa non est 2.

Ogni essere esislente in atto
,

cioe compiuto nel proprio essere ,

partecipa del bello, siccome appunto partecipa del bene: Non est

aliquid de numero existentium actu, quod scilicet habet esse com-

pletum, quod non participet pulcro et bono 3. Non pero nello stes-

so grado; alcune cose partecipano della bellezza piu, ed altre me-

no, secondo che piu o meno si accostano al divino esemplare, e

piu o meno partecipano della ragione costitutiva della bellezza stes-

sa: Quaedam participant pulcrum et bonum perfecte et simplici-

ter; quaedam vero secundum quid et imperfecte *.

Bastino cotesti cenni a dare mY idea di questo trattatello, i cui

semplici e naturalissimi concetti possono recare all'Estetica assai

piu luce, che non le stravolte e nebulose teoriche di certi grossi

Tolumi odierni.

1 Pag, 41. 2 Pag. 45. B Pag. 47, 4 Pag, 49.
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III.

Sopra una lettera anonima andata da Roma a Lucca,

e da Lucca venutaci a Roma.

Alcuni del noslri lettori si ricorderanno ancora deirarticolo da noi

pubblicato ormai sono tre anni (nel fascicolo 401
,
Serie VI, vol. VIII,

pag. 540 e seg.) col titolo di Avvedimenti prudenziali ad uso degli

esercenti il mestiere di scrittori di letters anonime. Quell' articolo

noi avevamo scritto sia a profitto generate di questa illustre razza

di letterati, sia specialmente a servigio privato di quel chiarissimo

signer scritlore ed anzi professore di lettere cieche, che da piu anni

si era falto nostro corrispondente ,
in maschera ora di romano . ora

di trieslino, ora di napoletano, or di priucipe forastiere, or di accat-

tone casalingo. Oraquei nostri lettori dovranno essere lieti di sape-

re che
, dopo tre anni di silenzio

,
nei quali il nostro gentil masche-

rino di corrispondente anonimo dovette aver studialo e meditato so-

pra i detti Avvedimenti prudenziali ,
fmalmente ci si e rifatto vivo

con una sua letterina da Lucca, o per meglio dire mandata da Roma

ad impostare in Lucca, cilia che egli dovette preferire per una certa

cotal relazione di bambineria
,
che probabilmente egli stesso vede

passare tra se e i cosi detli bambini di Lucca.

E non e il menomo indizio di tal relazione il titolo, onde questa

volta si sottoscrive dicendosi: Un drappello di sinceri cattolici. Me-

glio assai faceva prima, quando andava pigliando ii titolo ora di un

cattolico romano, ora d'un assiduo lettore, ora di un triestino, ora di

un napoletano e simili bugie in numero singolare; laddove ora invec-

chiando ha peggiorato nell'arte, forse per mancanza d'esercizio in

questi tre anni, nei quali quel nostro articolo dee aver operate come

un calmante sopra la sua febbre epistolare. Giacche consistendo

1'arte del corrispondenle anonimo nel dare alia lettera quell' appa-

renza d'importanza che essa non ha in realla, ogni savio intende che

tanto minor importanza si da alia lettera, quanto essa ha meno ap-

parenza di lealla e di verita. E non essendovi niun' apparenza che
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un drappello di sinceri cattolici non trovi nel suo grembo un solo

individuo capace di sottoscrivere una lettera, resta da quel drappello

stesso provata una nuova e chiara bugia dell'anonimo, che non osan-

do neanche parlare a nome suo, osa pero parlare a nome di tantu

Dobbiamo tuttavia rendergli giustizia sopra il punto dell'affranca-

gione. Giacche laddove per 1'innanzi, come avevamo notato nel ci-

tato articolo, mai il gentiluomo non ci avea affrancato una delle tan-

te sue lettere, questa volta affranco puntualmente quella che ci spe-

di da Lucca. Che se, come e da credere, il signor anonimo corri-

spondente affranc6 anche quella che da Roma mando a Lucca a

qualche suo amico di cola
(
che poi imposto per Roma T acclusa a

noi destinata ) per coprirsi e mascherarsi , diciam cosi
,
a due ma-

ni ; questa doppia affrancagione puo passare quasi come un com-

penso e penitenza delle precedenti ommissionL Sicche questo alme-

no ha imparato dal nostro articolo il signor anonimo : ad affrancare

le sue lettere. Del che speriamo che ci debbano ringraziare anche

gli altri suoi forzati corrispondenti, che certamente egli dee avere

in numero rispettabile.

Ma egli imparo ancora altro. Vale a dire un certo riserbo ed una

cotal gentilezza almeno apparente e, per cosl dire, in maschera. E

questo consigliava il terzo nostro avvedimento che diceva cosi: II

terzo avvedimento si e di non iscrivere se non che ii necessario,

senza troppo moltiplicare i corrispondenti e le lettere, distendendo-

visi in parole copiose e contumeliose, le quali vi dovesse poi spia-

cere di avere seritte quando a caso veniste ad essere scoperto . E

recammo tra gli altri esempii del contrario anche quo' suoi famosi

periodi della sua quinta romana, del 17 Settembre 1865, dove di-

cea : lo ficco il naso dapertutto e m' impaccio dei fatti altrui piu

che dei miei. Dio ci ha date le maschere e noi mettiamoci in viso

la maschera. lo pure tengo sul viso una mezza mascherina, e porto

un mascherone grandissimo quando parlo in pubblico coi Gesuili :

e me ne vo tutte le Domeniche alia chiesa del Gesu alia predica e

1'ascolto con gli occhi fissi fissi, colla boeca un pochino aperta e

colle dita delle mani raccolte fra di.loro che paio un altro gesuita.

E chiaro che questi periodi il signor corrispondente non vorrebbe
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ora avere sciitti. E dall'esserseli veduti stampati, per cosi dire, in

sul viso, ha imparato ora a scrivere con un po' piu di riserbo.

Che anzi comincio dalle lodi questa volta e ci chiamo rispettabi-

lissimi signori; titolo che ci vorra un pezzo prima che si dia ai corri-

spondenti anommi ed ai portatori di maschere. E non contento a que-

sto, assicus 6 che Voi (doe noi) layorate sempre sopra le vere nias-

sime caltolicho, e cio basta a guarentigia delle vostre doltrine e a

vostra lode . Del che lo ringraziamo, e prendiamo, come si dice,

atto per un'altra volia, in cui, in maschera di qualchc altro drappel-

lo, si dcgnasse, come gia si degno altre volte, di scriverci il con-

trario.

Ma, non ostanle ogni nostro buon volere e un certo punto d'ono-

rc, che ci sprona naturalmente a trovare che lodare in un nostro

quasi allievo, cui procurammo insegnare la buona teoria delle let-

tere anonime; dobbiamo con nostra mortificazione dichiarare chfj, dai

leggieri punti toccati in fuori
,

tutto il resto della lettera dimostra

che il signor anonimo, per quanto sia vecchio nel mestiere, e pero

ancora bambino nell'arte. E non gli sara difficile di persuaders! di

questo, quando consideri che egli pose, senza awedersene, nella sua

leltera da Lucca i contrassegni certissimi dell' averla scrilta in Ro-

ma egli medesimo, che ci avea scritto gia piu volte da Roma e da

Trieste, e sempre, s' intende, da casa sua.

Or qual e questo contrassegno ?

Non risponderemo per ora a questa interrogazione; e al piu, lari-

sposta potra essere forse il premio di qualche altra lettera puntual-

mente affraocata, nella quale possiamo osservare che il nostro ano-

nimo allievo ha fatto qualche piu scrio protitto.

L-a, dira ranonimo, al fondo ed alia sostanza della mia lettera che

cosa rispondete?

Rispondiamo, che il fondo e la sostanza sono parimente di un

bambino. Pensate che volendo confutar un nostro articolo sopra la

Chiesa e lo Stato (fascicolo 457; 3 Aprilel869) opponequello che,

o sia vero o sia falso, non prova in verita nulla : e quando, per im-

possibile, piovasse qualche cosa, proverebbe contro lutte le tesi e
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verita possibili, non solo dommatiche e teologiche, ma moral!
, po-

litiche, maternatiche, lelterarie e andate dicendo.

Che cosa oppone il nostro anonimo? Oppone che i Papi, i Yesco-

vi e i preti operarono sovente contro cio che insegnavano: L'islo-

ria e la, dice egli : niuno quasi la ignora a' di nostri. S' insegna ai

popoli sui teatri e colla stampa. Gli studii slorici sono una mania

del giorno. Che han fatto preti e Yescovi quando han veduto che lo

Stato si separava dalla Chiesa? Hanno persistito nelle loro cupidi-

gie, nella loro ignavia, nei loro scandali, mentre ad essi spettava

ricondurre lo Stato cd il secolo e meritarsene la ossequenza; dunque

essi sono pei primi in colpa della funesta separazione dello Stato

dalla Chiesa. Essi si sono separati dal vero interesse della Chiesa,

e lo Stato ha preso il mal vezzo di separarsi da loro. Le teorie sono

belle e giuste, ma vogliono essere esempii per corroborarle e tenerle

ferme. Oggi si dice: Abbiamo letto troppo!

Tutto questo, diciamo, e una bambineria, la quale in primo luogo

nou prova nulla, o sia vero o sia falso quello che si asserisce.

Infatti che cosa vuole provar 1' anonimo? Che la noslra teoria

falsa? No, giacche egli stesso I'ammette per bella e per giusta. Che

essendoci stati degli scandalosi nella Chiesa, di quesli sia tutta la

colpa di molti mali accaduti? Questa sarebbe falsa conseguenza.

Giacche la colpa in tal caso sarebbe di tutti e due: vale a dire tanto

di chi ha data 1'occasione, quanto di chi ha presa quest' occasione

al male, invece di prendere 1'occasione al bene da tanti altri esem-

pii di buoni e pii ecclesiastic!. Questo infalti insegna la storia, si-

gnor Anonimo. Non parliamo della storia dei teatri, la quale non 6

mai stata allegata da altro letterato che voi, per quanto noi sappia-

mo. Ma la vera storia insegna che tutto il mondo e come Lucca,

donde ci arrivo la vostra lettera: dove, come dice il proverbio, ci

sono dei buoni e dei cattivi. Chi piglia esempio dai cattivi, fa ma-

le: chi dai buoni, fa bene; rimanendo sempre vera la teoria die

1'esempio si ha da prender dai buoni e non dai caltivi, e tutti es-

sendo convinti che chi piglia esempio dai cattivi
; non per questo

fa bene ed e scusabile perche vi siano dei caltivi che danno questo
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mal esempio : essendovi anche del buoni, dai quali si poleva e si

doveva prendere il buono.

Non prova dunque nulla la vostra difficolta, ancorche fosse vero

quello che opponete. Giacche se e vero quello chevoi dite, che cioe

alcuni ecclesiastici dessero mal esempio, e anche vero quello che

diciamo noi che non mancavano pero altri ecclesiaslici buoni che

davano il buon esempio. Ma sanno gli eruditi che il progresso della

vera storia, la quale non s'impara nei teatri, neanche di Lucca, mo-

stra ogni giorno la falsita di qualche calunnia volgarmente creduta

contro i Papi e i Vescori ;
sicche chi legge veramente la storia e

segue, come voi dite, la mania del secolo, ha ogni giorno argomenli

iiuovi in favore della Chiesa e degli ecclesiastici, anzi che conlro di

loro.

Ma cio che piu di tulto dimostra la bambineria dell' anonimo si e

die, quando, per impossibile, avesse forza la difficolta da lui oppo-

sta, nulla piu si dovrebbe credere a questo mondo in nessun ordine di

Terita. II che si fara evidente a lui stesso solo che si degni rilegge-

re qui la sua lettera con qualche parola mutata aproposito: L'isto-

ria e la (diremo anche noi coH'anonimo), niuno la ignora ai di nostri :

s'insegna ai popoli sui teatri e colla stampa; gli studii storici sono

una mania del giorno. Che han fatto giudici, avvocati e deputati

qnando hanno veduto che ci erano al mondo lanti ladri? Hanno per-

sistito nelle loro cupidigie, nella loro ignavia, nei loro scandali,

mentre ad essi speltava ricondurre i popoli a meritarsene 1' osse-

quenza. Dunque essi sono pei primi in colpa. Le teorie di morale

sono belle e giuste, ma vogliono essere esempii per corroborarle e

tenerle ferme. Oggi si dice abbiamo letto troppo!

cosi coli'assioma MYaver letto troppo e di aver frequentati i

teatri di Lucca potra ognuno impugnare la verita che piu gli piace-

ra, non essendo\i verita contro cui non si possano opporre esempii

di fatto in contrario
,
razzolali se non altro al Politeama o all' opera

buffa.

Ma la maggior diffieolta sta ancora nello spiegare come
, per

esporre una difficolta si semplice, il signor corrispondente abbia ere-

duto dover prendere tante precauzioni, fmo a spendere due volte per
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la posta di una stessa lettera, facendola viaggiare da Roma a Lucca,

e da Lucca a Roma. Finche egli ci scriveva che faceva la professione

di portar la maschera, e di liccare il naso nei fatti altrui, e che la

sua preteusione speciale era di farla ai Gesuiti, ed altrettali sue

prerogative e litoli di rispetlo, intendiamo benissimo che dovesse

desiderare di non venir conosciuto. Ma ora che ci chiama rispetta-

bilissimi signori, e intende darci una prova di ingegno opponendoci

le piu gravi difficoM che gli siano sorte nel cervello contro le no-

stre teorie ch' egli chiama belle e giuste, non intendiamo perche do-

vesse tacere il suo nome. Se non che e noto che adolescens iuxta

mam suam etiam cum senuerit non recedet ab ea ; ed avendo il no-

stro corrispondente anonimo preso fin da giovane il vezzo di portar

la maschera e di scrivere lettere cieche, si vede che ora non sa piu

far altro, e scoppierebbe probabilmente se, di quando in quando,

non si pigliasse questa soddisfazione di faticare e di spendere de-

nari per far quello che potrebbe fare senza fatica e senza spesa.

E cosi accade che ogni vizioso e Beautontimorumenos.

Speriamo che questo parolone non sara pel nostro anonimo una

lettera cieca.
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COSE SPETTANTI

AL FUTURO CONCILIO

i.

ATTI EPISCOPALI

1. Cenni general! sulle pastoral! de
1

Vescovi pel Giubbileo 2. Pastorale del-

rArcivescovo di Lucca 3. del Card, di lesi 4. del Yescovo di Tor-

tona 5. del Vescovo d'Ischia 6. delVArcivescovo di Reggio 7. del

Card. diAncona 8. del Vescovo di Fano 9. del Vescovo di Novara

10. del Viscovo di Verona 11. del Vescovo d'Imola 12. del Vescovo

di Ferentino 13. del Vescovo di Guastalla 14. del Vescovo di Narni.

1. Cenni generali sulle pastorali de' Vescovi pel Giubbileo.

Nei due passati quaderni abbiamo dato qualche saggio delle pastorali

del Vescovi per la pubblicazione del Giubbileo pel Coricilio. I fogli catto-

lici di varie nazioni ne parlano e riportano lunghi tratti di tali lettere

pastorali: ma noi, senza raccoglierne tante dai fogli, ci restringiamo a

quelle sole che per favore ci vengono spedite, e queste bastano a un sag-

gio. Anzi di queste stesse non possiamo per lo piu dar altro che un breve

cenno. Tutte convengono in dare, piu o meno diffusamente, una giusta

idea del Concilio : tutte si aecordano in esaltare la Cattedra romana, T in-

fallibilita e la pienezza deirautorita pontificia, e insieme la grande utilita

del Goncilio ; e tutte ne fan sentire il bisogno per la societa e per la

Chiesa nel tempo presente : in tutte si prescrivono con autorita episco-

pale pubbliche preghiere, istruzioni, esercizii al popolo o al clero, ed al-

tre pie praticbe : in tutte una sincera devozione alia Santa Sede, una

viva speranza nell' opera salutare del Concilio; una illimitata fiducia

nella preghiera. Launita della Chiesa, la santita, la cattolicita, Tapo-
stolicita, che si rendono piu che mai sensibili nel Concilio, fin d'ora si

manifestano in modo singolare in tante lettere pastorali, che suonano
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come un'eco imiversale della voce apostolica. La lettura di tante pasto-
rali c'illumina, ci conforta, ci consola, c

1

intenerisce, ci solleva, e ci fa

dire : Ecco la voce della Chiesa anche prima che sia raccolta in Concilio!

A ragione il sommo Pontefice, nell
1

allocuzione concistoriale del 25 Giu-

gno, a primo motivo della sua consolazione in tanti travagli della Chie-

sa, reco lo zelo pastorale, Y unita, la fortezza, il magistero unanime del

cattolico Episcopato. Seguitando adunque a dar qualche saggio delle

lettere episcopal!, per questa volta daremo di alcune poche di Yescovi

italiani qualche brevissimo estratto, in cui si esprime qualche concetto

piu singolare, senza punto ripetere le idee comuni a tutti.Trattandosi di

lettere di Vescovi non facciamo rivista scientific^ o letteraria, come si fa

d'altri libri da critici, ma pendiamo dal loro labbro autorevole, come

discepoli ;
e registriamo qui alcune loro parole, perche i nostri lettori

sentano fin d'ora la voce di questi maestri e giudici in Israello.

2. Lettera pastorale dell'Arcivcscovo di Lucca. (In 8. di pag. 30.)

Sentiamo con piacerc che questa lettera pastorale sara ristampata,

per maggior diffusione nel popolo, in alcuna delle popolari collezioni pe-

riodiche. Odasi intanto una pagina delFesordio: I credenti, i buoni iigli

della Chiesa cattolica che stavano mesti considerando i tempi nostri ca-

duti cosi in basso, e la societa inferma per mancanza di sensi cristiani,

a questo benedetto annunzio provarono conforto, alzarono gli occhi al

Cielo, e ringraziarono Iddio che avesse inspirato al Pontefice massimo

un mezzo di grazia e di salute che non falli mai al line. Altri invece,

male nascondendo il dispetto delPanimo, proruppero : Quale bisogno ci

era egli di mettere a soqquadro il mondo con questo Concilio? Quale

bisogno?! Yoi dunque non lo sapete, che la Fede nel Cristo che salva

Ifi anime e che mantiene nelFordine, nella giustizia, nella verita le ge-

nerazioni umane, e de' giorni nostri ycnuta meno di maniera spavento-
sa? Yoi non lo sapete, che di mezzo a questa generazione sono uomini,

che non conoscono piu freno alle loro cupidigie e allc loro superbie,

perche non hanno piu pensiero che loro yenga daH'eternita? Voi non

lo sapete, che la Fede, la ragione istessa ha subito assalti che le tornaro-

no fatali tutte yoke che sdegno orgogliosamente di credere? Anzi, cosa

strana ! e adesso la Fede che custodisce i principii della ragione, e ser-

ve loro d'usbergo. Siete voi oggi, o Sapienti, che in ispezialta avete

bisogno di noi E voi domandate quale bisogno c
1

era di un Concilio

ecumenico? Quello di salvare la Fede e la ragione tuttinsieme.

Oh! se intendete riuscire a questo, soggiungono, fa d'uopo di bea

altro che de
1

misticismi di un Concilio. Ebbene, noi siamo d'avviso

che a migliorare la societa umana hanno maggior valore la Religione,

la morale, la giustizia, T educazione, argomenti de
1

quali tratta un Con-

eilio, che non tutti gli espedienti che la filosofia, la politica, la ci-
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villa, il progresso possono usare a questo nobile intendimento. uo-

mini delle assemblee degli scienziati, dei congressi della pace, degli av-

vocati, de
1

medici, della statistica, deiragraria, degli operai, che me-

nando tanto scalpore vi raunaste a Firenze, a Losanna, a Gineyra, a

Brusselles, a Londra, non vogliate misurare la potenza di un Concilio

ecumenico della Chiesa cattolica con 1' istessa stregua con cui misurate

quella delle vostre adunanze 1 1 savii di tutti i tempi che non con utopie,

ma con sapiente fiducia di solido effetto vollero migliorare le genera-

zioni umane, fecero capo sempre a quelli che yoi con beffa insipiente

chiamate misticismi.

3. Lettera pastorale dell'Emo Card, di lesi. (In 8.* di pag. 16.)

I/Effio Card. Morichini, che nelFopera sua piu famosa ha mostrato

cio che la religione per mezzo della carita sa fare anche pel bene tern-

porale dei popoli, in questa lettera ancora, tra le altre cose, accenna in

pochi tratti, come il Concilio promovera il bene della Chiesa e insieme

deirumana societa. L' Evangelio, egli conchiude, e stato, e, e sara

sempre la vera luce del mondo
; perche la verita e la giustizia sono im-

mutabili, come Dio, da cui emanano ; e Gesu Cristo, come assevero egli

stesso, sara sempre la luce del mondo (loan. VIII, 12), sara sempre la

via, la verita, la vita (loan. XIV, 6). I Vescovi adunque in quella so-

knne radunanza, con a capo il Successore di S. Pietro, assistiti, come

se ne ha indubitata divina promessa, dallo Spirito Santo (Matth. XXVIII,

20), faranno cio che essi diceano nel loro indirizzo al Pontefice, grande

opus illuminationis et pacificationis per la Chiesa e per la societa. Si

certamente, o dilettissimi, sara opera di illuminazione e di pace. Impe-
rocche la sola verita e luce degli uomini, che ne puo distenebrare gli

errori, i quali ora pur troppo ne travolgono le umane menti: Veritas

liberabit vos (loan. VIII, 32) lo disse Cristo medesimo. Che gioverebbe

al nostro secolo lo aver discoperto tante verita naturali e lo aver pe-

netrato tanti segreti del mondo materiale, per pome i piu validi agenti

a servigi deiruomo, se poi Tintelletto fosse offuscato da fitte tenebre

in cio che piu importa sapere, per la eterna e temporale felicita, e fosse

travolta la volonta a disfrenate passioni che ponessero sossopra tutto

1'umano consorzio?

4. Lettera pastorale del Vescovo di Tortona. (In 4. di pag. 24.)

Monsignor Giovanni Negri, Vescovo di Tortona e Principe di Cam-

bio, prende a dimostrare in tre punti, come la Chiesa nel futuro Conci-

lio esercitera in modo solenne F infallibile magistero e il potere legis-

lative, e spandera il suo affetto di madre, sia col promuovere il bene dei

figli, sia collo stendere il cuore e le braccia all
1

acquisto di nuova pro-

genie. A noi (egli dice a pag. 11), a noi questa madre affettuosa, dk
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cui parliamo, indirizza fin cTora ben con ragione le parole del divino

Maestro, che premuniva le turbe sul monte contro le false dottrine del

Farisei: Audistis quia dictim est.... Ego aiUem dico wbis. Figliuolt

miei, yoi sentite dirvi ogni giorno che I'uomo nascendo libero e pa-

dron di se stesso, pud scegliere quella religione che piu gli place, o

meglio nessuna .... Ego autem dico vobis
;
ma io che vi son rnadre,

ripiglia la Chiesa, io vi dico colla fede e colla ragione, che Iddio &

un Essere necessario, indipendente, supremo, che tutto sa e tutto

yede per rimunerare o punire, che voi tutti siete creature di Dio,

fatte a sua immagine, destinate a servlrlo e glorificarlo quaggiu per

possederlo eternamente in cielo. . . . Audistis quia dictum cst: I pre-

tesi Umanitarii vi insinuano che lasciando liberta agli individui di cre-

dere e dire e fare come loro talenta, le moderne societa non hanno

ad impicciarsi ne di religione ne di chiesa, essendo il potere ecclesia-

stico ed il civile Tuno airaltro stranieri, e separati affatto di lor na-

tura. Ego autem dico vobis; ma io, soggiunge la Chiesa, vi avverto

per vostro bene che, essendo mostruoso il preteso diritto di professare

1'errore e spacciarlo, e di operare sfacciatamente il male per sistema;

quindi ogni Capo di societa porta la spada in servigio del bene
;
e se

Fautorita sociale merita speciali riguardi, ha pur anco speciali doveri

yerso T autorita della Ghiesa, in cui si concreta T autorita stessa di

Dio. O popoli, o Regi, o sudditi, goyernanti, ascoltate la Chiesa

cattolica che, con yoce piu solenne dell' ordinario, nel futuro Concilio yi

inculchera con affetto materno che debbono i sudditi obbedire ai Go-

Verni, riyerire i Sovrani, sottostare airautorita
;
ma che anche i Giu-

dici della terra debbono proyvedere mai sempre al yero yantaggio dei

loro soggetti, yolgendoli specialmente alia religione ed al bne. Lo di-

cea gia S. Agostino : Docet Ecclesia Rtges consulere populis, populo* se

subdere Regibus clowt. Onore a chi deesi, giustizia a tutti, danno o in-

giuria a nessuno. Quibus honor, qtiibus iustitia debeatur docct, nultis-

que iniuriam deberi dowt.
J 'j'tli] i'.-'.i 0<J

5. Letlera pastw&le del Vescovo d'fsckia. (In 8. di pag. 18.)

Monsignor Felice Romano, che nella sua infermita detto, come di-

cemmo (vol. V, pag. 584), un
1

altra lettera pel Concilio, ove pregava
umilmente di poter sedere, se fosse piaciuto a Dio, in quel vcnerando

consesso come I'infimo nella casa del Padre, ncll'uUimo luoyo fm i con-

fratelli maggiori, ora ristabilito in forze da una nuova istruzione sul

Concilio e sul Giubbileo ed esorta novamente alia preghiera con dire:

Confratelli e ligliuoli diletlissimi, e disposizione soavissima della divi-

na Provvidenza che quclle grazie, le quali Iddio per sua misericordia

infinita degnasi compartirci, le impetriamo colle orazioni, ed oltre il do-

no che ci largisce, ci concede eziandio il merito della preghiera .
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6. Lettera pastorale dell'Arrivescovo di Reggio, Calabria. (In 8. di

pag. 15.)

Monsigaor Ricciardi, in occasiono del Giubbileo, torna a parlar del

Concilio, raccomanda in aiuto e in omaggio del Concilio 1'opera del da-

naro di S. Pietro, applica alia societa le parole d'Isaia, il quale scor-

gendo la terra messa in agitazione come un ubriaco, e aggravata dal pe-

so delle sue iniquita, gridava esser ella in sul ruinare e non aver piii

potenza di rialzarsi: Agilatione agitabitur terra... sicut ebrius, et grava-

J)it earn iniquitas sua et non adiiciet ul resurgat (Is. XXIV, 20): ma

pur si conferta al pensiero che il Concilio potra dargli la mano. Lun-

gi da noi, fratelli e figli dilettissimi, un cotale sconforto. Se si e aposta-

tato da Dio, egli e sempre il Dio yiyente con la sua onnipotenza e infi-

nita sapienza, la quale attinyit a fine usque ad finem fortiter et disponit

omnia suamter. Se si e apostatato dalla Chiesa di Dio, la Cbiesa di Dio

sta sempre li columna et firmamentum writatis.

7. Lettera pastorale deU'Emo Card, di Ancona. (In 8. di pag. 13.)

UEiTio Card. AMonucci, dopo di aver data una giusta idea deiropera-

zione divina nel Concilio, dimostra allresi come questa non esclude, anzi

richiede la cooperazione dell'iiomo, massime collo studio e colla preghie-

ra. Si prega, si coasulta, si discute, si delibera; come si fece gia dagli

stessi Apostoli,la prisnavolta radunati a Concilio in Gerusalemme intor-

no a Pietro: Cum magna conquisitio fieret (Act. XV, 7). Ma quando
Tora e venuta, non e piu Tuomo che parla; e il soffio di Dio che passa

snlla sacra Assemblea : e pel labbro de
1

Padri congregati la Cbiesa ripete

con Terita le parole solenni, dette gia dagli Apostoli in quel prinio mo-

dello di tutti i Concilii : Visum est Spiritui S&ncto et nobis.

.llh'*' '}
' -> V .Kf"fv

8. Lettera pastorale del Vescovo di Fano* (In 8. di pag. 14.)

Monsignor Vespasiani torna a parlar del Concilio, pubblicando la let-

tera del Santo Padre pel Giubbileo, e conchiude: Seguiamo, diiettissn

mi, gli eccitamenti del supremo Pastore della Chiesa. II Concilio non

produca solo queila vana espeltaziorae- che si desta per'gli umani avve-

nimenti : esso in un modo specialissimo e opera di Dio, riguarda tutli, e

diretto al bene di tutti
,
e di somma importanza per tutti .

9. Lettera pastorale del Vescovo di Nmara. (In 8. di pag. 30.)

Monsignor GiacomoFilippo Gentile, svolto nobilmente il concetto della

Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica, del Papato, del Concilio e del

Giubbileo, concbiude : Leviamoci dunque, il ripeto, alle piu belle spe-

ranze, e docili e riverenti mostriamoci alia YOCC ed ai provvedimenti di

colui, il quale, infiammato di zelo per la gloria di Dio e per ilbene della

sua Chiesa, qual altro Matatia alza la voce e grida: Chhinque ha zelo per
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la legge di Dio e serva inviolate il testamento, mi venga dietro: Omnis,

qui zelum habet legis, statuens testamentum, exeat post me (I. Mach. 11,27)

Uniamoci, V. F., e tutti serriamoci intorno al santo nostro Pontefice,

che leva le mani sul mistico monte e prega, e come un giorno il po-

polo ebreo stretto intorno ad Esdra, che orava, supplicava, pia'ngeva y

diciamo noi pure nelFamarezza del cuore: Noi abbiamo prevaricate con-

tro il nostro Dio, ma adesso ce ne pentiamo; alzati adunque, o santo

Pontefice. Tocca a te di risolvere cio che si deve fare, e noi ti daremo

la mano; fatti animo ed opera. Surge: tuum est decernere, nosque erimus

tecum: confortare et fac (I. Esdr. X, 4).

10. Lettera pastorale del Vescovo di Verona. (In 4. di pag. 8.)

Monsignor Luigi march, di Canossa si rivolge specialmente al clero ed

ai parrochi, afh'nche per lor mezzo si santifichi tutto il gregge; ordina git

esercizii spirituali per le parrocchie, e specialmente pei sacerdoti : quin-
di soggiunge : Usciti poi dai santi esercizii e dalla fervente orazione,

quasi altrettanti Mose dal divino consorzio, saranno di fuoco le nostre

parole, sara il nostro quel sermone efficace e potente che giugne fino a

dividere nell'uomo 1'anima animalesca dallo spirito celestiale, ead avviar-

lo di gran lena ai tabernacoli beati della celeste Sionne. Oh quanto gran

bene si deriva nei popoli pel canale di un Sacerdote puro da ogni neo r

e ardente di zelo nella orazione, nella parola, nelF opera!

11. Lettera p astorale del Vescovo d'Imola. (Un fol. gr.)

Monsignor Moretti in pochi tratti dipinge questo grand
1

anno dei

grandi avvenimenti per cio che avvenne, e che avviene, e che awerra

per opera del Concilio. Luce e tenebre, verita e menzogna, vizio e

virtu, bene e male, civilta e barbaric, tutto insomnia si e stranamente

commisto e orribilmente confuso. Vi vuole una voce onnipotente che in

nome di Dio gridi anche una volta in mezzo al caos: sia fatta la luce, fiat

lux, e la luce sara fatta, et facta est lux. Conviene rifare Fopera di Dio

che divisit lucem a tenebris, e chiamare, come egli fece, ciascuna cosa

col proprio nome: giorno tutto cio che, illuminando le menti, ingentili-

sce i costumi, purifica i cuori, santifica le anime; notte tutto quello che,

offuscando la ragione, abbrutisce, corrompe e manda Tuomo a perdizio-

ne: Appellamtque lucem diem, ettenebras noctem. E 1'opera divinamente

grande riserbata al Concilio. In tine scuole i cuori anche piu duri a

profittar della grazia del Giubbileo.

12. Lettera pastorale del Vescovo di Ferentino. (Un fol. gr.)

Monsignor Gesualdo Yitali, come per la Quaresima e per la festa

dell'll Aprile, cosi ora pel Giubbileo leva la sua voce episcopale ed

esorta caldamente i fedeli a prendere, per cosi dire, a volo si bella
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grazia. Passa oggi Gesu fra noi, siccome in terra un di passava be-

neficando : Transibat benefaciendo. Guai a chi lo disprezza, o non cura

Tofferta che Gesii fa, passando fra noi! Timeo, scossg profondamente

neiranimo, esclama Agostino, timeo lesum transeuntem. Passera piu per

yoi, passera piu per tanti Gesii, disposto a beneficarci? Timete lesum

transeuntem. Amati figli; la ruota trascorre, il tempo incalza, un tre-

mendo abisso ci soprasta.... Pronta dunque ed unanime sia la preghie-

ra e la cristiana penitenza per implorare il lume celeste del divino Spi-

rito, che parlera al mondo per le labbra degli augusti congregati, sotto

1'autorita del supremo Pastore.

13. Lettera pastorale del Vescovo diGuastalla. (In 8. pic. di pag. 16.)

Monsignor Pietro Rota, che ha gia pubblicato un dialogo popolare sul

Concilio, da noi lodato a pag. 203 del volume precedente, ora in questa
lettera pastorale svolge le parole delFApostolo (Eph. IV) : Unum corpus
et unus spiritus . . . unus Dominus, una fides, unum baptisma, unus

Deus et Pater omnium : Ecco, dice, T immenso sistema che abbraccia il

cielo e la terra, ecco tutta la vera filosofia, ecco tutta la storia deiruo*-

mo, la sua origine e il suo fine: un Dio solo e una sola fede; un Dio

padre di tutti e una sola religione destinata a tutti condurre al padre
comune

;
un solo salvatore degli uomini ed una sola Chiesa da lui foil-

data, per conseguire e compiere T opera della universale redenzione. *

Quindi addita le conseguenze di questa molteplice unita, e descrive la

soprannaturale manifestazione dell
1

unita nel Concilio.

14. Lettere pastorali del Vescovo di Narni. (In 8. di p. 24. Un fol. gr.)

II Vescovo di Narni e amministratore apostolico di Poggio Mirteto,

Monsignor Luzi, in quest
1

anno ha pubblicate due pastorali, che ci son

pervenute insieme. In questa, che riguarda direttamente il Concilio,

com'egli suole nelle sue pastorali piene di dottrina, istruisce i fedeli su

Toggetto, 1' opportunity Timportanza, Tautorita, Tefficacia del Concilio.

NelPaltra, pubblicata fin dal principio dell
1

anno, da una breve e compiu-
ta istruzione sui fondamenti della verita della cristiana religione, e della

Chiesa cattolica. Quindi aftettuosamente conchiude : Oh ! qual bella

^orte e quella di appartenere alia Chiesa romano -cattolica, che e la vera

-Chiesa di Gesii Cristo.

Ma omai ci conviene far punto, e riserbare i cenni di altre molte pa-
storali ad altro quaderno.

Serie Vll, vol. VII, fasc. 464. 14 9 Luglio 1869.
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II.

j

RIVISTA BIBLIOORAFICA

1. Istruzione di mgr. Plantfer 2. Articoli del can. Christophe 3. Opuscoli
sul Giubbileo.

1 . Instruction pastorale de tnonseigrieur /' Eveqne de Nimes sur les

Gonciles generam, a I'occasion de celui que So, Saintett Pie IX a convo-

quepour le 8 De'cembre 1869. (Nimes, in 8. di pag. 130 Paris, V. Pal-

me, in 12. di pag. 238.)

La parola, sempre splendida e profonda di monsignor Plantier, dal-

la grandezza e noyita del tema piglia in questa pastorale un lustro

maggiore del consueto. Noi vorremmo qai tradurla a verbo a verbo

dalle prime linee, in cui descrive i punti neri, che al presente info-

scano Forizzonte della societa umana, fmo alle ultime, dove segna la

data della pastorale il 26 Marzo 1869, giorno del Yenerdi Santo,

quando Gesu Cristo, morendo in croce, alzo un grido, la cui potenza

agito la terra
; tipo divino di Pio IX, il quale dalFalto del suo Calva-

rio annunziando il Coneilio, ha scagliato anch'egli una parola che ha scos-

so il mo-ndo e che forse rompera anche le pietre e risiiscitera i morti .

Ogni pagina e scintillante d
1

afFetto e d'ingegno, di eloquenza e di dot-

trina
;
e tutta la pastorale e, fuor d' ogni dubbio, nna delle piu sugose e

belle scritture che sieno finora uscite in luce sopra il prossimo Concilio.

Ma noi non possiamo darne qui che il nudo scheletro, esponendone qua-

si T rndice delle materie.

fl libro e diviso in due parti. Nella prima si cerca : Qnah furoiM) per
lo passato i beneficii e le glorie dei Concilii ecnraenici? Nella seconda:

Quali speranze porge il prossimo Concilio, intimato per T 8 Dicembre?

Nei Concilii passati , due cose sono a distinguere : i decreti e i proce-
dimenti. Ora i decreti furono sorgente al mondo di beneficii innumerevo-

li; i procedimenti, per cio che dipendea dalla Chiesa, furono sempre del

piu perfetto decoro e pieni di grandezza incomparabile. I decreti dei

Concilii ecumenici recarono al monclo beneficii preziosissimi : l
a

Neir or-

dine dommatico, colle definizioni di fede; definizioni brevi, precise, lumi-

nose, intelligibili a tutti, intorno a Dio, al mondo, all
1

uomo ed alle pi ii

important! verita che Tuomo intcressano; definizioni inimutabili, come e

immutabile laverita ela parola di Dio; e nondimeno svolgendosi a mano a

Diano con saggio progresso, secondo che il bisogno de' tempi e le sempre

ripullulanti eresie esigevano; definizioni, la cui autorita, riverentemente ac-

cettata dai figli della Chiesa, contribuisce a condurli, per mezzo delPunita

religiosa, alPunione sociale. 2 NelFordine morale, colPassodarne e pro-
II. .2?!.:-.wA.*.V? io^A\Y v-



COSE SPETTANTI AL FCTURO CONCILIO 211

teggerne daogni errore i due fondamenti capitali, che sono il concetto esat-

to di Dio e il concetto esatto dell'uomo; col mantenerne pure e limpide le

leggi; col promuoverne ed assicurarne la pratica merce savissimi provve-
dimenti disciplinari; e finalmenle colla perpetua Riforma degli abusi e dis-

ordini, nell'episcopato e nel clero non meno che nel laicato, riforma che

fu sempre il grido degli eretici, ma grido bugiardo ,
e non fu mai attua-

ta con maggior verita ed efficacia che dai Concilii. 3 Nell' ordine sociale

e politico. I Concilii
,
col proprio esempio , porsero ai Sovrani modelli

eccellenti di organamento e di amministrazione della giustizia; prouios-

sero con indefesso zelo Fistruzione popolare, le lettere e le scienze; me-

ritarono egregiamente delle arti belle, col mantenere il domma della pre-

senza reale e il culto delle immagini, due fonti principalissime, a cui at-

tinse le sue ispirazioni Tarte cristiana; furono custodi gelosissimi della

proprieta, colonna maestra di tutto T ordine sociale, fulminando non so-

lo i violatori dei beni ecclesiaslici, ma ogni altro genere di usurpatori; e

per tacere d' altri beneficii, furono la provvidenza dei poyeri, degrinfer-
mi e d

1

ogni sorta di miseri colle grandi istituzioni di carita che promos-
sero e regolarono. 4 Finalmente i Concilii, co

1

loro decreti, resero im-

mortali servigi alia civilta in generale, sia col raffrenare o punire le pre-

potcnze e le ingiustizie delle potesta civili; sia coll
1

armare nelle crociate

popoli e Re ora contro il comun nemico della cristianita, il Musulmano,
ora contro certi eretici, riemici anch'essi niente men feroci e funesti alia

societa cristiana; sia infine col promuoyere e ristringere la fratellanza dei

popoli, Tunione dell
1

Oriente e dell' Occidente cristiano, sanando gli sci-

smi che dividevanli.

Ciascuno dei tratti che qui noi acceaniamo, il dotto Yescovo lo prova
e lo illnstra colla storia dei Concilii; la quale presentata in tal modo non

secondo il succedersi materiale dei tempi, ma secondo 1' ordine delle idee

svolte dall'Autore, prende sotto la sua penna una yita ed un'evidenza me-

ravigliosa.

Lo stesso dicasi, quando egii passa a descriyere i procedimenti dei

Concilii ecumenici. Egli li studia successivamente nei personaggi prin-

cipal! dei Concilii
;
nei Papi, ai quali di diritto e di fatto appartenne il

conyocare, il dirigere e presiedere, e il confermare queste ecumeniche

adunanze
; negli Imperatori e nei Principi, che in persona o pei loro rap-

prescntanli y
1

interyennero, benche non sempre con quel fayore e rispet-

to
,
di cui ayea dato loro cosi bell' esempio nel primo Concilio il gran

Gostantino; nei Yescovi, che iyi s^devano giudici, e per cminenza d'in-

gegno, di scienze, di yirtii, per maturita di discussioni, per intrepida
e incorrotta giustizia, per autorita sacrosanta formavano il piu yeneran-

do tribunale
,
T areopago piu sublime che mai si yedesse in terra. Con

cio e^li ci da un mirabile quadro di quelle auguste assemblee e della lo-

ro maesta e grandezza soyrumana : ne mancano a tal quadro , per dare
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risalto alle luci le ombre , vogliam dire ie figure degli eretici e degli

scismatici, colpiti dal fulmine degli anatemi, e quelle de' lor conciliaboli,

oontrapposto perfetto dei Concilii legittimi.

Fin qui dei beneficii e delle glorie dei Concilii preteriti. Yenendo poi

al futuro Concilio, mgr. Plantier non sa da prima ammirare abbastanza il

grand'atto di Pio IX, questa ch'egli cbiama la piii inaspettata delle sue

sublimi audacie, la convocazione cioe d'un Concilio ecumenico, come ri-

medio supremo agli orrendi mali della societa moderna, mali disperati

d'ogni altro rimedio. Indi, ragionato delle impressioni che quest
1

atto ha

prodotto nel mondo politico, e delle accoglienze fatte sinora agFinyiti

pontificii dagli scismatici orientali e dai protestanti d'Europa, passa ad

esaminare, quali frutli possano presagirsi dal prossimo Concilio, e quali

vantaggi augurarsene. II Ponteiice, nella Bolla di conyocazione, ha de-

lineato il programma generate delle question! da trattare; ma, fuor di

qnesto, sarebbe cosa temeraria il yoler fin d'ora indoyinare che cosa i'a-

ranno, che cosa decideranno i Padri l
. Questo bensi puossi affermare a

fidanza, che il loro sara 1 un layoro non meno vasto che opportuno;

proporzionato cioe alia estensione e qualita dei bisogni presenti, sia nella

parte dottrinale per far argine agli error i modern! ,
condannati nel Sil-

labo 2
,
sia nella disciplinare, rimaneggiando il dritto canonico per accon-

ciarlo alle nuoye condizioni sociali, in cui la Chiesa e costretta a yiyerc.

Sara in 2' luogo un layoro illuminate e profondamente maturate, si pei

molti e grayissimi studii preparatorii che ora si van facendo non solo dai

Vescovi, ma dal fiore dei piu dotti teologi e canonisti, a cio designati dal

Pontefice stesso e in Roma e fuori
;

si per le franche e gravi discussion!

die avran libero campo nel Concilio stesso; si finalmente e soprattutto per
Tassistenza infallibile dello Spirito Santo. Ma s'ingannerebbe chi credesse

che in un Concilio nulla possa convenientemente e infallibilmente definirsi

per acclamazione. Alcuni prudenti temono, per esempio, che i Padri siano

per acclamare, in un impeto d'entusiasmo, rinfallibilita dottrinale del Pa-

pa parlante ex cathedra; altri ban preso quasi scandalo d'un pio deside-

rio altrui, che si erigesse per acclamazione in domma TAssunzione di Ma-

\ II est Ires-difficile de le deviner ; il serait mime temeraire de lepredire, et pour noire part nous

nous reprocherions de vouloir sonder, mtme d'un seul regard, les saintes obscurites de ce mystire.

Pag. 184.

2 II est done probable que cette classification, trace's avec autant de fermete que d'ampleur par

ie Syllabus de 1864, servira de programme aux operations theologiques du Concile prochain. Ce n'est

pas que ces opinions plus ou moins fausses ou impies n'aient point e'te condamnees. Frappees d'abord.

par le Saint-Fere, elles I'ont e'te une seconde fois par une double adhesion de I'Episcopat entier aux

actes pontificaux qui les reprouvaient ; mats il ne serait pas surprenant que le Concile s'en saistt

d son tour, soil pour leur appliquer des anathemes plus directs et plus precis, soil pour exposer

avec une ncttele plus didaclique et plus rigoureuse les divers articles de nos saints revelations^

qu'elles nient ou qu'elles denaturent. Pag. 187.
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ria SS. Ora non sappiamo, dice mgr. Plantier, quel che fara il Concilio;

ma se egli acclamasse di slancio quest! due dorami, che male yi sarebbe?

Forse che sono question! nuove c oscure ai Vescovi
,
e non anzi notissi-

me, studiate, ventilate gia da lunga mano e maturissime a defmirsi? E
Tassistenza infallibile dello Spirito Santo e forse legata piuttosto a que-
sto che a quel modo di defmizione? E forse promessa al solo scrulinio e

negata airacclamazione *? In 3 luogo, il lavoro del Concilio sara discre-

tamente coraggioso e coraggiosamente discrete. Invano si fan correre pel

mondo certe paure c apprensioni per legare quasi le man! al future Con-

cilio. Defmire T infallibilita del Papa sarebbe, dicono alcuni, ridurre

i Yescovi a nulla. Che gioyerebbe, dicon altri, condannare le quattr-o

1 Eclairee par la preparation, eclairee par la superiorile de la competence et du savoir, Vceu

vre du Concile saura I'etre aussi par de libres et de sobres discussions. II faut se hater de le di-

re: on aurait tort de supposer que rien, dans un Concile, ne pourrait tire ni dignement ni infait-

lillement vole par voie d'acclamation. L'Espril-Saint, pour attacker son assistance a I'Eglise reu-

uie, pour en couvrir les definitions ou les sentences de sa responsabilite supreme, n'exige pas ri

goureusement sur les questions a trancher des debals preliminatres. Quelles que soient les formes

de la procedure, des qu'elle prononce sur un point de dogme ou de morale, il est la pour en rar

lifier la decision qui ne peut pas fire une erreur. Et la chose n'est pas difficile a concevoir.

Quelques prudenls, par exemple, ont peur qu'on proclame d'enthousiasme I'infaillibilile doclrinate

du Souverain-Pontife, parlant ex cathedra. Le Concile fera-l-il ce grand acte, ou ne la fera-t-il

pas, c'est ce qu'ils ignorent et nous ne I'ignorons pas moins nous-me"me. Mais ils craignent que dans

un pieux elan les Peres atlachent a la couronne du Pape ce diamant, que d'aulres Conciles, dil-on^

n'oserentpas y fixer. Et quand il en sera.it ainsi,je demande ou serait le malheur? Cette question

de I'infaillibilite doymatique da, Pape n'est-elle posee que d'hier? N'est elle pas au conlraire agi~

Ice depuis des siecles? Ne l'a-t-on pas de'batlue dans tous les sens possibles? Quels sont les ar-

guments pour et conlre qu'on n'ait pas epuises? Quelles sont les objections, me'me empruntees auas

tirconstances presentes, ou se liant aux interets de I'avenir, qu'on n'ait pas fait passer par le crt-

ble de la discussion la plus approfondie? Et puisqu'il en est ainsi, puisque par la tous les Eve
1

-

ques du monde ont ete mis a mtme d'avoir sur ce grave sujet des convictions pleinement eclat'

rees et fortement etablies, pourquoi, si leur conscience croit a la certitude de ce privilege, ne lie

proclameraienl-ils pas sans controverse ulterieure et par un cri spontane de c&ur et de foi? N'y

aurait-il pas de la reflexion, de la science et de la lumiere jusque dans celte acclamation? Et

p&ur quelle raison I'Esprit-Saint refuserait-il de laprendre sous sa garanlie?

De meme pour I'Assumption de la Sainte-Vierge. farce qu'une revue romaine a paru souhaiter

que celte pieuse el universeUe croyance ful elevee par acclamation, dans le Concile, a la dignitt

d'un dogme defmi, un journal prudent de noire France s'est presque scandalise de ce voeu qui lui

zemblait reclamer un acte de sainte etourderie. Comme si cetle question n' avail jamais ele abor-

dee de pres I Comme si I'Episcopat n'elait pas, depuis longlemps, en possession de tous les elements

necessaires pour la (rancher 1 Comma si deja de fait elle n'etait pas parvenu a ce point de wwt-

turile glorieuse, ou Pie IX saisit I'Immaculee-Conceplion de Marie pour I'imposer a la foi des peu-

plesl Evidemment il n'y aurait ni precipitation, ni temerile, a la definir lelle quelle, meme par

voie d'acclamation, parce que c'est une cause suffisamment eludiee. Voild ce qu'il importe de vw
jamais perdre de vue, quand il s'agit des Conciles generaux ; pour (Ire infaillibles, leurs decrete

dogmatiques n'ont pas absolument besoin d'etre prepares par une discussion; il n' en coute pa*

plus a I'Esprit- Saint de preserver I'Eglise d'erreur dans le feu d'une acclamation que dans les con-

clusions d'un debat. Pag. 197-9.
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proposizioni del 1682? Non sarebbe cbe un insulto gratuito alia Fran-

cia. Guai, gridano i piu, se il Concilio entra in politica, se tocca i prin-

cipii dell'89, se condanna la liberta del culti, la liberta della stampa e

tulte le altre gran liberta e conquiste della civilta moderna 1 La Chiesa si

renderebbe con cio inesorabilmente nemici tutti i Governi e le masse dei

popoli
1

. Da questi clamori
,
che si odono per le bocche dei politici,

dei liberi pensatori e di molti cattolici liberali, il Concilio non si lascera

punto spaurire : con imperturbato coraggio egli proseguira fmo al ter-

mine il soYrumano suo compile, ma sapra al tempo stesso con isquisita

discrezione e prudenza contenersi in quei limiti, che dalle condizioni pre-

senti del mondo gli saranno suggeriti. Cos! fecero i precedenti Concilii,

e cosi fara il vaticano. In 4 luogo il lavoro del Concilio sara infallibil-

mente fecondo di frutti preziosissimi. Porre in mano ai popoli una fiac-

cola sicura di principii regolatori della yita priyata e pubblica; conyin-

cere il mondo, cbe tra la S. Sede e 1' immensa maggioranza deirEpisco-

pato y' e perfetta intimita e unione, fondata sopra una intera medesi-

mezza di pensieri; testimoniare il rispetto che la S. Sede porta e man-

tiene alle prerogative dei Vescoyi; ristringere con yincoli piu gagliardi,

intorno alia comune madre Roma, la fraternita di tutte le Chiese parti-

colari, liberandole da certe prevenzioni e grettezze di nazionalita, onde

talora furono offese; dare alia grande idra degli errori moderni un colpo

tale, da cui, benche non uccisa di subito, resti nondimeno siffattamente

stordita e malconcia, che non possa mai piu riaversi : questi sono i frut-

ti, che monsignor Plantier ci promette, non solo come probabili, ma co-

me certi, dal futiuro Concilio.

L' egregio Yescoyo conchiude il suo libro o la sua magnifica pastorale
col fare i seguenti yoti pel buon successo della grande impresa: 1 Voto,

che il Concilio yaticano, con migliori auspicii del tridentino, non soffra in-

dugi al suo aprirsi, e che i Sovrani, lungi dal frapporre impediment!, gli

prestino ogni'lavore, imitando gli esempii dei grandi Costantino e Teo-

dosio, di Giustiniano e di Marciano, cio che tornera loro non solo a glo-

ria, ma anche a gran yantaggio. 2 Yoto, che il Concilio abbia Y inesti-

1 Pourquoi, disent les wns, definirait-on Finfaillibilite dogmatique du Pope ? Ce serait reduei-

re les Eveques a rien dans I'Eglise. Que gagnerait-on, disent les aulres, a condamner les ar-

ticles ds 1G82 ? Pfe serait-ce pas gratuitement blesser la France, oil la doctrine de ces articles s'alri-

te encore sous une loi qui n'apas ete rapportee? Qu'on ne louche pas, s'ecrienl les plus alar-

mt&, aux grands principes des societes modernes, la liberle des culles , la liber16 de la presse, je

ne sais qu'elles autres libwtes encore! On tournerait inexorablement contre I'Eglise, par cet anathe-

me, el lous les gouvernemenls du present, el fimmense majorite de presque tous les peuples, et pour-

quoi 110 pas le dire? une foule de catholiques genereux et devours, qui se persuadent que, pour

ttre utile dans le monde, il faut fare de son temps. Leur desir ardent et tous les jours exprimt,

c'est que le Concile ne se m$le pas de politique, et laisse les societes courir a lew aise dans la

carriere ou le souffle de 89 les a jetees et les emporte encore. Pag. 203-4.
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mabil ventura di ricondurre, meglio che quei di Firenze e di Trento, i

dissident! alFunita. 3 Voto, che i cattolici, non solo dopo il Concilio ma
anche fin d'ora, dichiarino a tutte le sue defmizioni interissima sommis-

sione: non dian luogo ora a vane paure, che sono im dubitare delFassi-

stenza dello Spirito Santo, ne poi ad interpretazioni arbitrarie per alte-

nuare od eludere le decision!
;
ma in ispirito di fede e d'ubhidienza per-

fetta, rinunziando ad ogni opinione e scuola privata, si dispongano a se-

guire unicainente la grande bandiera di verita, che il Concilio spieghera

sopra la terra. E questi voti egli mette sotto la protezione della santis-

sima Yergine immacolata, a lei rivolgendosi con tenerissima preghiera,
e da lei implorando ample benedizioni sopra il Concilio, che inaugu-
randosi da Pio IX il di 8 Dicembre, a lei dovra essere singolarmente

caro ed accetto.

2. Le Concile oecumenique et la situation actuelle,par M. I
9

abbe CHRI-

STOPHE, chanoine de la Primatiale de Lyon. Lyon, Josserand, 1869.

(In8.dipag. 48.)

L'Autore, per consiglio del suo Arcivescovo, TEmo Cardinale De Bo-

nald, ha raccolto in quest
1

opuscolo alcuni articoli, gia da lui sparsa-

mente pubblicati nel giornale La Decentralisation. Dopo il suffragio

di cosi gran Prelato, non accade che noi entriamo nei merit! di que-

sto scritto; tanto piu, che il Christophe gia da gran tempo e noto

al mondo cattolico per Teccellente sua Storia del Papato nei seco-

li XIV e AT. Ci bastera dunque accennarne la contenenza, e tra !e

molte egregie cose che ivi si trovano, notare i tratti piu degni di

considerazione.

In due punti divide FAutore il suo discorso : 1 Che cosa e un Conci-

lio ecumenico; 2 Perche si e giudicato necessario il radunare oggidi

un huoyo Concilio. Nella priina parte, comincia dal correggere alcune

incaute parole del De Maistre, il quale, nel libro Du Pape, mirando,

come talvolta gli accade, piu alia pellegrinita che all
1

esattezza dei con-

cetti, trascorse a rappresentare i Concilii universal!, come cosa ormai

vieta e disutile e ai tempi modern! inopportuna, e parve frantenderne

la natura, assomigliandoli a un Parlamento inglese o ad un
1

assemblea

di Stati generali. Poi facendosi a spiegare la qualita e le condizioni pro-

prie d'un Concilio ecumenico, e come al solo Pontefice romano appar-

tenga Tautorita di convocarlo, di presiederlo e di confermarlo, si ferma

pecialmente a combattere le false idee del Gallicanismo intorno la su-

riorita del Concilio al Papa, e i van! timori di coloro che paventa-
o come una calami ta della Chiesa, che il prossimo Concilio definisca

Tinfallibilita del Papa parlante ex cathedra. Tutto al contrario, dice ii

Christophe, ella sarebbe un bene e vantaggio immenso per la pace e

concordia pcrfetta che produrrebbe nella Chiesa ;
e d'altra parte, poi-

E'
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che da oltre a quattro secoli che si disputa sopra questa gran contro-

versia, omai si e detto tutto il possibile a dirsene pro e contra, non sa-

rebbe egli tempo di deciderla? Quanto a noi, egli soggiunge, se il pros-
simo Concilio lo fara, siamo pronti fin d'ora ad applaudirlo

l
.

Nella seconda parte, degna e di leggersi la viva pittura crTegli fa del-

la moderna Rivoluzione, delForrenda strage che essa mena tuttodi.nelle

anirae, e dello spaventoso prestigio che va ognora piu acquistando pres-
so le genti ;

sicche ben puo in lei raffigurarsi quella bestia, di cui profe-
to TApocalisse: Et admirata est universa terra post bestiam (XIII, 3).

Ora a combatter questo mostro, nemico giurato di Dio e della Chiesa, e

cagione suprema di tutte le odierne rovine, e chiamato il Concilio del

1869. Ed egli ne trionfera, se non collo sterminarlo interamente dalla

terra, almeno col renderne impotenti le frodi e gli assalti presso quei
moltissimi illusi o titubanti, che serbano tuttora un po'di buo-na fede, e

di riverenza alFautorita della Chiesa. Quindi, senza presumere di pro-

porre un programma, ben possiamo, conchiude TAutore, dallo stato de-

gli spirili e dai bisogni del tempi antivedere, quali saranno gli atti e i

lavori principali del futuro Concilio. II primo grand'atto sara aftermare

altamente contro i moderni errori la verita cattolica; il secondo, lissare

in modo solenne e immutabile, in nome delVuniverse cattolico, Tindi-

pendenza del sovrano Pontefice : il terzo, stabilire il modus vicendi del-

la Chiesa e della societa civile
; speriamo che il quarto sara riunire fe-

licemente alia Chiesa romana le societa cristiane, che lo scisma e Tere-

sia in altri tempi da lei separo
2

.

1 Nous pensons qu'une definition dogmatique, en fixant le sens complet des temoignages de

I'Evangile et de la tradition a I'egard du pouvoir doctrinal du successcur de Pierre produirait un

admirable effet de pacification dans la chretienle, qu'elle ferait disparaitre de regrettables prejug&s

et imposerait silence a des conlroverses toujours funestes,, en ce qu'elles surgissent (oujours dans

Us circonstances ou I'Eglise aurait besoin de I'union la plus parfaile pour combattre victorieusement

ses adversaires. Complez-vous pour rien un pareil resultat ?

II y a plus de quatre siecles que les the'ologiens catholiques argumenlent sur le point de savoir si

lie Pape peut se tromper ou non quand il parle ex cathedra. Des montagnes de volumes out et&

Merits de part et d'autre. Tout a ete dit pour ou conlre, et ceux qui croient rajeunir la discussion

ne font que ressasser des lieux communs. Eh lien! quand une controverse, comma celle-cif qui

touche par un cote si sensible a I'autorite de I'Eglise, a epuise ss moyens et ne donneplus de hi-

miere, ne semble-t-il pas que le jour soil fait et qu'il n'y ait plus qu'a fixer, par une decision

definitive, les esprits lasses et inquiets? C'est ainsi qu'en a loujours agi I'Eglise. Et si elle le fait

sur le point en question dans la grande assemblee qui se prepare, nous sommes a I'avance dispo-

ses d y applaudir. Pag. 19, 20.

2 Nous I'avons de'jd dit : il ne saurait entrer dans notre pensee de composer un programme

au Concile ; maif, apres avoir signale I'etat des esprits et les besoins du temps, il est aise de pre~

voir quel sera I'objet des preocupations de cette assemblee et de tracer des a, present les grander

tignes qu'elle devra parcourir. Done le premier acle de la mission du Concile oecumenique sera

d'afflrmer lien haul la verite catholique... Le seconde; sera de fixer d'une maniere solennelle et

immuable, au nom de I'univers catholique, I'independance du souverain-Pontife Le (roisieme;
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Nel congratularci coll' illustre Autore del suo bel lavoro, ci sia per-
messo di farci un leggiero appunto. A pagina 13 egli accenna la caduta

cli Liberia, e benche difenda non potersi da essa inferir nulla per la fal-

libilita del Papa, sembra tuttavia presupporla come un fatto storicamen-

le certo. Ora i critic! moderni, dal Zaccaria in qua, non solo ban recato

in dubbio questo fatto, ma con gravissime ragioni sostengono esser fal-

so. Ci pare adunque che, occorrendo di mentovare la caduta attribuita

a Liberio, sarebbe sempre da usare almeno una restrizione, che accen-

nasse il fatlo essere tutt'altro che certo.

3. Opuscoli sul Giubbileo.

L' Arcivescovo di Bari e di Canosa, monsignor Francesco Pedicini, ha

teste publicato un suo prezioso opuscolo : Istruzioni e preghiere pel Giub-

bileo del 1869 in occasione del Concilia vaticano (Bari, tip. Cannone:

in 16. di pag. 40). II sapiente Prelato nel primo capo distinto in tre pa-

ragrafi da opportunissime istruzioni: I. ai parrochi sul modo di disporre
i fedeli al Giubbileo; II. aiconfessori, sulle facolta straordinarie, che ban-

no in tal tempo, per Fassoluzione dai peccati e dalle censure, e per la

commutazione dei voti
;
III. a tutti i fedeli della sua diocesi, sulle opere

ingiunte per lucrare il Giubbileo. Nel secondo capo propone alcune for-

mole di preghiere aU'eterno divin Padre, al nostro divino Redentore

Gesii Cristo, allo Spirito Santo, a Maria SS. immacolata, -ai SS.Aposto-
li Pietro e Paolo, da usarsi nella yisita delle chiese per lucrare la plena-
ria indulgenza. II libretto e si semplice, istruttivo e devoto, che ci pia~

cerebbe di vederlo ristampato in molte citta d' Italia ed anche yolto in

lingue straniere per istruzion popolare.

Con questo siam lieti di annunziare con meritata lode altri opuscoti

sullo stesso argomento, oltre quelli annunziati nel quaderno precedente.

Avvertenze e pratiche divote proposte da mons. A. MANARA per I'acqui-

sto del S. Giubbileo. (Bologna tip. Felsinea: in 32. di pag. 45.)

Cenno didascalico-popolare intorno al Giubbileo in preparazione al

Concilio ecumenico, con le pratiche religiose per le visite delle chiese,

per P. CUSMANO BERNARDINO, left. pred. Capp. (Terza ediz. Milano, tip,

arciv. in 16. dipag. 62),

// Giubbileo pel Concilio Vaticano. Molivi e pratiche per ben acquistar-

lo. (Milano, tip. arciv: in 32.* di pag. 32.)

sera de fixer le modus yiyendi de I'Eglise et de la Societe civile Devons-nous esperer aww' jue

la mission du Concile aura un quatrieme acle a accomplir, la reunion a I'Eglise rwiaine des so-

chreiiennet qui, s'en sont autrefois scjare'es?Pag. 35 seq.
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III.

GLI ARMENI SCISMATICI

1. Lettera del Patriarca diEcsraiasin 2. Suoi cattivi effetti 3. Lettere

dei Vescovi di Taron e di Ancira 4. Un libro armeno di controversia

5. Spirito scismatico di nazionalita.

l.Mentre attendiamo liete notizie del Concilio patriarcale degli Arme-

ni cattolici, che in questo raese di Luglio si celebra in Costantinopoli, ri-

ceviamo piu minutamente le tristi notizie, parte gia note e parte gia pre-

vedute, intorno agli Armeni scismatici. Secondo cio che dicemmo su tal

soggetto in altri quaderni (vol. V, p. 380467-600) 1'ex-Patriarca arme-

no (scismatico) di Costantinopoli dopo un consiglio tenuto nel Patriarca to,

aveva rimesso al Catholicos d'Ecsmiasin le lettere apostoliche d'invito al

prossimo Concilio ecumenico. II Catholicos Kevork (Giorgio) IV rispose

airex-Patriarca Paolo; e tanto la lettera di questo, quanto il riscontro del

Catholicos furono pubblicati, nel cadere di Aprile, sui giornali armeni di

Costantiaopoli, e nominatamente nel Manzoumei Efkiar. Bench& il tuo-

no del riscontro non sia cosi altiero, come quello del Patriarca greco

(scismatico) di Costantinopoli, non se ne discosta per altro di gran lunga.

Le chiese orientali scismatiche da Fozio in qua hanno sempre cercato

di tacciare la santa Chiesa romana di innovazioni in fatto di disciplina, e

di prepotenza in fatto di giurisdizione, e questo mcdesimo linguaggio

vien adoperato dopo mille anni con leggera variazione da Giorgio IV,

Catholicos d
1

Ecsmiasin. Dal contesto rilevasi, che mentre egli scrive-va

quella risposta, non gli era ancora giunta T enciclica pontificia d
1

inyito,

che la Delegazione apostolica di Costantinopoli, accompagnandola con

cortese lettera, gli aveva diretto. La trasmissione delle encicliche a

questo Patriarca e ai suoi Yescovi, presentava gravi difficolta ; giacchk

Ecsmiasin si trova in territorio sottoposto alia Russia. II Vicario genera-

le del Delegato apostolico, si appiglio al parti to (Tinviarle per due vie di-

verse, affidando uno de'pacchi a un secolare armeno non-unito di buona

volonta, che si assumesse F incarico di farlo pervenire nelle mani del lo-

dato Patriarca
;
e raccomandando F altro a qualcuno de'Yescovi armeno-

cattolici che si trovasse piu dappresso ad Ecsmiasin. Non sappiamo come

la cosa sia riuscita; ma, come abbiam detto, par certo che il Patriarca

di Ecsmiasin non avesse ancora ricevuto T invito per mezzo della Dele-

gazione apostolica , quando fece pubblicare la sua risposta all' ex-Pa-

triarca armeno di Costantinopoli. Si dice che oltre lo spirito scismatico

nazionale
, anche 1' influenza russa abbia ispirato il rifiuto in Ecsmiasin,
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2. Ora che questa lettera e pubblicata, anche gli altri Yescovi arme-

ni (scismatici) ban preso un maggior contegno di riserva e dl rifiuto, cbe

si vede ancora nel popolo armeno scismatico di Costantinopoli. I Vesco-

vi armeni generalmente si mostrarono rispettosi ; ma non ebber corag-

gio di accettare T invito
, prinia di conoscere le intenzioni del Patriarca

cTEcsmiasin. Ora che egli nella sua lettera, pubblicata nel Manzoumei

Efkiar avverte i suoi Yescovi di non accettare rinvito, ancbe quelli che

si erano dimostrati meglio disposti, come i Vescovi armeni di Bursa e di

Keutakia in Bitinia, pare che si ritirino.

3. Anche il Vescovo armeno scismatico di Taron nella provincia di

Erzerum, di nome Mekirdici Kirimian, pubblico la sua rispostaalle let-

tere apostoliche, che mons. Stefano Melkisedechian, Vescovo armeno cat-

tolico d
1

Erzerum, gli ayeva rimesso. 11 giornale armeno Ziazan di Go-

stantinopoli riporta questa lettera del Yescovo armeno : essa e compo-
sta di idee piuttosto insulse che maliziose ;

e dicesi che Tautore che

allora trovavasi in Costantinopoli, era considerate dalla Sublime Porta

come un emissario russo, tanto piii che nella provincia d
1

Erzerum la

Mussificazione, secondo che narrasi, fa gran passi.

Un altro numero del giornale precitato Manzoumei-Efkiar, contiene

la lettera di ritiuto, dato con aperto rancore alia medesima lettera apo-

stolica dal Yescovo armeno scismatico di Ancira.

4. E pure importante sotto il punto di vista dogrnatico-ecclesiastico

la recente pubblicazione armena di un libretto in 4. di 236 pagine,

che e un secondo volume in confutazione dell' opera del P. Giuseppe

Katirgi, Mekitarista di Vienna. Questo volume tratta delle due nature

di Gesu Cristo, del Goncilio calcedonense e di S. Leone, della processio-

sione dello S. S., del purgatorio, delfestrema unzione, del versar o no

Tacqua nel Calice nella S. Messa, della successione ereditaria deTatriar-

chi e delFagape. L'autore di questa opera, Giovanni Derojenz, che e il

piu dotto laico armeno scismatico, nel trattar di queste materie, cerca

a tutta possa di dimostrare che tutte queste differenze fra la Chiesa

romana e Tarmena, dal P. Katirgi considerate come fondamentali, non

son che apparenti, riducendosi, a suo dire, a un equivoco di termini.

Come il primo volume, cosi il secondo porta in fronte Y approvazione

del Catholicos di Ecsmiasin, e del Patriarchi armeni scismatici di Gerusa-

lemme e di Costantinopoli: ma non si sa, se questi Patriarchi, malgrado

Tapprovazione da loro data a questo scritto, ne professerebbero, ove ne

sorgesse il bisogno, la dottrina. Benche poi FAutore in un passo chiami

la S. Chiesa romana : Madre e Maestro, di tutte le Chiese; tuttavia non si

crede alVingenuita di questo scritto: si teme anzi da alcuni, che questo

sia uno studiato inganno per illudere la nazione armena con vane parole

di rispetto, senza la debita soggezione , alia Santa Sede, e cosi paraliz-

zare ogni movimento di conversione alFunita.

I
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5. Uno de'piu grandi ostacoli alia riunione degli Armeni (e general-

mente degli Oriental!) e lo spirito di nazionalita religiosa, opposto al

cattolicismo. Essi vogliono essere piuttosto piccioli corpi indipendenti,

die parti organiche di un gran tutto. Di piu, col farsi cattolici temono di

essere latinizzati. Eppure la Santa Sede non ha mai inteso ne intende di

latinizzare la Chiesa armena, ne yenm'altra Chiesa di rito orientale.

Speriamo che il presente Concilio patriarcale armeno-caltolico mostrera

col fatto agli scismatici armeni, come possano essere cattolici senza esser

latini, ed essere armeni di rito, ma uniti a Pietro, con la soggezione vo-

luta da Cristo medesimo, che lo ha fatto Pastore univcrsale, come pur
confessarono colla yoce e col fatto i grandi luminari della Chiesa armena,

cominciando da quello che yi risplende siccome un sole, S. Gregorio Illu-

minatore a
,
nel cui di festiyo si e ora voluto inaugurare il Sinodo patriar-

cale armeno cattolico ,
dal quale ci giova sperare grandi vantaggi per

Tillustre nazione armena, che, come nazione, si reputa la piu antica

nella professione pubblica e sociale della fede cattolica.

IV.

NOTIZIE YARIE

1. I nostrl timori per le opposizioni al Concilio 2. Opposizioni vere 3.

Opposizloni esagerate 4. Opposizioni false 5. False notizie.

1. La Correspondance ilalienne del conte Menabrea, forse per far cre-

dere che a forza di dire e di fare contro il Concilio e riuscita a far pau-
ra a tutti, va ripetendo di quando in quando che persino gli uomini

senza paura, i Gesuiti, i redattori della Cimlta Cattolica, i quali fin

qui avean fatto prova d'illimitata fiducia (quijusqn'a present (17 Juin)

avaient toujours fait preuve de la confiance la plus illimitee), ora, po-

1 .
J

' *.W I

\ Se questo fosse il luogo di polemica, anziche di notizie, vorremmo qui recare le splen-
dJde testimonianze del primato roinano raccolte dai libri della Chiesa armena dall'Arcivescovo

armeno, Monsignor Arsenio Avak-Wartan Angiarakian, e da lui lette in una erudita disscrta-

zione in Roma nelFAccademia di Religione cattolica nelPArckiginnasio romano, dopo le feste

del Centenario de' SS. Apostoli Pietro e Paolo. II dotto Arciv. Antoniano fere appello alle tradi-

zioni di S. Gregorio Illuminator*-, e alle parole del S. Patriarca Isacco Parto, ultimo rampollo
della famiglia di S. Gregorio, ai rituali armeni, agli antichissimi Canoni, e a tre Concilii general!
della Chiesa armena

,
il Tarsense, il Sinese e FAdananense: reco le testimonianze del celebre

dottore armeno Giovanni Chernacense, del Patriarca Gregorio Abitar, e persino di certi Dot-

tori armeni, di cui e pure sospetta Portodossia, e che certo non furon devoti alia Santa Sede.

Quindi piangera lo spirito scismatico di nazionalitA religiosa c d'indipendenza, ricordando

che non est Judacus neque Graecug: omnes enim vos unum estis in Christo lesu! e che

non si puo arere unita fuori della pietra fondamentale istituita da Cristo, e tcrminava pre-

gando aXCettuosamente per la sua Chiesa e nazione.
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veretti! cominciano anch'essi ad avere la tremerella in vista deH'oppo-

sizione, e sono forte impensicriti e partecipano alle preoccupazioni st

gram delta Corte di Roma (des preoccupations Us plus graves de la

Cour de Rome). Che piu? nel numero del 22 Giugno ci onora col met-

terci a parte degli stessi sensi di sfiducia e di abbattimento, non solo

colla Corte di Roma, ma collo stesso Pio IX! Si, anche Pio IX, secon^

do la Correspondance italienne, preoccupato delle recenti novelle venu-

te da Parigi e d'altronde (preoccupe des recentes nouvelles arrivees de

Paris et d'autres lieux), anche Pio IX nella sua risposta airindirizzo del

sacro Collegio neiranniversario della sua elezione, col tacere e non fa-

re alcuna allusione al Concilio, ha pur lasciato vedere, ch'egli era sotto

la dolorosa impressione degli ultimi avvenimenti, e che avea ben poca
confidenza neiravvenire (Pie IX a laisse voir, qu'il subissait la dow-

loureuse impression des derniers e've'nements et qu'il avait pen de con-

fiance dans I'avenir). La Correspondance aggiunge. anche di peggio; ma

per venire a noi, dice, che la mala riuscita di tenebrosi maneggi ha pro-

dotto lo scoraggiamento, i cui sintomi si veggono anche presso de
1

Ge-

suiti (L'insucces de ces te'nebreux maneges a produit le decouragement
dont les symptomes se manifestent aussi chez les Je'suites) : che anzi tra i

partitanti del Concilio, i Gesuiti specialmente si mostrano assai inquie-

ti (les partisans du Concile, et plus spe'cialement les Je'suites, se montrent

ires inquiets}, perche hanno paura (Us craignent) massime dell'Italia.

Noi yogliamo prima assicurare la Correspondance che Fltalia, come non

ci da speranza, cosi non ci fa gran paura: ma per non farla, come suol

dirsi, da smargiassi, confesseremo che certamente, benche noi siam pie-

ni di fiducia nel finale trionfo della Chiesa, pure non possiamo non te-

mere Topposizione, che si puo fare al Concilio dallo spirito delle tenebre

e dallo spirito umano. Certamente potra farsi gran male, e ancor piu
cerlamente si potra impedir molto bene. La nostra confidenza illimitata

non e stata giammai di veder la grand' opera di Dio, che e il Concilio,

compiersi senza contrasto: anzi ce lo aspettayamo e ce lo aspettiamo

sempre maggiore ; ma non percio perdiamo la nostra confidenza in Dio.

Umanamente parlando, dayyero non yi sarebbe a sperare, ma solo a

temere alia vista di tanti nemici di Dio e della Chiesa, se non ci rinco-

rasse la parola Non praevalebunt. Se la Correspondance vuol sapere i

nostri sentimenti, legga appunto, ma con miglior riflessione, quella

risposta del Santo Padre al sacro Collegio neiranniversario della sua

esaltazione. Noi stiamo col Papa. II Santo Padre non dissimula la gran

tta, ma e certo della vittoria, e ammira la sapienza di Dio che lascia

jsposta la Chiesa a tremende tempeste, ma pur la sostiene. Col Santo

Padre noi pure seguitiamo a sperare, e tutte le opposizioni del demo-

nio e del mondo, dello spirito diabolico e dello spirilo umano non ci

fanno temere, ne molto meno cangiare, come la Correspondance sup-
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pone, il nostro modo di vedere intorno al Concilio : Portae inferi non

praevalebunL
%. U Unita Cattolica tempo fa avea al suo solito uno spiritoso artico-

lo, intitolato I nemici del Concilio ecumenico, che divideva in tre schiere:

i Goverm, i liberi pensatori, i protestanti ;
e tra i Govern! segnalava

quel di Firenze per Topuscolo LeConcile wcumenique et les dr'oits de

VElat, e quel di Baviera per la nota sul Concilio; parlando poi dei libe-

ri pensatori ricordava il Concilio antiecumenico proposto dal Ricciardi,

e le lettere di adesione di Victor Hugo, di Michelet, e una nuova lettera

di Garibaldi, nella quale egli anima gli studenti d
1

Italia a rovesciar

nel fango quel nuovo consesso diabolico che si chiama Concilio ecume-

nico . Finalmente Y Unita Cattolica recava Tinvito della Commissione

permanente della Germania del Sud a tutti i settarii di riunirsi il 31 di

Maggio a Worms : e conchiudeva : E da notarsi che tutte queste op-

posizioni governative, razionalisticlie ed eretiche al Concilio ecumenico

si mostrano nel mese sacro a Maria: vuol dire che I'lmmacolata ha gia

messo il suo calcagno sulle tre teste dell
1

idra rivoluzionaria, la quale

percio schizza il suo veleno (Unita Cattolica 23 Maggio). Dopo quel

tempo la riunione di Wormazia si e gia tenuta, e la stessa Unita Catto-

lica, il 12; Giugno, diede il ragguaglio e delle parlate e del pranzo: Tan-

tiecumenico Ricciardi ando a Bologna e altrove a stabilir commissioni

preparatorie al Concilio de
1

iiberi pensatori: alia nota diplomatica del

Ministro bavarese si e aggiunta una circolare, ispirata da buona inten-

zione
, alle universita della scienza germanica. Ma noi non vogliamo

parlare delle opposizioni governative, yere o false che siano: delle op-

posizioni razionalisticlie degli increduli abbiarn gia detto abbastanza:

delle eretiche per parte dei protestanti parleremo partitamente in un

prossimo quaderno : potremmo aggiungere le opposizioni massoniche,

e massime le giornalistiche della stampa, che e Torgano di tutte le op-

posizioni, e la Correspondance italienne in capite libri. Eppure, malgra-
do tante opposizioni, stiam forti al non praevalebunt.

3. Vogliamo pero notare che oltre le opposizioni vere, ve n'ha delle

esagerate e anche false. La Correspondance italiennt del 28 Giugno in-

grandendo con una gran lente ogni cosa ancor microscopica, ci dice che

il movimento religioso delFAlemagna del Sud contro il CoRcilio prende

proporzioni deplus en plus wastes. Parla d'una societa a Pforzheim contro

le tendenze oltramontane, e ne riassume il programma : quindi soggiun-

ge: L1

agitazione cattolica liberale (Vagitation calhotique libe'rale)

ha guadagnato la citta di Costanza, ove pure &i e formato un nucleo

di resistenza: a Monaco, plusieurs catMiques han dichiarato che se si

votasse dal Concilio il nuovo dogma della infallibilita pontitieia, tssi uon

vorrebbero piu appartenere a questa nouvelle confession . Si unisce

colla Gazzetta d'Augusta a segnalare questa agitazione religiosa, come
uscita dal seno delle classi istruite; maltratta al solito les jesmtes de In
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Civilta; si duole che nell'Austria il terreno sia meno ben disposto alia

resistenza che negli Stall della Germania del Slid: si consola col dire che

1'agitazioue per tutto divien minacciosa e termina con una tremenda pro-

fezia, che se Roma e il Concilio non ban giudizio, vedremo costituirsi una

Chiesa intermediaria tra il protestantesimo e il cattolicismo, ritenendo le

principal! affermazioni dogmatiche del cattolicismo, e prendendo dal pro-
testantesimo la sua costituzione liberale; e cosi la separazione sara

1'unico rifugio &Q{ cattolici liberate, che vogliano conciliare i diritti della

coscienza e della societa moderna colla loro credenza religiosa cristiana .

(La separation sera I'unique refuge des catholiques libe'raux.)

Noi non abbiam mai preso le difese dei cattolici liberali; ma qui ben

volentieri le prendiamo solennemente. Lo. Correspondance confonde i cat-

tolici liberali coi lihertini ed increduli : quelli di cui pada la Correspon-
dance non sono cattolici. I cattolici liberali potranno avere qualche diffi-

denza e qualche timore intorno al Concilio; potranno far qualche osta-

colo, ed esscre illusi; come ha dimostrato si bene monsignor Plantier

nei . XIII e XIV del libro di sopra lodato *; ma 1'opposizione dei cat-

tolici liberali, come vien rappresentata dalla Correspondence, non solo e

una esageraziorie, e una vera calunnia.

Anchc il Debate del 2 Luglio riporta un indirizzo di alcuni fedeli di Co-

blenza al Vescoyo di Treveri, che riassume, dic'egli, d'une facon curieuse

le apprensioni e i lament] dei cattolici alemanni in riguardo al Concilio,

che quei dabbenuomini dell'indirizzo suppongono si faccia sotto la ditta-

tura della Civilta Cattolica! Uindirizzo e Yeramente curioso ! II Debate

per esagerare Topposizione al Concilio, ne fa gran caso, tanto piu che

altri indirizzi, apcupressemblMcs, si vanno ora facendo, dic'egli, in

quasi tutta TAlemagna del Sud. Ma il Monde dd 4 Luglio si ride di que-

ste millanterie^ ed osserva che Tindirizzo dei fedeli di Coblema reca

appena quaranta sottoscriziooi
;
ben poca cosa per una citta di 25,000

cattolici. Parimente alia societa di Pforzheim e appena riuscito di racco-

gliere qualche centinaio d'individui, e i piu d'essi protestanti o giudei!

E questo c il movimento imiversale tra i cattolici contro il Concilio: co-

si queste fanciullaggini abortite sono trasforraate in grandi avvenimenti!

4. Ma v' ha di piu. Lo stesso -Debats aggiunge che la maggioranza

di 60 prelati alemanni che verranno a Roma, e gia guadagnata alle idee

d' indipendenza ! Risponde assai bene il Monde, che il Debats non dee

essere molto al corrente delle cose d
1

AHemagna ;
altrimenti non si es-

porrebbe cosi al ridicolo. Ci citi un solo di questi prelati indipendenti

dell' opposizione!

Anche la Corretpondance ilalwnm tempo fa aveadetto tral'altre bel-

le cose che non solo le Potenze cattoliche, ma che i Yescovi stessi al co-

1 . Xlll. Refutation anticint-e de quelques objections emanees d'ww prudence tout humaine. .XIV

Ilhisiuns de certains calholiques a I'eg aril de certaines questions delicates dont le Concile ne dc-

vrait pas, a lew avis, s'occuper.
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spetto di certe quistioni sollevate importunamente stanno esitando, e fi-

niscono col dichiarare I'uno appresso Valtro che non yerranno a Roma

(finissent par declarer run apres I'autre qu'ils ne viendrontpas a Rome)l

quindi chiamaya il Concilio, una riunione sedicente universale (cette reu-

nion soi-disant universclle) ;
e sognava gli sforzi, anche brutti, della po-

vera Corte di Roma per empir quel gran yuoto ! (pour combler les vides
'

laisses par les e'veques). Parimenti nel numero del 22 Giugno, dice che il

Concilio non avra d'ecumenico altro che il nome (un Concile quin'aurait

d'cecume'nique que le nom}. Yedremo.

5. Finalmente la Correspondance, non contenta delle fandonie che le

scrive il suo corrispondente, nel n. 22 Giugno trascrive un'altra cor-

rispondenza, diretta dVOpinione. Qui si toglie il velo del secreto delle

commission! romane: qui si vede il programma, anzi tutto 1'ayyenire

del Concilio. Se ci credete, dopo un discorso di apertura, 88 canoni in

punto, ripartiti in dieci sessioni, saran presentati ai Padri (en tout qua-
tre vingt-huit canons repartis en dix sessions: lo ripete cosi tre yolte, ma
forse yuol dire sections). La prima ha nove canoni, la seconda sette, e cosi

via yia sino airultima : tutti sotto la forma consueta : Si quis dixerit etc*

anathema sit. Non ci vedendo da yicino, costoro pretendono di yederci

ben da lontano, come que' poveri dannati di Dante (Inf. X.).

Noi veggiam come quei c'ha mala luce,

Le cose, disse, che ne son lontano :

Cotanto ancor ne splende il sommo Duce.

Un telegramma dell' Agenzia Stefani, ha notato come un avyeninien-

to, che nella descrizione dell'aula conciliare fatta dalla Civiltd Cattolica

neirultimo quaderno, non si parla piu di posto per gli ambasciadori del

Principi. Da cio alcuni fogli ban tirato questa conseguenza, piu estesa

delle premesse; dunque non yi saranno ambasciadori. Potrebb'esse-

re che gli architetti e i ceremonieri non fossero fin qui convenuti nel

fissare quel posto di onore ; potrebbe essere che vi fosse qualche ragio-

ne per non dirlo cosi esplicitaraente, tanto piu che ne' fogli si disputa

cotanto, se yerranno o non yerranno : e potrebbe anch' essere, che leg-

gendo quel tratto piu ad agio yi si troyasse pur accennato generalmente
un bel posto anche per quei personaggi : comunque sia, certo quella con-

seguenza non discende. Se poi gli oratori dei principi cattolici yerranno

o non yerranno al Concilio
,
noi nol diciamo

, perche non yogliamo en-

trare in segreti di gabinetto : quanto alle congetture, ci piace di lasciarle

ai giornali diplomatic! : quanto alia quistione teorica sull
1

intervento dei

Principi, posto lo stato attuale della societa, ci rimettiamo a que' due che

ne hanno ultimamente parlato con tanta sapienza insieme ed eloquenza;
Mons. Nardi nel . ultimo della sua risposta all

1

opuscolo, Le Concile

acumenique et les droits de I'Etat; e monsignor Plantier, nei . IV e Y
della seconda parte della sua Istruzione.
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COSE ITALIANE.

STATO PONTIFICIO 1. Anniversario deirincoronazione del Santo Padre Pio IX
2. Concistoro segreto del 25 Giugno ;

allocuzione di Sua Santita e .no-

mine di Vescovi 3. Solennita dei SS. Apostoli Pietro e Paolo
; Cappelle

papali a S. Giovanni in Laterano e nella Basilica ostiense 4. Pia opera

per laredenzione dei chierici poveri dalla leva militare, istitulta in Bolo-

gna per cura della Societa delta Gioventii cattolica; lettera delVEmo Car-

dinale Antonelli al dott. Acquaderni; Breve del Santo Padre all'avv. Fan-

garezzi, presidente della pia Opera.

1. Correva, nel Lunedi 21 Giugno, Tanniversario della incoronazione

della Santita di nostro Signore Pio Papa IX
;
e fu percio tenuta Cappella

papale nella Sistina al Yaticano. Tutti i membri del Corpo diplomatico,

accreditati presso la Santa Sede, conseguirono 1'onore di essere ricevuti

in particolare udienza da Sua Beatitudine, cui espressero i sensi della

piu profonda venerazione, ed offerirono i loro yoti di felice e lunga con-

servazione.

Lo stesso onore ottennero i Ministri di Stato di Sua Santita, i Pria-

cipi Assistenti al Soglio, i diversi Collegi della Prelatura, i Consiglieri

di Stato, i Consul tori delle Finanze, il Corpo delle Guardie nobiii, TUf-

fizialita della Guardia svizzera, e quella della Guardia palatinadi onore.

Ancora S. E. il signor generate Dumont, coraandante il corpo francese

di spedizione, accompagnato dal suo Stato maggiore e da altri Coman-
danti ed Uffiziali, si presento a far Tatto di ossequio al Santo Padre. 11

Senatore di Roma, insieme ai Conservatori ,
ammesso pure all'onore

della udienza, espresse a Sua Santita i sentimenti di venerazione e di fe-

Serie V/7, wl. Y/7, fasc. 464. 15 10 Luglio 1869.i
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delta a nome del popolo romano. II Santo Padre, accogliendo benigna-
mente le felicitazioni, che gli yennero umiliate, rivolse a tutti parole di

.gradimento, e loro comparti 1'apostolica benedizione. Nelle due sere di

Domenica e Lunedi la citta, in segno di allegrezza, fu vagamente il-

luminata.

2. La Santita di nostro Signore Papa Pio IX tenne, la mattina del Ye-

nerdi 25 Giugno, il Concistoro segreto nel palazzo apostolico yaticano.

Pronunziata Fallocuzione, da noi recitata a pag. 131, Sua Santita ha pro-

posto Je seguenti Chiese. Chiesa patriarcale di Antiochia, nelle parti

degl'infedeli, per raonsignor Paolo Brunoni, traslato dalla Chiesa arci-

yescoyile di Taron in partibus. Chiesa arcivescovile di Nicea, nellepar-
ti degl'infedeli, pel R. D. Serafino Vannutelli, sacerdote diocesano di

Palestrina. Chiesa cattedrale di Cinque Chiese, in Ungheria, pel R. D. Si-

gismondo Kovacs, sacerdote diocesano di Sabaria, canonico nella catte-

drale di Yeszprimia. Chiesa cattedrale di Sonora
,

nel Messico, pel

B. D. Giuseppe di Gesu Maria Yriarte, sacerdote diocesano di Sonora,

rettore di quel seminario, e yicario capitolare della stessa citta e dioce-

si. Chiesa caltedrale di S. Luigi Potosi, nel Messico, pel R. D. Emma-
nuele de Conde, yicario capitolare della medesima citta e diocesi. Chiesa

cattedrale di Ibarra, nell'Equalore, pel R. D. Antonio Tommaso Ytur-

ralde, sacerdote arcidiocesano di Quito. Chiesa vescovile di Tiberiade,

nelle parti degl'infedeli, pel R. D. Alessandro Yalsecchi, sacerdote di

Bergamo. Chiesa vescovile d'lmeria, nelle parti degTinfedeli, per mon-

signor Giuseppe Michele Aristegui, sacerdote di S. Giacomo del Chili, e

Yicario generale della stessa citta ed archidiocesi.

Dopo do il Santo Padre ha notificata la seguettte elezione, gia fatta

per Breye pontificio : Chiesa cattedrale di Gran Varadino, di rito la-

tino, in Ungheria, pel R. D. Stefano Lipoynizcky, sacerdote arcidiocesa-

no di Strigonia, e canonico in quella metropolitana.

Similmente ha pubblicate le elezioni, effettuate per orgaiio della sagra

Congregazione di Propaganda Fide, dalVultimo all
1

odierno concistoro :

Chiesa arcivescovile di Amasia, nelle parti degVinfedeli, per monsignor
Giovanni Battista Pompallier, Yescoyo rinunziatario di Auckland nella

Nuova Zelanda. Chiesa vescovile di Filippopoli, nelle parti degl'infe-

deli, pel R. D. Felice Ridel, del Seminario delle mission! straniere, yi-

cario apostolico della Corea. Chiesa vescovile di Camaco, nelle parti de~

gtinfedeli, pel R. P. Fr. Pietro Ewjik, delf Ordine de'Padri Predicate-

ri, yicario apostolico di Curacao. Chiesa vescovile di Eucarpia, nelle

parti degVinfedeli, pelR. D. Carlo Delmonte, della Congregazione della

Missione, yicario apostolico deirAbissinia.

3. II Gioyedi 24 Giugno si tenne Cappella papale nella Basilica late-

ranense, per solenriizzare la nlemoria di san Giovanni Battista. II Santo

Padre vi si reco in treno nobile ed assiste in trono alia Messa cantata;

e nel traversare col suo corteggio il lunghissimo tratto di via che sepa-
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ra il Yaticano dal Laterano, fu ossequiato con dimostrazioni assai vive di

riverenza e di affetto dal popolo,che in folia ne attendeva il passaggio e

ne imploraya Tapostolica benedizione.

La solennita dei SS. Apostoli Pietro e Paolo venne celebrata il 29

Giugno con magnifica pompa nclla Basilica Taticana, dove il Santo Pa-

dre pontifico, secondo il costume, tanto ai vesperi della vigilia, quanto
alia Messa nel giorno della festa. La reverenda Camera apostolica, nel-

la ricorrenza di questa solennita ha ricevuto, secondo il solito, i tributi

ed i canoni dovuti alia Chiesa romana; e la Santita Sua, dice il Giof-

nale di Roma del 30 Giugno, rinnovo le consuete proteste, ricbiaman-

do ancora in guisa speciale quanto nelle Allocuzioni concistoriali , cui

fece eco il sentimento unanime deirEpiscopato cattolico, avea detto con-

tro le usurpazioni commesse in questi ultimi tempi a pregiudizio dei

diritti della Santa Sede nei suoi temporali dominii .

E qiii crediamo far cosa grata a' nostri lettori esponendo qualche

particolarita di questa solenne protestazione, onde potranno giovarsi a

premunire gli incauti contro i funesti artiticii di una certa setta di con-

ciliatori; ai quali sta in cirna d'ogni pensiero il trovar modo di fare che

il Papa, contro la santita dei suoi giuramenti e contro Teterne ragioni

della giustizia, debba acconciarsi a sancire e benedire i fatti compiuti
dalla frammassoneria in odio di santa Chiesa, ed a contentarsi di sug-

gettare Fesercizio del supremo suo ministero apostolico alle convenien-

ze della politica mondana ed air arbitrio di quella setta diabolica pre-

valente ora in Italia, per virtu delle violenze e dei tradimenti onde sara

eternamente infame 1'epoca del 1859 e del 1860.

A sperdere le trame di codesti soppiatti nemici basta la fortezza in-

yitta onde lo Spirito Santo corrobora il petto del Yicario di Gesu Cri-

sto; il quale alle insinuazioni della perfidia di alcuni, aiutata dalla insi-

pienza di altri, risponde imperterrito: Vade post me, Satana. E quando
si crede stoltamente che le lusinghe o le minacce abbiano potuto scuo-

tere Tammo di Pio IX, allora la sua voce risuona piu forte e piii solen-

ne per ribadire il Non possumus.
Infatti ecco, secondo che da autorevolissimo testimonio fu scritto, il

29 Giugno, alFegregio Osservatore Cattolico di Milano, n. 147, in qual

forma il Santo Padre rivendico, in mezzo alia Basilica vaticana , al co-

spetto di tutta la Corte, del Corpo diplomatico e di folia immensa di po-

polo, le violate ragioni della Santa Sede sulle province sacrilegamente

rapite a' suoi dominii nel 1859 e nel 1860.

II Santo Padre, prima dei vesperi di ieri, e dopo la Messa ponti-

ficale, rinnovo nel mezzo della Basilica le solite proteste per le antiche

e nuove violazioni de' diritti della S. Sede. A quella d'oggi aggiunse

pero alcuna cosa che se fara dispiacere ai nemici, consolera i suoi ami-

ci, perche fara loro vedere che al Yaticano si e sempre uguali a se stes-

si. Accolta ch'ebbe la protesta, portagli dal procurators fiscale generale
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contro il censo non pagato da S. M. il Re di Sardegna alia Camera apo-

stolica, e la cui conseguenza era la perdita de' diritti del vicariato per-

petuo in alcuni luoghi, castelli e feudi: aggiunse che rinnovava e con-

fermaya di nuovo solennemente le sue Allocuzioni 20 Giugno e 20 Set-

tembre 1859, e 29 Settembre 1880. Confidare pero che le preghiere
dei buoni otterranno un ritorno degli erranti alia yia della verita e del-

la giustizia, e di veder finiti si grayi mali che dai fondamenti danneg-

giano (labefactant) la Chiesa. Protesto esser suo dovere sacro e invio-

labile custodire e mantenere 1'integrita (integritatcm] dei diritti della

Sede apostolica, raa unire anch'esso alle comuni preghiere la sua, per-

che i malvagi si ravvedano. Quod si id attamen non eveniet (e questa e

la parte aggiunta quest
1

anno) pcrdet Dens eos qui nos perdere festinant.

Quale impressione facessero queste solenni parole, pronunciate dalFal-

to della sedia gestatoria, in mezzo a tutto il S. Collegio, Vescoyi, Prela-

ti, Senate e un'immensa moltitudine, e facile immaginarlo.
Nella mattina poi del 30 Giugno Sua Santita si condusse alia Basilica

ostiense, doye tenea cappella il Collegio dei Monsignori Arciyescovi e

Yescoyi assistenti al soglio pontificio. II Santo Padre, dopo ayer assi-

stito in trono allaMessa, passo ad osservare i layori che in quest'ultimo

tempo sono stati condotti a termine nel sacro edifizio. Quindi ammessi

al bacio del piede i Monad Benedettini, che sono i custodi della celebre

Basilica, i loro alunni ed altri che impetrarono quest
1

onore, il Santo Pa-

dre torno alia sua residenza del Yaticano.

4. La citta di Bologna, rapita al paterno reggimento del Yicario di

Gesu Cristo per le scellerate congiure di pochi traditori che ayeano da

complici stranieri armi e pecunia, Bologna e sempre citta diyotissima

al Papa ;
e sembra al tutto che Dio yoglia seryirsi ora in ispecial guisa

de'ciltadini di Bologna per ideare ed attuare i piu salutari disegni in

pro della Chiesa nella misera Italia. Quanto conferisse la Societd della

Gioveniii Cattolica per quella festa yeramente mondiale, che si celebro

quest
1

anno nei giorni 11 e 12 Aprile, gia e noto a tutti. Ora una nuova

e santissima opera fu istituita in Bologna, per cura di quella stessa So-

cieta, onde riparare, in quanto e possibile, ai funesti effetti della recente

legge, proposta dal Goyerno e sancita dalle Camere di Firenze, per la

quale i chierici yennero sottoposti alia obbligazione del seryizio militare.

L1

eccellente periodico L' Eco della Gioventii cattolica, nel suo nunie-

ro del 31 Maggio, deplorando altamente i continui attentati della rivo-

luzione contro la Chiesa, poneva in piena luce la nefandezza di quest'ul-

timo, e T importanza di un riparo efficace contro i disegni sacrileghi del-

la setta massonica.

II riparo sara posto da Dio
; ma conyiene che si cooperi da chi sente

la dignita di cristiano. Ed eccone il modo, disegnato ed esposto dallo

stesso Eco della Gioventu cattolica di Bologna.
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Fino da quando nel Dicembre p. p. il Ministro della guerra presen-

tava alia Camera legislativa di Firenze il progetto chiedente V aboli-

zione del privilegio di cui godono, in virtu dell'art. 98 della legge 29

Marzo 1854, gli aluni in carriera ecclesiastica ,
il Consiglio superiore

della Societa della Giovenlu cattolica comprendendo la deplorevole estre

mita a cui yolevasi ridurre nel libero paese la libera Chiesa, penso se-

riamenle a qualchc mezzo onde venire (nel caso che la legge fosse accet-

tata) in soccorso all
1

Episcopalo per redimere dal servizio delle armi, se

non tulti, certamente almeno parecchi di quei giovani che la Provviden-

za chiamasse al ministero degli altari. II Consiglio superiore suddetto

ha seguito con trepidazione tutte le discussioni, che per questa legge eb-

bero hiogo nell'una e nelPaltra Camera: yenne il giorno 20 Maggio ca-

dente, e la votazione del Senato confermo i nostri timori, pur tropp
fondati sopra una dolorosa esperienza.

Benche mancasse ancora la tirma del Re a dar sanzione alia legge,

non era pero pi LI tempo da starsene colle mani alia cintola, e il Consi-

glio superiore, interpretando le intenzioni dei giovani cattolici italiani che

militano sotto la bandiera : Precjhiera, Azione e Sacrifizio, crede di por
mano alKopera e con tutta alacrita. Ai 20 Maggio, abbiam detto, era vo~

tala in Senato la legge, ed ai 25 il Consiglio gia radunayasi per nomina-

re il Comitato cent-rale delFopera per la redenzione dei Chierici poveri
dalla leva militare; ai 26 il medesimo Comitato yeniva inyitato ad una

adunanza del Consiglio superiore, in cui dayasi lettura e discutevasi lo

Staluto compilato daH'uflkio del Consiglio. Nella stessa sera il Comitato

centrale teneva la sua prima seduta, in cui, dopo la consegna dello Sta-

tuto fatto dal Presidente del nostro Consiglio, passava alia nomina delle

cariche.

11 Comitato centrale che doyesse promovere quest'opera egregia, fe

costituito dai seguenti benemeriti personaggi. Presidente: Ayv. Giulio

Cesare Fangarezzi. Segretario: Prof. Don Carlo Borgognoni. Tesoriere:

Gaetano Respighi. Consiylieri : Mons. canonico D. Luigi Rovere, Mons.

canonico D. Achille Manara, Prof. D. Francesco Battaglini, Dott. Mar-

cellino Ycnturoli, Aw. Giambattista Casoni, March. Prospero Beyilac-

qua, Giuseppe Ottani, March. Alfonso Malvezzi-Campeggi, Dott. Gio-

Tanni Acqnaderni.
Lo Staluto deir Opera della redenzione dei Chierici poyeri dalla leva

militare, e del tenore seguente.
I. L

1

Opera e posta sotto il patrocinio di san Carlo Borromeo.

II. Lo scopo delV Opera e di venire in soccorso ai Chierici poveri per
liberarli dal scrvizio militare ora imposto dalla legge, perche non yen-

gano meno gli operai nella vigna del Signorc, ed alle popolazioni i sa-

cerdoti necessarii al culto della cattolica loro religione e alia ammmistra-

zione della parola di Dio e dei Sacraments.
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III. I chierici, che F Opera si propone di soccorrere, a misura del

mezzi dei quali potra disporre, dovranno essere a questo fine designati

dall' Autorita ecclesiastica diocesana.

IV. L
1

Opera si compone di un Comitato centrale che risiedera in

Bologna, e di Comitati diocesani.

V. Al Comitato centrale spetta: 1) aggregare i Comitati diocesani

per renderli partecipi delle indulgenze annesse all
1

Opera; 2) raccoglie-

re annualmente i rapporti, che i singoli Comitati trasmetteranno, allo

scopo di far conoscere Fandamento generate deir Opera ; 3) cercare mez-

zi straordinarii nell
1

intento di yenire in soccorso ai Comitati che piu ne

avranno bisogno ; 4) procurare la maggiore estensione dell
1

Opera.

Yl. Tanto il Comitato centrale quanto i Comitati diocesani saranno

formati di 1) un Presidente, 2) un Segretario, 3) un Tesoriere, 4) due o

piu Consiglieri. II Comitato centrale non potra essere composto di un

numero minore di 12 membri, e proYvede alia nomina dei nuovi.

VII. I Comitati diocesani non si intendono costituiti se non dopo ot-

tenuta F approyazione del rispettivo ordinario, senza la quale non po-
tranno conseguire Faggregazione. La scelta del Presidente, del Segreta-

rio e del Tesoriere sara fatta a schede secrete nella prima adunanza.

VIII. Spetta al Comitato diocesano, 1) organizzare F Opera nelle

diocesi ; 2) procurare il maggior numero possibile di ascritti e di offerte

straordinarie; 3) raccogliere, amministrare ed erogare i fondi; 4) pro-

curare con ogni studio il conseguimento dello scopo dell' Opera (Art. II);

5) mantenersi in relazione col Comitato centrale.

IX. Potranno inoltre i Comitati diocesani, per procurare soscrittori

ed offerte, yalersi dell'aiuto di una Commissione di pie e zelanti Dame,
formata di una presidente, d' una segretaria, di una tesoriera e di piu

consigliere sotto la direzione di un Padre spirituale.

X. Gli ascritti contribuiranno non meno di cinque centesimi per ogni

settimana, che verseranno nelle mani dei collettori autorizzati. Le offer-

te straordinarie e rilevanti doyranno essere consegnate direttamente al

Tesoriere, o ad uno dei membri del Comitato.

XI. Per Tacquisto delle Indulgenze doyranno inoltre gli ascritti rao
comandare ogni giorno F Opera alia protezione di san Carlo Borromeo

colla recita di un Gloria Patri ecc. e coll
1

invocazione Sancte Carole, ora

pro nobis.

XII. Le Indulgenze plenarie a tutti gli Ascritti concesse dal S. Pa-

dre Pio IX col Breye del 12 Giugno 1869 sono : 1) nel giorno delFascri-

zione all' Opera, 2) nella festa di S. Carlo, 3) nel giorno della B. V. del-

la Mercede, 4) e della B. V. Amilium Christianorum, o in un giorno fra

Tottava.

E inutile che noi spendiamo parole per mettere in rilievo la egregia
indole di quest

1

opera, la quale ha tanto maggiore certezza di riuscire

allo scopo inteso, in quanto porta piu eyidentemente scolpita F impron-
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ta del puro spirito cattolico. Questo spicca principalmente nella solle-

citudine con cui i yalenti e piissimi Bolognesi promoter! di essa yolle-

ro che, come ogni altra cosa loro, cosi ancor questa derivasse tutta la

sua autorita e tutta la sua efficacia dal centro stesso della cattoliea unita

e dalla Sede apostolica di Pietro. Di clie ci e grato recare qui due au-

torevoli document!. II primo e la lettera con che Y Emo Card. Antonelli

rispose al dott. Acquaderni, che in nome dei suoi colleghi gli avea trac-

ciato il disegno conceputo. II Segretario di Stato del Santo Padre gli ri-

spose nei termini seguenti.

Illmo Signore. Ringrazio di cuore la S. Y. Illma delF occasione, che

col suo foglio del 29 del p. p. Maggio mi ha porto, di potere in qualche
modo concorrere allo stabilimento di un'opera che, ispirata da delicato

sentimento di cattoliea carita, e al tempo stesso della piu grande opportu-
nita per sopperire ai nuoyi bisogni della Chiesa in Italia. Con mia yera

soddisfazione e senza frapporre indugio ho io presentato alia Santita di

nostro Signore i yoti da lei esternati in nome del Consiglio da lei pre-
sieduto e del comitato centrale delFopera ;

e assai mi gode Panimo di an-

nunziarle che il Santo Padre, ayuta da me contezza del loro pietoso

disegno, ne ha risentito il migliore conforto che potesse ora desidera-

re alle teste proyate amarezze ; e con tutta Y effusione del paterno suo

animo ha impartito la implorata apostolica benedizione, pregando per
loro FAltissimo affinche i devoti loro sforzi in pro della Chiesa yengano
coronati dai piu felici successi. Con sensi della mia piu distinta stima

mi confermo. Di V. S. Illma. Roma, 5 Oiugno 1869. Seryitor yero.

G. Card. Antonelli.

II secondo documento e un Breye della Santita di nostro Signore Pio

Papa IX in altissima commendazione delFopera e dei suoi egregi istitu-

tori
; dal quale noi speriamo che, quanti sono i buoni cattolici in Italia,

saranno tutti efficacemente indoiti a yoler aggregarsi al Comitato cen-

trale, onde partecipare non solo al merito dei religiosissimi Bolognesi
che la iniziarono, ma eziandio ai tesori delle Indulgenze, percio conce-

dute da Sua Santita. Ecco la yersione fedele di codesto Breve.

Al diletto Figlio Giulio Cesare Fangarezzi, Presidente della societa

noyellamente istituita per esimere i Chierici poyeri dalla coscrizione mi-

litare sotto il titolo : Opera della redenzione dei Chierici poveri dalla le-

va miliiare.

PIO PAPA IX.

Diletto Figlio, salute ed Apostolica benedizione. I Direttori della So-

cieta della gioventu cattoliea sapientemente preyidero che sarebbe final-

mente stato sancito da una legge il nefando attentato che yeniasi diyi-

sando di commettere a danno della personale immunita del Clero. Impe-
rocche essi ayeano ben inteso come i nemici della nostra religione santis-

sima, dopo ayere a mano a mano conculcati i diritti di lei, mirassero da
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lunga pezza a privare il popolo de'suoi ministri, per opera del qua-
il esso venia sostenuto col presidio dei Sacramenti, alimentato colla sa-

na dottrina, ammonito delle insidie che erangli tese, e confermato nel-

la fede e nella pieta. E che tal fosse il loro consiglio Taveano dato aper-

tamente a divedere le leggi, da loro gia dianzi promulgate, per la sop-

pressione delle famiglie religiose, per ispogliare il Clero de'suoi beni,

per restringere il numero dei Chierici; empii decreti, i quali percio fa-

cevano agevolmente presentire un delitto che di danni ancora piu gravi

sarebbe stato cagione. Essi pertanto mossi dallo zelo, del quale sono

infiammati a tutela e difesa della religione, fin d'allora yolsero pruden-
lissimamente il pensiero ad arrecare alle nuove ferite, che volcano farsi

toccare alia Chiesa, un rimedio novello, per mezzo di un particolare so-

dalizio, aggregate allo scopo di sottrarre, per mezzo di denaro sponta-

taneo elargito, daH'obbligo imposto della milizia, i giovani Chierici, i

quali per la loro poverta da tale vessazione non avessero potuto riscat-

tarsi. Consiglio cosi fatto, meritevole al certo d'ogni encomio, Noi ci ral-

tegriamo che, sancita poscia la legge, sia stato tosto recato in atto, e

die tu insieme con altri distintissimi personaggi sia stato preposto a

eotal opera : ci rallegriamo inoltre che cio abbia ottenuto il suffragio dei

Yenerabili nostri Fratelli Vescovi dell
1

Emilia, e che con espresso e cal-

de parole venga a Noi raccomandato dair egregio Yescovo di Cirene,

Vicario capitolare di codesta Chiesa metropolitana. Bramando noi per-

tanto, che, cio che fu per impulse di fede e di carita divisato, alacremente

a sollecitamente incominciato, si rassodi e cresca, ad aumento del divin

culto ed in yantaggio dei fedeli, ed ottenga numerosi favoreggiatori,

di buon grado ci porgiamo alia dimanda dello stesso Venerabile nostro

Vescoyo di Cirene, alia tua e del Consiglio della societa medesima
;
e a

tutti e singoli i fedeli, i quali saranno per dare il loro nome a questa

pia opera, se ben confessati e comunicati pregheraimo in qualche chie-

sa per Festirpazione delle eresie e per T esaltamento della Santa ma-

dre Chiesa secondo la mente del romaiio Pontefice, concediamo indul-

genza plenaria, la quale potra eziandio yenir applicata in suft'ragio delle

anime che purgansi nelle tiamme espiatrici, da lucrarsi nel giorno stes-

so che vengono aggregati alia Societa, e parimenti nel giorno di S. Car-

lo Borromeo patrono della societa stessa, della santissima Vergine della

Mercede, e della medesima Madre di Dio venerata sotto il titolo Aiuto

dei Cristiani oppure neirottava di questa festa, non ostante quahmquc
cosa sia stata in contrario stabilita. Per caparra del diyino fayore, ed in

pegno della nostra paterna benevolenza, con singolare ad'etto impartia-

mo la nostra apostolica benedizione, a te, a tutta la societa di gia co-

stituita, ed a tutti coloro i quali a questa utilissima impresa sono di

aiuto.

<r Dato in Roma presso S. Pietro il di 12 Giugno 1869. Del noslra

Pontificate anno xxm. Pio PP. IX.
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TOSCANA E STATI ANNESSI 1. Assemblea massonica a Firenze 2. Prima risc-

luzione della commissione d'inchiesta circa i Deputali baraltieri 3. Di-

battimenti pubblici nella sala del Parlamento sopra questa stessa causa
- 4. Furti politic! cli carte e lettere 5. Processo di cospirazione COR-
tro lo Stato, intentato ai Reducj, garibaldini genovesi.

1. Non e gran tempo che si dava per certo, e le apparenze conferma-
yano le congetture, che negli arcani disegni di coloro che allora poteano
dare un efficace impulse alia

pqlitica cqstituzione dell'Europa, si covasse

qtiello di formare una Lega dei popoli di razza latina, la quale dovesse
e potesse efficacemente contrapporsi alle troppo ardite impresc che dal

Nord o dairOriente minacciassero la pace, la prosperita o la preminenza
delf Occidente. Ben inteso che la Francia dovea avere il primato e la di-

rezione della Lega latina, Tltalia e la Spagna doveano schierarle da'lati

i loro eserciti ausiliarii. E percio diceano essersi fatto lanto layorio, affi-

ne di costituire Yunild italiana e Yunita iberica.

Npn sappiamo se yeramente codesti disegni fossero conceputi ed afr-

tuati a queirintento finale che diceasi. Sappiamo bensi che qualora in

verita le cose avessero avuto questa niega, siffatti calcoli per intrigo del-

la massoneria sarebbero stati sbagliati, del pari che qtielli onde suppo-
neasi ispirata la politica di certe Potenze dal 1856 in qua. Imperocche
per una

parte i Governi che credeanq potersi avyalere delle forze della

massoneria per effettuare quei disegni, ora sono in gran rischio di sog-
giacere ai colpi della massoneria stessa, e di soccombere sotto il peso
dei proprii errori

; e per altra parte r unita iberica resta ad effettuarsi,
T unita italiana, benche quasi compiuta, produsse tali effetti, che la

Lega, invece di acquistarne forza, ne patirebbe debolezza e ne riporte-
rebbe sommo detrimento. Ne la Spagna ne T Italia sarebbero ora in con-

dizioni da poter, con probabilita di successo, avventurarsi ad una gueF-
ra contro qualsiasi ragguardevole Potenza q di dare almeno alia Francia

qualche valido
concqrso. E per giunta il

principio
monarchico e talmen-

te affievolito, in Italia come in Spagna, cne T influenza dissolvente della

democrazia dee produrvi i suoi effetti.

La Spagna, a cui il generale Prim dicevn, che essa gia sapeva quale
dovrebbe essere il suo Re J

, appena sarebbe approvata dalle Cortes la

nova costituzione e la forma monarchies
dellq

Stato: la Spagna ha gia

-decretata, giurata, promulgata la Miova costituzione e la forma monar-
chica. Ma del trovare il Re, non ne e nulla ;

e le Cortes, benche T abbia-

DO cercata col lumicino di Diogene, non hanno ancora potuto scoprire
la testa di colui che dee portare quella corona.

In Italia poi tutti gli sforzi della demagogia sono yolti contro la mo-
jiarchia. Una recente lettera del Mazzini, di cui pu6 vedersi un lungo

squarcio neiregregio Osservatore Cattolico di Milano, n. 542, dissechia-

ro ai suoi settarii, che per compiere Y unita italiana YOglionsi drizzare

tutti gli sforzi e tutti i colpi contro la monarchia ;
e si yede che gli si da

retta. Imperocche mentre gli antichi complici dei cqnsiglieri
di Vittorio

Emmanuele per le rapine del 1859 e del 1860, ed i Garibaldini di Men-

Civ. Catt. Serie scttima, vol. VI. p. 575-74.
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tana arditamente e puhblicamente cospirano per la repubblica, i parti-

giani interessati delta mpnarchia, da cui ebbero onqri e pecunia, sono ora

occupati a dilaniarsi e diffamarsia yicenda, palleggiandpsi la taccia di la-

dri, di barattieri, di caltmniatori, di assassini dei popoli.
Solo Tesercito regolare, in Italia del pari cbe in Spagna, offre ancora

qualche guarentigia di ordine. Ma la nrano che sappia adpperare questo
strumento manca del tutto

;
e chi yeramente impera e fa il suo profitto,

& la Massoneria, i cui disegni capitali, gia si sa, eonyergono a questo

punto solo : abbattere d'un tratto e per sempre il trono e Faltare, la Mo-
narchia ed il Papatp.
La Massoneria tiene le sue assise, discute i suoi disegni, fermale sue

risoluzioni, ne commette ai satelliti piii provati e sicuri Tadempimento,
e trova complici ed esecutori eziandio fra quelli cbe piii dovrebberp pa-
ventarne i maneggi, e cbe se ne fanno schiayi credendo di esserne i reg-

gitori od almeno di potersene poi appropriate i beneficii ed i vantaggi.
La Riforma dal 23 Giugno pubblico alcuni particolari del Conciliabolo

massonico, cbe dal 15 al 20 Giugno tenne le sue sessioni in Firenze, ma
senza riyelarne, ben inteso, le deliberazioni. Giovera tenerne conto,

perche il giuramento dei galantuomini che vi presero parte, e cbe col

biccbiere alia mano bandirono t'Unione di tutti i galantuomini per sai-

<vare Vltalia, non promette nulla di buono ne per la
religipne,

ne per
la monarcbia, ne per quella immensa mandra di popoli, ossia di docili

pecore che la Massoneria puo tosare, scannare, scorticare e divorare a

piacer suo, poiche essa in buona forma
costituzipnale

e parlamentare

giunga ad esserne padrone. Ecco descritto dalla Hiforma la massonica

Agape fraterna.
a Un'assemblea costituente della franco-masspneria, composta dei de-

legati delle centocinquanta logge del Grande Oriente d'ltalia e delle sue

colonie masspniche, ebbe luogo in Firenze dal 15 al 20 Giugno corren-

te, nel tempio della loggia Concordia in yia Vigna Nuova. Le sedute

furono cbiuse nella notte dal 19 al 20. Domenica, prima di separarsi, i

rappresentanti delle logge che vi presero parte si riunirono un
1

ultima

yolta al fraterno banchetto, che ebbe luogo avanti ieri sera all
1

albergo
dell'Universo, sul corso Yittorio Emmanuele. II pranzo era preparatp
per cento coperte. Vi intervennero i membri del Grande Oriente, quelli
fra i delegati che non erano stati obbligati di partire, e le mogli e figlie

dei conyitati padri di famiglia.
Presenziayano i layori il nuoyo gran maestro deputato, L. Frapol-

li, il 2 gran maestro aggiunto deputato Curzio, il senatore Sylps-Labi-
ni, mplti deputati al Parlamento e distinti pubblicisti, fra i quali Mauro
Macchi, il generate Pescetto, Ricci, Asproni, Nicptera, Grassi, Rega,
Oliva, Gannella, Lacaya, conte De Renedetti, Del Zio, De Zugni, Nico-

lai, dottor Cricca di Sniirne, Figari del Cairo, Gilardi di Ruenos-Ayres,
Landi, Carrara, Rosange, Ortolani, Lemaire, duca Lante, Champion,
Galli, Frattigia.ni, ecc. ecc.

Yerso la fine del banchetto si presentp T illustre pubblicista Fede-
rico Campanella. II gran maestro ando a riceverlo alia porta della scala,
lo condusse al posto d'onpre, ed

alzatp
il bicchiere, p

1

isse con voce forte
le seguenti parole : All'unione di tutti i galantuomini per salvare I'Ita-
lia. Queste parole furono coperte da applausi unanimi. Furono quindi
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prommciati yarii discorsi, lette alcune graziosissime poesie, e si fecero

molti brindisi alia patria universale, alFItalia, al re
Vittorip Emmanue-

le, a Giuseppe Garibaldi, a Giuseppe Mazzini, ecc. La cordialita la m'u

sincera, la gioia ed il buon gusto non cessarono di dominare, dal prin-

cipio alia fine, Fagape fralerna.

Ma quello che tacque prudentemente la Riforma, fu scritto da Firen-

2e alia Liberte di Parigi ;
e quello che leggesi in codesta corrispondenza

e piu che a bastanza confermato dagli atti del Governo di Firenze, da

quel che stampano i suoi diarii ufficiosi, e notantemente dalla persisten-
za straordinaria e stucchevple onde la Correspondence italienne del ge-
nerale Menabrea si travaglia per impedire la riunione del futuro Con-
cilio ecumenico. Leggasi ora do che fu scritto alia Liberte, e s'intendera

se abbiamo ragione o torto quandp trattiamo i liberali-moderati con quel

disprezzo che meritano gli abbietti satelliti della frammassoneria.

Voi sapete senza dubbio che la Masspneria continua ad avere gran
forza e grande importanza in Italia. Percio tutti i suoi atti destano Tat-

tenzione universale ; e se ne ha hen d'onde 1 Imperocche basta conside-

rare che nelle ultime elezioni generali piu di dueccnto frammassoni fu-
rono mandati alia Camera, e parecchi di questi siedono fra i Consiglie-
ri della Corona. Oggi i delegati di tutte le Logge italiane furono con-

yocati in Assemblea generale a Firenze. Dopo aver yerificati i poteri di

ciascuno, TAssemblea si dichiaro Costituente ed ha imprese le discussioni.

Innanzi tutto decise la quistione dei riti massonici, concedendo ad ogni
Loggia piena ed intera liberta di attenersi a quelli che piu le piacciano.

In secondo luogo essa ha rifiutato la proposta di erigere Logge per
le donne l

.

Ora sta occupandosi di quistioni grandmime e particolarmente del

Concilio, affine di
troyarsi

in grado di rispondere, in pieno accordo con
tutte le Logge deH'Universo, alle pretensioni esprbitanti

di Roma. Spero
di potervi tenere bene informati di tutti i lawri di questa assemblea. . .

Checche ne sia, Furagano rompreggia e tuona sul nostro capo, e guai a
noi se yenisse a scoppiare ; poiche gli animi sono esasperati ed infiam-

mati all'estremo eccesso.

Or vedendo da una parte Fimpegno della Massoneria contro il
Cpnci-

lio ecumenico; dalFaltra il fervore ed il fanatismo del Governo di Firen-

ze per eccitare
pstacoli

al Concilio, travagliandosi per cio con tutti i

niezzi, cpi raggiri diplomatici come colle paure di violenze; col racco-

mandarsi alle
Pptenze straniere, come col predicare dal pulpito della

Correspondance ilalienne, ogni giorno, contro il Concilio : cni e che pos-
sa dubitare che quel Governo sia punto altro che un esecutore degli or-

dini e dei decreti della Massoneria dominante? E dalla Massoneria che

pup sperar di buonolaMonarchia? Qual trattamento deve aspettarsi la

reJigione e la Chiesa?
2. Dopo le Assise dei Frammassoni, meritano qualche cennp le torna-

te della Commissione d'inchiesta, decretata dalla Camera, per iscoprire e

giudicare i suoi membri che fossero ladri, barattieri o calunniatori. Ce
ne sbrigheremo con poche parole. Fino al 27 Giugno le sedute segrete

\ Sappiamo pero di certo die Logge per le donne esistono
,

e certe Bradamanti assai

conosciute ne fanno parte. Ma quelle sono ammesse dalla setta come Logge di adozione.
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del nove inquisitor!, i cui nomi abbiamo recitati
pel precedence quader-

no a pag. 109, si passarono in interrogare ed udire i testimonii citati dal

Crispi e dal Lobbia, cd in disaminare i document! da essi presentati;
come pure in ascoltare quello che a schiarimento della causa ed a pro-

pria difesa ppteano
dire i

deputati Brenna, Civinini e Paulo Fambri, at

quali si riferivano quelle testimonianze e quei documenti. Quindi la Com-
missione pronunzio che, udite tutte queste cose e persone, ritenuto

che gli elementi sinora raccolti rendono opportune ulterior! indagini che

valgano a determinare nettamente la posizione di ciascuno degli interes-

sati
,
la Commissione riserva ogni apprezzamento sul merito, e de-

libera di prqseguire Tinchiesta in seduta pubblica. Le sedute pubbliche
della Commissione comiuceranno Giovedl 1 Luglio .

3. 1 tre giorni d'intervallq
fra il 27 Giugno, in cui fu proferito questo

giudizio, ed il 1 Luglio, si impiegarono in allestire la sala dove tengon-
si le sedute della Camera dei Deputati in forma appropriata all'iisp

di

Tribunale, con seggi pei giudici, tavole pei segretarii, hancbi per gli ao
eusatori ed i testimonii, cd il resto che occorreva. II Lobbia era presso-
die guarito delle sue scalfitture, che finora non si sa da chi sianp state

fatte, si che Vha persino molti che dicono e credono, non potersi trova-

re traccia ddYassassino, solo perche non esiste, se si cerca altri che il

Lobbia stesso. Pole dunque dopo il Crispi essere udito il Lobbia dagli

Inquisitori parlamentari ; e non si puo descrivere lo stupore della folia

grandissima degli astanti, quando lo udirono dire: cbe egli non avea
mai pensato di allegare prove e documenti che dimostrassero barattiere

qualche Deputato ;
ma cne avea usato, nella tqrnata del 5 Giugno, i mo-

di che tenne, solo per istrappare alia Camera il voto deirinchiesta. Ri-

leggansi le sue parole nel preccdente nostro quaderno, a pag. 753, e

si giudichi della lealta del Lobbia. Allora egli diceva: Dichiaro e pro-
clamo di possedere dichiarazioni di testimonii irrefragabili, le quali sla-

biliscono il fatto di lucri percepiti da un Deputato '. Quando i famosi

pieghi furono aperti e le deposizioni furqno lette, si riconobbe che i te-

stimonii erano tutf altro che irrefragabili, e che nulla provava, se non
in forma legale, almeno in aspetto verosimile, il falto. II Lobbia, allora

GOlla stessa franchezza spiego il suo artiticio, e ne ando altiero.

Per sei intere e lunghissime sedute si continue Tudienza dei testi-

monii, il confronto fra le deposizioni, il riscontro fra le accuse e la dife-

sa. Poi nulla restando agli uni per parlare, agli altri da udire, la Com-
missione decreto di ripigliare e continuare il prqcesso in forma segreta,

Quello che ne uscira, a suo tempo sara da noi riferito. Ma gli Atti u/fi-

dali delle sedute puljbliche della Commissione d'inchiesta recano un si

nauseabondo ammasso di ingiurie, di recriminazioni, di mentite solenni,

di
aff'ermaziqni

contraddittorie sostenute dalle avverse parti con eguale

cinismo, di ignominie personal! sciorinate in pubblico, e di tali e tanti

abbietti diverbii da mascalzone, che in verita Tltalia massonica non ha

troppo onde andare altiera di tali suoi rappresentanti. L'impressione ge-
nerale lasciata da quei pubblici dibattimenti fu che: 1 tutto era una
macchina montata dal Crispi, onde infamare gli avversarii del suo par-
tito; 2 che qualche intruglio di baratteria dovea essere stato manipolato
da piu d'un Deputato; 3 Che il Brenna, il Civinini ed il Fambri o non
sono veramente colpevoli delle baratterie loro attribute, o per certo non
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erano stati cosi stolti da condurre i loro affari in guisa, da lasciare tracce

palpabili e concludenti d'un traffico disonesto e disonorato; 4 che per

procacciarsi prove contro gli accusati, gli accusatori non ayeano ayuto
schifo dei piu obbrobriosi spedienti di spionaggio, e neppure del furto

domestico.

4. 1 nostri lettori non avranno dimenticato che, per cura del famoso

Comitato nazionale romano, diretio e pagato dal Governo di Firenze, e

protetto da alti personaggi contro la giustizia del Governo pontificio,
si compirono in Roma, sottraendo processi cqmpilati dal Fiscq, e sfor-

zando porte a danno onde rapire carteggi di emigrati napolitani, pa-
recchi attentati di furto domestico

;
onde vcnnero alle mani del Comita-

to carte e lettere, di cui esso non ebbe onta di
yajersi

anche innanzi ai

Tribunali, alle Corti marziali, e sui diarii pubblici. Allora i liberali di

Firenze levavano a cielo quelle birbonate, e qvialificando quei furti e que-
gli assassinii come tratti di avveduto amore di patria, glorificayano i la-

dri e gli assassini. Ora puo yedersi nella Nazione del 30 Giugno la de-

scrizione del modo onde furono rubate al Fambri, da nn ladro domestico,
le carte e le lettere che misteriosamente furono consegnate da un inco-

gnito al Crispi, il quale vi fondo sopra tutto il perno deiraccusa. Quelle
lettere furono pubblicate poi dalla Perseverama con Fapologia che ne
fece il Brenna ed il Fambri; e da esse ricayasi soltanto che questi due
eroi di spartana temperanza aveano preso, ma dopo yotata la legge della

Regia cointeressata dei Tabacchi, una grossa parte in questa speculazio-

ne; e che il sig. Balduino, per mantenere il credito della Regia cointe-

ressata, si offeriva di sborsare egli buona parte delle quote per cui erasi

obbligato il Fambri. Quanto al Civinini pare che egli con buoni ufficii

procurasse ad un Tringali il modo di negoziare solo un milione, onde

questi ebbe il lucro di 35,000 franchi.

Ma Faffare del furto di carte, sottratte al Fambri, portate al Crispi,
dal Crispi allegate in proya della reita del Brenna e del Fambri, resta li

a prpyare la moralita dei Deputati che ne vollero trarre yantaggio di

partito. E pare che sia di moda Taiutarsi con questi furti politici di carte.

Poiche la Nazione, num. 585 pag. 3, riferi simile furto a danno del de-

putato Fogazzaro. Ecco quello che essa ricayo da una corrispondenza al-

T Arena di Verona.
Pare che il sistema di non scrupoleggiare sui mezzi per rinyenire

documenti a carico di unq od altro Tizio sia ormai innalzato qui a siste-

ma ordinario, perche oggi mi yiene annunciata altra sottrazione di carte,

il deputato Fogazzaro, membro della Commissione d' inchiesta, e stato

questa yolta fatto segno a qualche colpo sui genere di quello toccato ol-

Tonoreyole Fambri. Infatti al Fogazzaro sono state intercettate alia po-
sta da persone estranee, quattro lettere in una settimana. Esse erano

tutte di sua moglie e non trattayano che di affari famigliari. Forse si

ebbe sospetto che il Fogazzaro, yeneto, potesse essere parziale trattan-

dosi che sono yeneti anche il Fambri ed il Brenna; ma e un gratuito in-

sulto che si fa ad una persona rispettabilissima della cui onoratezza ren-

dono tutti testimonianza.

Codesti signori che lodayano i furti politici a danno di Roma, li biasi-

mano quando possono scoprire leloro magagne. E sta in regcla, ne pu6
"retendersi altro da chi ley6 a cielo il regicida Agesilao Milano, gli eres-
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se monumenti, e paga una pensione alia famiglia del regicida in segno
di riconoscenza dell

1

alto fatto. Non altro puo pretenders! da chi spediya
e prezzolava sicarii in Roma, e facea in Firenze FApoteosi dei martiri

della patria Monti e Tognetti. Ma ora stridono perche sentono che la

biscia a suo tempo morde il ciarlatano !

5. Infatti, dopo avere scatenati i Garibaldini airassassinio del re Fran-
cesco II e del Papa, il Governo che abusa del nome e della autorita di

Yittorio Emmanuele comincia a provare egli stesso i morsi di codeste

fiere. Le agitazioni repubblicane del passato Giugno, le cospirazioni sco-

perte a Napoli ed a Milano ppte,ano
bastare a sgannare il sig. Menabrea

quanto al patriotismo dei suoi complici. Ma siccome egli spera sempre di.

potersene valere per consummate Tassassinio di Roma, cosi li trattava

con rispetto. Alia perfine le dimostrazioni di Genoya, e Faudacia della

Societa dei reduci delle patrie battaglie lo costrinsero a fame arrestare

i caporioni, come abbiamo riferito nel precedente quaderno a pag. 112.

Ma la sera dello stesso giorno 22 Oiugno yeniva affisso per le cantonate

di Genova un manifesto dei Reduci, che terminava con le seguenli parole.
II redde ralionem deve yenire per tutti

;
e mentre i sottoscritti con-

fidano che npn si fara molto aspettare, per ora yi inyitano ad attenderlo

con quella dignita e coscienza iael proprio diritto che assicurano il trion-

fo di ogni piu giusta causa. Vincenzo Carbonelli, dep. Pietro Ripari,
dott. Enrico Guerrieri Ugo Carcassi Francesco Cattaneo Giac.

Cantatori Giuseppe Gneccq Enrico Brusco D. Busticca Dayid
Morro Felice Dagnino Giac. Grossi Gius. Bolognini Giac. Ayio

Antonio Casale Emmanuele Caneyaro Giuseppe Nuvolari Et-

tore Gismondi.
H Manifesto fu strappato dalle guardie di Polizia; ma e edificante il ye-

dere che la prima firma e di un Deputato, che giuro fedelta al Re.

Or e certo che quelle carcerazioni, per le qtiali qui si giuraya yendet-

ta, furono eseguite per imputazione di reato di cospirazione contro lo

Stato, cioe per crimine d
1

alto tradimento. Infatti il Mommento di Genova
riferi che i deputati Bertani, Carbonelli, Molu'no, Castagnola e Pode-
sta si recarono dal procuratore generale del Re, per chiedergli che fos-

sero posti in liberta proyyisoria gli arrestati per ayere firmato Tindi-

rizzo dell
1

associazione dei Reduci aironoreyole deputato Lobbia. II pro-
curatore generale rispose, che essi erano posti sotto processo per cospi-
razione contro lo Stato .

Noi teniamo per fermo, che codesti eroi della patria, fossero pure con-

fessi e conyinti della piu atroce congiura contro la persona del Re e con-

tro Tesistenza della Monarchia, sarebbero senza fallo prosciolti, non dal

Tribunale, per un resto di rispetto alia legge, ma dalla prerogativa che
la Corona puo esercitare con amnistie. E come castigare come nemici

coloro che diedero alia Corona le Due Sicilie <ed i quattro quinti degli
Stati del Papa?



CONTEMPORANEA 239

II.

COSE STRANIERE.

FRAKCIA!. Successo delle Conferenze tepute a Parigi per un accordo sulla

quistione delle vie ferrate franco-belgiche 2. II signer Schneider rinun-
zia alia carica di Presidente del Gorpo legislative; lettera di Napoleoae III,

die rifiuta tal dimissione 3 . Anniversario della battaglia di Solferino al

campo di Chalons; parole di Napoleone III 4. Visita delFImperatore e

dell'Imperatrice a Beauvais
;
discorsi del Sindaco e del Vescovo

; risposte
di Napoleone III 5. Apertura del Corpo legislative ; discprsp

del Mini-

stro di State, sigaor Rouher 6. Statistics dei partiti politici in Francia,
secondo F Union; prime mosse del partite parlamentare 7. Nuniero di

Deputati dichiaratisi pel potere temporale del Papa.

1. E degnp di considerazione un fatto clie sta sotto gli occhi di tutti,

e che mette in rilievo una delle infelici condizioni in cui versano, sotto

rinflusso della moderna civil ta e del nuovo diritto pubblico internazipna-
le, i Governi non meno che i popoli, speciulmente in Europa. La diplo-

mazia, che Ibrse in nlun altro tempo ebbe mai tanta importanza quanta
al prescnte, o riesce quasi costantemente a risultati opposti a quelli cui

intende, o non riesce puntp a comporre le quistioni da lei stessa suscitate.

II piu che le venga fatto si e di guadagnar tempo, con ripieghi illusorii

e che lasciano in sospeso il punto capitale del fitigio.

Dal 1848 in qua le quistioni ed i conflitti tra i Governi si moltiplica-
rono stranamente, massime dacche fu bandito da Parigi il nuoyo princi-

pio delle nazionalita. Sorserp Funa dopo Faltra la quistione svizzera per

Neufchatel, la quistione d'Oriente, la quistione polacca, la quistione della

Danimarca, la quistione della Confecierazione germanica, la quistione

rumena, la quistione del Luxembourg, e non sappiamo quante altre co-

tali, per nulla dire della quistione romana. Ora e posto in sodo che niu^

no di questi litigi fu
sciplto

in mode spddisfacente e definitive dalla diplo-

mazia; ina dppo iniiniti travagli, o si venne a patti che subito appresso
furono

yiolati
e calpestati come il famoso trattato di Zurigo ;

o la supre-
ma ragione delFarmi li tronco a danno del piu debple ed a vantaggio del

piu avventurato o del meno scrupoloso negli artifizii, onde sopraflare al-

i impensata Femplo e Favversarip. La diplomazia, dopp tanti affanni,

e dopo accumulati enormi ammassi di dispacci, di note, di memorandum,
di processi verbali per le sedute dei Congressi e delle Coaferenze, non
ebbe quasi a registrare altro nei suoi fasti, che solenni sconfitte.

Cio mostra qual fiducia abbiasi ancora nella guarentigia della fede

pubblica ora che questa e postu, non piu sotto la salvaguardia della re-

ligione e della coscienza cristiana, ma sotto Fegida pagana delFonore e

"elFinteresse.

Non e pertanto da meravigliare se la quistione greco-turca, sppracui
posto lo spegnitoio d'una nota collettiva delle Potenze, si riguarda

universalmente come differita, e non gia come sciblta; e se ilconflitto Ira

i Gabinetti di Parigi e di Bruxelles, eccitato appunto allora quando la

Conferenza di Parigi reputavasi felice per aver potuto impedire che la

Turchia yenisse alle mani colla Grecia, si continue per quattro interi

mesi, lasciando paventare ad ogni momento qualche catastrofe disa-

rosa.

?

:
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Nel
precedence volume YI, a pag. 755-56, abbiamo dato conto delle

origin! di tal litigio, e del partito che erasi finalmente abbracciato dai

cpntendenti, di affidare ad una Commissione mista la disamina delle va-

rie quistioni ecpnomiche, derivate dalle relazioni commercial! esistenti

e dai disegnati contratti di cessione fra due societa di ferroyie della

Francia e del Belgio.

Quella Conimissione mista si raduno di fatto per la prima yolta il

Giovedi 3 Giugnp, sotto la presidenza del sig. Cornudet, cpmmissario
francese

; ma gli intoppi cbe si scopersero fin da questa prima seduta
furono tali, cbe si dpvette aggiprnare la seconda al Martedi seguente,
8 Giugno, affinche i Commissarii belgi avessero modo e tempo cTinten-

dersela col proprio Governo circa le proposte di componimento presen-
tate dai Commissarii francesi.

I Signori Van der Sveep e Belpaire andarono pertantp a Bruxelles,

per conferire col signpr Frere-Orban; e, ricevute le istruzioni di questo
Ministro sopra i punti cbe aveano accettati soltanto ad referendum, tor-

narono a Parigi; dove, nella seconda seduta dell'8, non cne si appianas-
sero le difficolta sollevate nella prima del 3, ne

sorserp
altre piu ardue;

onde si rendette necessario un continue andirivieni dei Commissarii bel-

gi tra Parigi e Bruxelles, senz'altro vantaggip cbe di mettere sempre
meglio in chiaro, come, sotto una quistione d'interessi commercial!, da
ambe le parti credeasi che stesse veramente covandosi una quistione po-
litica ed internazionale.

Nelle present! cpngiunture, quandp piii Potenze emole stanno adoc-

chiandosi con sentiment! quali s* addiconp a rival! che sanno di essere

forti, e che si vedono armati da capo a piedi, il prolungarsi di tal qui-

stione, anche solo sul campp diplpmatico, dava troppo a temere che un
subitaneo scroscio di fulmini bellicosi dpvesse imporre silenzio a! Com-
missarii e far tuonare i cannoni, come gia avvenne per le auistioni della

Prussia con la Danimarca e con I

1

Austria. Laonde lord Clarendon, in-

terrogato dai rappresentante del Belgio, consigliava il Gabinetto di Bru-

xelles, che si guardasse bene dalFavventurarsi a rompere quelle prati-
che di componimento.
Ma crebbero i sospetti quandp, certamente con buone intenzioni, il

Gabinetto austro ungherese di Vienna, per via diplomatica, manifesto il

suo giudizio circa tal conflitto; lasciando intendere che il Belgio non

ayea alcun giusto motivo di diffidare della Francia; e che, per suo av-

Tiso, niun detrimento verrebbe alia indipendenza del Belgio, anche

quando si
yincolasse,

con piu intima attinenza, al Governo imperiale ri-

spetto ad interessi economic!. Di che forte s'adombro il Gaoinetto di

Lpndra, credendo scorgervi un indizio di lega gia effettilata fra Pari-

gi e Vienna, od almeno una specie di biasimo inflitto dai sig. De Beust
alia politica del Belgio. Ma il Gabinetto di Parigi fu sollecito di unire i

suoi ufficii a quelli del Gabinetto di Vienna, per dileguare quei dubbii

e (juei timori, ed il Capo del
Foreign-Office

ne restp pago. Won cosi li-

scia passo la cosa a Berlino; dove i consigli insinuati dai Beust al Belgio

per la conciliazione colla Francia ebbero forte sentore d'uno spediente

per alloppiare gli animi, ed intanto dare una spinta alia conclusione di

quello affare, onde, operata la fusione delle ferrovie, la Francia si tro-

Terebbe vantaggiata eziandio sotto il risguardo politico e militare. E
cotesto non tornava a conto del Bismark.



CONTEMPORANEA 241

Questo scambio di dichiarazipni ; questa sollecitudine affannosa del

consiglieri interessati al mantenimento della pace; queste paure che a
bella posta si protraesse il conflitto diplomatico per averne pretesto ed
ansa ad attuare disegni arcani, quandq fosse giunta Tora opportuna;
questo spiarsi a vicenda fra i testimonii che volcano farla da pacieri :

insomnia tutto il garbuglio diplomatico, non che giovasse al bramato

intento, lo difficoltava. Imperocche il Belgio, vedendosi sorretto da

quelle diffidenze, non piegavasi a sacriticare punto nulla dei suoi inte-

ressi; e la Francia per parte sua era impegnata a tutelare con eguale
fermezza le sue ragioni e la sua dignita. Laonde il Memorial diplomati-

que del 1 Luglio (pag. 402), benche non disperasse di un pacitico ac-

cordo, non dissimulava che a questo si attraversavano ancora grayi
diflicolta;. le quali tuttavia sarebbero forse attenuate se la crisi avvenu-
ta riel Gabinetto di Bruxelles avesse per risultato Fuscita del sig. Fr6-

re-Orban per dare luogo al signer Tesch.

Pure, come a Dio piacque, nella raunata del 3 Luglio i Commissarii
yeniiero a capo di mettersi d'accordo; e, se pur e verq quanto leggia-
mo in varii giornali di Parigi ,

le domande della Francia ottennero alia

perfine piena satisfazione.

Ma Taccordo sara assoluto, e la satisfazione eguale d'ambe le parti?
Gioya sperarlo. Ma potrebbe anche essere solo un ripiego momenta-
neo

, per eyitare un cozzo a cui nessuna delle due parti e del tutto

pronta, e sotto le debite riserye di afferrare piu tardi roccasione pro-

pizia, che si offerisse o che si farebbe yenire, di ridestare in altra forma
il litigio.

Infatti da Bruxelles fu scritto alia Liberte parigina, che dove pure il

Belgio per ora cedesse alia Francia, a poco andrebbe il rompersi degli
accordi. Ma che se il Goyerno imperiale, il quale non ha inventato il

conflitto franco-belga se non per procurarsi ed avere spedito alia mano
im casus belli, credendo giunto il momento di ayyalersene dichiarasse
la guerra, le trttppe francesi potrebbero invadere il Belgio senza colpo
ferire. Imperocche la sede del Gqverno belga si trasferirebbe subito al

sicuro entro la cerchia della -fortissima Anyersa, doye si raccogliereb-
be pure il suo esercito, pel guarentito assegriamento che esso puo fare

suiraiuto anche armato delFOlanda, della Germania del Nord e del-

Tlnghilterra .

Non ci rendiamo punto malleyadori deiresattezza di queste informa-
zioni scritte alia Liberte;^ molto meno intendiamo di ammettere che il

conllitto franco-belga sia stato inventato dalla Francia come spediente
per intimare un casus belli; giacche il conflitto fu piuttosto suscitato

dalla Jegge yotata dalle Camere e promulgata dal Goyerno belga alii

23 Febbraio. Ma non e pero men yero che il procedere cauto, circo-

spetto, longanime, pazientissimo del Goyerno imperiale, benche potes-
se essere

ispiratq daH'amore della giustizia e della pace^ote ayere

qualche altro motiyo determinante.
E per altra parte la imperterrita costanza del Belgio in rifiutarsi per

tanto tempo alle esigenze della Francia doyea fondarsi in qualche altra

guarentigia piu efficace, che non possa essere il yalore del proprio eser-

cito; il quale avrebbe certamente fatto eroicamente il doyer suo, ma
nella eccessiva sproporzione di numero e di forze male avrebbe potuto
Serie Y/J, vol. VU, fasc. 464. 16 10 Luglio 1869.
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reggere alFimpeto delle falangi francesi. E sia lodato Iddio, che come
il litigio per lo Schleswig-Hplstein fa usufruttuato a vantaggio della

Prussia, con quei risultati clie tutti sanno per la Danimarca, per TAu-
stria e per la Germania; cosi il dissidio per alquanti chilometri di via

ferrata nel Eelgio non sia giunto a dare appiglio ad una conflagrazione

europea.
La prudenza usata da Napoleonelll in altre simili congiunture, e spe-

cialmente in quella offertagli daJPopposizione della Prussia alle prati-
che gia tanto inoltrate fra il Re d

1

Olanda e il Governo imperials per
la cessione del Lussemburgo alia Francia, dimostra pure, clie anche in

questo litigio per le ferrovie del Belgio egli non volesse mettere a ci-

mento la pace d'Europa e gli interessi della Francia, e forse quelli an-

cora della propria dinastia, se non quando 1'onore e la giustizia non
avessero potuto in altra guisa rivendicare le loro ragioni. Tanto piu
che, oltre i delicati riguardi che si debbono usare yerso le Potenze
straniere e rivali, concorrevano a consigliare la pace, non solo i yoti

concprdi ed altamente manifestati deir agricoltura ,
del commercio e

dell'industria francese, ma eziandio le condizioni rispettiye di certi par-
titi politici e liberaleschi che si agitano ora in Francia, e che certamente
non mirano a raffermare, ma piuttosto a sneryare tra le mani delVImpe-
ratore la forza ed il prestigio della sua autorita soyrana.^^

2. Per appagare i yoti molto ardenti di alcuni di questi partiti, Napo-
leone III avea, lino dal 19 Gennaio 1867 *, annunziato alia Francia esse-

re giunto il momento in cui era possibile dare alle istituzioni deUlmpero
tutto lo syolgimento di cui sonq capaci . La lettera percio scritta da lai

medesimo al signor Rouher ministro di Stato, ed il rispondente decretq
del 20 Gennaio ayeano dato il segnale delle riforme, con che intendeasi

procedere innanzi nelle concession! liberali; e queste di fatto, se noa

giunsero fmo al coronamento dell'edifizio con la risponsabilitd ministe-

Tiale e col resto del corredo parlamentare, ebbero tuttavia qualche espli-
camento colle promulgate liberta di riunione, e con larghe concessioni per
la stampa, e con altre di cui si vide poi

e si tocco con mano T influenza non

piccola nelle recenti elezioni general! dei Deputati al Corpo legislativo.
Uscito felicemente dalFarduq cimento del suffragio universale, con una

sufh'ciente pluralita di Deputati favorevoli o devoti alle istituzioni impe-
riali, il Governo ebbe tuttavia a riconoscere che le riforme del 19 Gen-
Baio 1867 e le altre del successive Settembre non aveano a gran pezza
contentate le bramosie di parecchie fazioni. Ed i tumulti di Parigi, di

Nantes, di Bordeaux, di Tolosa, di Saint-Etienne, di Amiens, e di piu altre

citta, gli fecero presentire i cimenti meno fragorqsi
ma fprse piu gravi

cui andrebbe esposto il presente ordine di cose nei dibattimenti del Cor-

po legislativo. Questo e sostanzialmente variato quanto alia composizio*
ne dei suoi elementi ed alia lorza rispettiva dei diversi partiti che vi sonq
rappresentati ; ed a reggere il

timpiie della nave in mezzo al contrasto dei

flutti sollevati da venti si contrarii occorreva una manq ferma ed eserci-

tata. Laonde I'lmperatore non dubito puntq di nominare novamente,
con suo decreto, il signor Schneider alia presidenza del Corpo legislati-

vo, ed alia vicepresidenza il barone Girolamo David.

\ Civ. Catt. Serie sesta, vol. IX, pag. 577-79.
'

'.-- .-
;
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Ma il David, per ima parte erasi mostrato poco favorevole al sistema

di riforme inaugurate colla Lettera e col Decreto del 19 Gennaio 1867;
e per 1'altra avea con eminent! seryigi meritato qualche insigne ricom-

pensa, che F Imperatore fin dall'anno scorso gli avea promessa e che

gli attenne pur teste, conferendogli le insegne di grand' Ufficiale della

Legione d'onore. Or questo fayore imperiale per poco non ebbe a pri-
vare il Governo dell

1

opera utilissima dello Schneider
;

il quale, e temen-

do di veder menomata la sua dignita di Presidente per T onore conferito

al Vice
presidente,

e piii ancora paventando qualche screzip
nella dire-

zione dei dibattimenti pel significato reazionario che poteasi forse dare

a quella pnorificenza
conferita al David, risolvette di trarsi indietro e

chiudersi come Achille sotto la tenda. Ecco la lettera percio scritta al-

T Imperatore.

Paricji 21 Giugno 1869. Sire. Per servire Ypstra Maesta, io non ho
mai tenuto conto delle mie

cpnvenienze personali ne dei miei interessi ;

ma 1' Imperatore cpmprendera, lo spero, che io sia sollecito anche piu dei

sentimenti di dignita, e che consider! come un dovere di non lasciare in-

debolire nelle mie mani Tautorita morale, tanto necessaria al Presidente

d' un gran Corpo. La nomina, in questo momento, del sig. barone Girola-

mo David a grande ufficiale della Legione d
1

onore, mi sembrerebbe avere

questo risultato; essa ha d'altronde, nelle circostanze attuali, un signifi-

cato che mi costringe a pregare T Imperatore ad accettare-la mia dimis-

sione dall'alto ufficio che egli si era degnato di conferirmi. Sono, ecc,

Schneider.

L1

Imperatore rispose allo Schneider, nei termini seguenti :

Dal Campo di Chalons, 24 Giuyno 1869. Mio caro signer Schneider,
non posso accettare la dimissione che mi offrite colla vostra lettera del 21,
che non ho ricevuta che ieri. Al momento in cui yi dava una nuova pruo-
Ya della mia fiducia e della mia stima pei servigi eminent! che ayete rest

al paese ed al mio Governo, non ho potuto avere il pensiero di fare un
atto che recasse pffesa

alia vostra dignita, ne
indebplire Tautorita morale

che vi e necessaria quale presidente del Corpo legislative. La promozio-
ne al grado di grande ufficiale della Legion a onore del sig. barone Gi-

rolamo David non ha, infatti, nessuno dei caratteri che voi gli attribute;
essa e la giusta ricompensa d' una camera onorevolmente percorsa e la

eflettuazione d' una promessa fatta T anno scorso e della quale, credo,

ayevate notizia. Non pptrei ammettere neppure che questa nomina ab-

bia neir opinipne pubblica ii significato che voi sembrate attribuirle. La

politica del mio Governo si manifesta abbastanza chiaramente da evitare

ogni equivoco. Prima come dopo le elezioni, esso continuera T opera che

ha intrapreso: la conciliazione d' un potere forte con istituzioni sincera-

mente liberali. Faccio assegnamento sulla vostra devozione per aiutarmi

a compiere questa missione. Credete, mio caro sig. Schneider, alia mia
sincera amicizia. NAPOLEONE.

1 nostri lettori non saranno punto sorpresi all
1

intendere che tutti i

diarii poco benevoli per 1' Imperatore menarono lieta festa della lettera

dello Schneider ;
nella quale essi credettero scorgere una pruova di quel-

Io
spiritp

di alterezza parlamentare e di ardita opposizione, che presso
loro e Tideale del contegno d'un uomo

politico. Speravano che il mai

umpre dello Schneider, appuntp alia vigilia del riaprimento del Corpo
legislative, porterebbe poi altri effetti, e se ne rallegravano come d

1

un
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buon esempio di nobile indipendenza che altri si pregerebbero di imitare.

La risposta dell' Imperatore placo lo Schneider, ma percio stesso dispia-

cque ai detrattori del Govemo; i quali, delusi nelfe
Ipro speranze, si

vendicarono col dare air alto benigno di Napoleone III, il colorito (Tuna

umiliante riparazione d
1

pnore, strappatagli dalla necessita di non disgu-
stare un personaggio cosi importante. Ma si consolarono allresi perche
lessero, che la onorificenza conferita al barone David, non potea essere

indizio di disegni di reazione contro i progress! liberal!; e presero atto

della prpmessa che si attenderebbe alia conciliazione d'un potere forte

colle istituzioni sinceramente liberali .

3. Le speranze dei liberali, anche prima di aver sou' occhi questa
lettera allo Schneider, aveano gia ricevuto qnalche conforto da un discor-

so tenuto da Napoleone III al campo di Chalons, il di 2i Giugno, anni-

versario della giornata di
Splferino, e pubblicato nel Journal Officiel co-

me per metterne in rilievo il significato e T importanza.
II maresciallo Bazaine, comandante del 3Corpo d'armata e del cam-

po di Chalons, la mattina del 24 raccolse tutti gli ufficiali e soti'ufficiali

e soldati ivi
v

presenti, che ayeano preso parte alia guerra d
1

Italia, e li

oondusse al Quartier generate, dove risiedeva Tlmperatore, giunto al

campo alle cinque pomeridiane del giorno 23. Ivi, con brevi parole, as-

sicuro rimperalore, come in que'prodi durasse viva la rimembranza
della vittoria 'a cui li avea egli guidati dieci anni addietro; e come percio
in ogn! congiuntura sarebbero quelli devotissimi all

1

Imperatore ed alia

sua dinastia.

L
1

Imperatore rispose nei precis! termini seguenti :

Soldati. lo sono ben lieto di vedere che non avete dimenticato la

grande causa, per la quale abbiamo combattuto dieci anni or sonp. Con-
servate sempre nel vostro cuore le memorie delle battaglie dei vostri

padri e di quelle alle quali avete assistito, perche la storia delle nostre

guerre e la storia del
prpgresso

della civilta. Voi manterrete in tal guisa
lo spirito militare, che e il trionfo delle nobili passioni sulle passion!

volgari, e la fedelta alia bandiera, e la devozipne verso la patria. Conti-

nuate come per lo passato, e sarete sempre i degni figli della grande
nazione.

Come suole accadere ogni qualyolta Napoleone III o dice o scriye al-

cune parole, queste che egli indirizzp ai soldati di Solferino ebbero i piu

syariati ed anche contrarii cpmmenti.Non consentendoci lo spazio di qui
riferire le proprie parole dei different! giornali, ci contenteremo di com*

pendiarne le sentenze. La Patrie, del 25 si affretto di dimostrare che a

quella parlata non doveasi ne poteasi attribuire sensp alcuno bellicoso.

E per cio appunto che cosi diceva la Patrie, parecchi giornali si diste-

sero in far rilevare che codesta evocazione delle rimembranze di Solfe-

rino, in questi moment!, quando i rapport! tra la Francia e T Austria

sono amicheyoli, non potea essere altro che un avviso indiretto, man-
date ad altri che fossero tentati di misurarsi contro la Francia. Altri

si scandalizzo che appunto ap'esso, p1uando v
1

e tanta intimita amiche-

vole tra Parigi e Vienna, si magnificasse come grande causa quella

per cui fu prostrata T Austria ; di che forte si risentirono molt! diarii

austriaci. Altri, rifiutando Tidea d'uninsulto inutile air Austria, sot-

tilizzo gli argomenti per dimostrare che questo sfregio apparente era

fatto apposta per coprire d' un velo piu fitto la alleanza gia stipulata
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am T Austria contro la Prussia, a cui si indirizzava la prospettiva di

Solferino.

Ma piu di tutti gli altri si compiacquero di veder rammentata con si

lusinghiere parole la grande causa, e la vittoria di Solferino, coloro che
fle

raccqlsero i frutti piii ghiotti, cioe i Frammassoni italiani; la cui au-
dacia di interpretazione si spinse fino a volervi scorgere un pegno ed
una caparra del non lontano compimento dell

1

Unita italiana che era

quella grande causa. Di che bastera allegare quel che oso stampare
I Opimone di Firenze, n. 177 del 27 Giugno.

I/ Imperatore dei Frances! ha ricordato a' suoi soldati la grande idea

die li condusse in Italia; noi qui, a quanto pare, andiamo dimenti-

candola. Sotto il Iczzo nauseabondo delle trioiali personalitd c delle

dispute chiassose e pettegole che vi si rannodano, noi andiamo smarren-
do T idea grandiosa che ci animo tutti quanti negli anni scorsi. Dopo
cssere stati per qualche tempo, ahi troppo breve! oggetto d'ammira-
zione per tutti gli altri

popoli,
ci siamo affrettati a svestire quel manto

glorioso per mostrarci agli occhi di tutti quali veramente siamo, un po-
polo su cui troppo chiaramente pesa ancora la maligna influenza della

hinga e recente servitu...

Noi, risollevandoci da questo fango, salutiamo quella voce che pare
-sollecita di ricordarci il grande obbietto che stava nel nostro risorgi-

mento, e che speriamo ppssa essere dai
npstri

eredi raggiunto, se sa;
pranno essere migliori di quanto siamo diventati noi. Si, la guerra di

Italia fu per I
1

Impero francese la consacrazione d'una grande idea, ed
il rammentarlo ora ha pure il suo significato. In mezzo infatti agli sfor-

y\ della reazione, che fa di quella guerra il capo principale d
1

accusa con-

tro la politica delF Imperatore, e confortevole it vedere Napoleone III

rammentare ai suoi soldati quel grande avvenimento con parole che di-

notano la sua costanza nel giudicarlq sotto quell' aspetto stesso, in cui lo

vide dieci anni sono. I bei discorsi del signer Thiers, le mille arti del

partito clericale per rendere av-verso T Imperatore al principio delle na-

zionalita ch'ebbe nella guerra d
1

Italia il suo primo battesimo, npn ban-
no scosse le convinzioni di Napoleone III; i nostri errori non gli hanno
fatto vacillare la fede nei destini di quell' impresa, a cui cosi potente-
snente ha giovato.

II contrasto fra il lezzo e le schifezze presenti del Regno d'ltalia, sorto

dalla grande causa yinta a Solferino, e le speranze che per T avvenire
si ripongono nell'amore e nel concorso dell' imperatore Napoleone III,

pare a noi degno di qualche considerazione
;
e non ci farebbe meraviglia

he se ne chiedesse soddisfazione, come d
1

un insulto.

'4. Ma se i frammassoni italiani si rallegrayano per quello che essi ere-

dettero che Napoleone III volesse dire ai suoi soldati, molto piu tripudia-
YOno per quello che non disse a Beauvais, quando si offeri 1 occasione di

proferire almeno una parola propizia al mantenimento della sovranita

temporale del Papa.
Llmperatore e Flmperatrice andarono la Domenica 27 Giugno a Beau-

Tais, dove con immenso concorso di moltitudine degli spartimenti vicini

t^neasi la mostra dei prodotti regionali d
1

agricoltura e industria. In ri-

sposta al complimento fattogli dal sindaco,che gli ricordava la yisita gia
fatta da S. M. a quella citta diciotto anni addietro per Tinaugurazione
<<kUa statua di Gioyanna Hachette, V Imperatore pronvmzio queste parole.
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Yi ringrazio <T
ayermi rammentato la

yisita
fatta qui diciotto anni

addietro : ed io altresi mi sovyengo delle feryide accoglienze che yi ho
ricevute. Io yeniva allora ad inaugurare la statua di Gioyanna Hachet-

te, Teroina di Beauvais. Ora yengp ad accertarmi dei progressi dell' in-

dustria e deH'agricoltura, progressi doyuti alia quiete ed al buon ordi-

ne che non cessarono di regnare in Francia da diciasette anni in qua ; e

siate persuasi, signori, che questa tranquillita non sara mai profonda-
mente turbata.

Anche a queste poche parole la malignita giornalistica non risparmi^
i comenti, con una petulanza inusitata per Io passato ;

massime per cio

che spetta V ultima frase, la quale evidentemente riferiyasi ai recenti tu-

multi per le ayyenute elezioni , e che parea contenere
, piu che un inco-

raggiamento agli uomini dabbene e paciiici, un seyero ammonimento ai

mestatori e turbolenti, afEnche badassero bene di non attirarsi una com-

petente repressione.
II Monde parigino del 29 Giugno espose il suogiudizio nella forma se-

guente. Come la lettera al sig. de Mackau ebbe un
correttiyp

ed un

temperamento nelFaltra al sig. Schneider, cosi il discorso di Chalons sui

progressi della ciyilta in grazia della guerra deve essere posto a riscon-

tro parallelo col discorso di Beauyais circa i progressi dell
1

industria e

deiragricoltura; e cosi si riesce all
1

antica leggenda: ense et aratro.

L'equazione e perfetta. Essa consta di quattro elementi; la pace, la

guerra, Tautorita, la liberta. Non si tratta piu che di ricayarne Vinco-

gnita, che e la politica del Governo. Questo spetta agli algebristi. Llm-
peratore aggiunse che la tranquillita non sara mai profondamente tur-

bata. Noi desideriamo che questa parola si ayyeri neirayyenire, giacche

pel presente ayemmo certezza.del contrario. La tranquillita era superfi-

ciale, ed al fondo
yi e I

1

inquietezza.
Ricevuti i complimenti del Sindaco e delle autorita ciyili e militari alia

forte della citta, e fatta la recitata risposta, 1' Imperatore e I
1

Imperatrice
ira plausi altissimi d'una moltitudine sterminata andarono alia cattedrale,
dove le LL. MM. furono accolte dal Clero. II Vescovo di Beauyais diresse

all
1

Imperatore ed all
1

Imperatrice un breye ma fervido discorso, che ren-

deya omnggio ai loro meriti personal!, ed accennava ai benefizii che ne
erano venuti alia Francia. Quindi, prima di esprimere i voti piu propizii

per Tayyenire, Monsignore pronunziaya le seguenti parole, degne di

quel yaloroso prelato.
II mondo cattolico, cpgli occhi fissi sulla Francia e colForecchio at-

tento a tutto cio che si dice da parte dell' Imperatore, non potrebbe nep-
pure perder la memoria del solo impegno d'uno dei yostri Ministri: Ab-

bandonare il Santo Padre, GIAMMAI 1 Questa parola energica , degna
eminentemente del

Figlip primogenito della Chiesa, era, Sire, Tecq dei

vpstro gran cuore. E noi ripeteremo mille yolte: Giammai la protezione
divina non abbandoni 1' Imperatore, I

1

Imperatrice, il Principe imperialel
Giammai dottrine odiose e spayenteyoli per Tayyenire, non preyalganp
nella nostra bella Francia I II potere non e meno necessario alia liberta

che alVordine; cio si comprenda ! Si comprenda egualmente che la reli-

gione, base e guida del potere, moderatrice e regola della liberta dei po-

poli, e il primo bisogno, come il primo dovere della societa.

II Journal officiel del 18 Giugno dice che alle parole di Monsignpre
rimperatore rispose: che accoglieya sempre con deferenza gli indirizzi
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del Vescpvi che gli parlano semprc col lingaaggio della pieta e non ces-

sano di ricordare le sante dottrine; e che se le sue preghiere fos^ero esa-

udite, la religione sarebbe onorata, il popolo felice, la Francia grande
ed in plena prosperita .

L'lmperatore avea giudicato bene di non fare pur un cenno, cbe si

riferisse al voto espresso dal Vescpvo perclie continuasse la tutela e la

guarentigia della Francia sopra i diritti sovrani del dominio temporale
del Papa. E tanto basto perche i diarii massonici d

1

Italia ne traessero

S'oroscopo d
:

un prossimo abbandono di Roma per parte della Francia.

L'Opinions di Firenze a piu riprese ne diede Tannunzio, vuoi in forma di

corrispondenza da Parigi, vuoi come deduzione del contegno di Napo-
leone 111. Sicche questo Sovranp ha, non pure la molestia di veder tra-

vel te le sue parole, ma perfino il disgusto di veder interpretato in sini-

stra parte il suo silenzio. Ma, per comrjenso, egli ha la liberta ed il po-
tere di fare come gli aggrada; e codesti interpret! assai spesso dovettero

portare la pena del ridicolo pei loro falliti vatieinii.

5. Giunse finalmente il di tanto ansiosamente aspettato del 28 Giugno,
in cui doveasi aprire la sessione straordinaria del Corpo legislativo no-

vellamente eletto. Le vie dalla piazza della Concordia al Palais Bourbon

erano fitte di popolo ;
e gli onori delle piu strepitose acclainazioni furono

pel Thiers, che conduceva seco in carrozza il Changarnier. Ma ebbero

eziandio la loro parte di applausi il Bancel ed il Gambetta.
Alle due pomeridiane il Ministro di Stato signor Rouher sali in bi-

goncia ;
ed in nome delllmperatore lesse il seguente discorso che rife-

riamo secondo il testo del Journal offlciel del 29 Giugno.

Signori Deputati. A termini della Costituzione, il Corpo legislativo

dev'essere convocato entro i sci mesi che seguono il decreto di sciogli-

rnento. L'epqca piu Iqntana per la vostra riunione era il 26 Ottobre; sa-

rebbe stato impossibile a quella data sottoporvi i disegni di legge di

finanza e quelli concernenti gli altri affari di Stato. Era dunque necessa-

ria una sessione straordinaria del Corpo legislativo. In tale situazione

il Governo delllmperatore reputo cosa opportuna e politica procedere

jmmediatamente alia veritica dei vostri poteri ed a far cessare cosi ogni
incertezza sulla validita delle operazioni elettorali in .ogni circoscrizione.

II Governo non crede che la sessione a'ttuale debba avere altro scopo. II

rinnovamento del Corpo legislativo, mediante il suftragio universale, e

Vin'occasione naturale per la fcazione di manifestare i suoi pensieri, le

sue aspirazioni ed i suoi bisogni. Ma Tesame dei risultati politici di que-
sta manifestazione non potrebb'essere precipitatp.

Alia sessione prdinaria
il Governo sottoporra airaito apprezzamento dei poteri pubblici le riso-

luzioni ed i disegni che gli saranno sembrati piu adattati a realizzare i

desiderii del paese. In nome deirimperatore, dichiaro aperta la sessione

straordinaria del Corpo legislativo.
La seduta fusubito sciolta, ed aggiornata al Giovedi 1 Luglio la se-

conda, per imprendere la verilicazione dei poteri e la convalidazione del-

le elezioni. Ma questa prima tornata fu freddissima, ed appcna alcuni

Benissimo! salutarono il discorso compassato del sig. Rouher.

Tuttavia le ultime frasi di questo discorso furono guardate come una
iride annunziatrice di serena pace, in quanto parvero preconizzare nuo-
vi svolgimenti alle liberta politiche e parlamentari.
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II Public, diario devoto al Rouher, disse chiaro diaverviveduto una

promes^a di ulterior! riforme nel senso liberale, come 1'ha gia indicate*

la lettera delFImperatore al presidente del Corpo legislativo . LA Fran-
ce col piu grazioso suo sorriso si fece innanzi, e disse: II Governo
vuole al tutto andar d'accordo coi sentiment! del Corpo legislativo, che

e organo del sentimento pubblico. Or egli e impossible mettere in dub-
bio gli intendimenti liberal! onde furono ispirate le ultime elezioni .

Ed in un altro articolo, esagerando le prerogative della Camera, la Fran"
ce disse perfmo che: non si puo governare ne senza ne contra il Corpo
legislativo .

L1

Union non disconfessa la buona volonta del Governo, ma crede che

questo: dovra riputarsi bene avventurato, ed avra troppo che fare

per riuscirvi
?

se vorra effettuare i voti del paese. Tale impresa e pos-
sibile per lui? Havvi luogo a dubitarne . 11 Siecle quasi dispera di ve~

der attuate le promesse migliorie, non per difetto di volonta del Goyer-
ne, ma perche i voti del paese comprendono uri vasto tutto di ri-

forme politiche e sociali di altissimo interesse
,
a compiere le quali

sembragli che il Governo non possa aver forze bastevoli. II Debats del

4 Laglio anch
1

egli si distese su questo soggetto, passando al lambicco
le parole e le promesse dal Rouher; e riesce a conchiudere che se il Go-
verno vuole davvero fare quello che disse, gli e d'uopo rinunziare al siv-

stema di Governo personate, e dichiararsi at tutto pel sistema parlamen-
tare

; altrimenti quello che non farebbe egli spontaneamente adesso, si

farebbe contro lui o senza lui tra non molto, col solo uso dei dritti del

suffragio universale, che darebbe la pluralita ai candidati parlamentari.
Breve. L

1

Unicers, dopq aver ponderati gli avvisi de' varii giornali
e de

1

varii partiti, conchiuse che per sentimento comune la nuova

legislatura e destinata ad inaugurare neirimpero una specie di Governs

parlamentare .

6. Questa conclusione non pare eccessiva, se si considera di quali
elementi e costituitoil nuovo Corpo legislativo. L' Union del Lunedi 2S

Giugno fece uno specchio statistico dei nuovi Deputati, che distribus

in selte categoric, secondo le varie gradazioni di tinte politiche, sotto le

quali essi si sono fatti vedere. I.
9

Gli Arcacli, cioe quelli che nelle pre-
cedenti legislature erano infallantemente col Governo e coi Ministri, vo-

tando, per cpsi dire, ad occhi chiusi. 2. I dinastici liberali, che assaa

rare volte, in question! religiose o politiche, osarono separarsi dalla

pluralita dei devoti al Governo. 3.' II terzo partito, composto di u
certo numero di Deputati che vorrebbero tirare il potere a concessioiii'

liberali ed a ricavare una volta le conseguenze delle promesse contenu-
te nelle dichiarazioni del 24 Novembre 1866 e del 19 Gennaio 186T.
4. L'opposizionedidestra, costituita da quei Deputati indipendenti, che
non vogliono punto affievolire la autorita, ma vogliono le riforme libe-

rali, e rifiutano di sostenere un Governo personate. 5. Lopposizione di

sinistra, formata di quelli che vanno in certi punti d'accordo con quei
di destra, ma propendpno a favorire la democrazia ordinata e modera-

ta, massime in quistioni di liberta di coscienza e d'insegnamento. 6. L&
sinistra democratica, cioe quella falange che professa i principii ban.-

diti dai famosi cinque, e che poi ebbe per condpttiere
Giulio Favrcv

T.' Da ultimo i radicali socialist! e gli irreconciliabili che vorrebbe.r_Q

rovesciar tutto per rifar tutto a sistejna di repubblica sociale.
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Fatte queste distinzioni, che ci danno un poco I

1

idea dei principal!

cplori delFiride, Y Union calcolo che nella Camera sederanno: Arca-
di, 119; dinastici-liberali

, 81; terzo partito, 24; opposizione di de-

stra, 26; Opposizione di sinistra, 17; sinistra democratica, 17
;
radica-

li-socialisti, 8. In tutto 292.

Sara certamente un arduo incarico quello del sig. Schneider, che do-
vra dirigere i dibattimenti ! Non e poca cosa il saper mantenere la con-

cordia e la mutua condiscendenza in una buona famiglia cristiana. Ora
che sara far camminare in ordine e con quiete 292 rappresentanti di fa-

zioni cosi poco d'accordo fra loro?
Ne si tardera a fame T esperimento. Yediamo nel Debats ed in tutti

i diarii di Parigi la lista assai lunga di oltre 90 Deputati che si schiera-

rono, benche appartenenti a diversi partiti, sotto la direzione del Thiers

per sostenere una proposta ideata dal deputato Du Miral, del terzo

partito, e concepita in questi termini: Noi sottoscritti chiediamo di

mterpellare il Governo sopra la necessita di dare nuove forze alle isti-

tuzioni deirimpero, ampliando Tazione ed il sindacato del Corpo legis-
lativo coi mezzi seguenti: 1. Ristabilimento fa\Vindirizzo; 2. organa-
mento piu sciolto e piu semplice del diritto d' interpellanza ;

3." esten-

sione del diritto di modificazioni alle leggi; 4. nomina di tutti i mem-
bri delfufficio presidenziale lasciata al Corpo legislative .

L1

Union, n. 185 del 4 Luglio, riferisce che perlino una quindicina di

Arcadi chiesero di manifestare con la propria firma la loro adesione a
tale domanda; e fa salire a piu di 100 il numero dei Deputati che si di-

chiararono per sostenerla. Se il Governo acconsente all' interpellanza e

quelle domande sono concedute, ci pare che poco possa mancare al siste-

ma parlamentare; poiche altri Deputati gia si proposero e stanno d'accor-

ispetta scandagliare Tavvenire per indoyinare quel
Vorra o potra fare Tlmperatore per secondare come legittimi, o frenare

come intempestivi questi voti. Benciconsola il sapere quello che YUnivers
del 2 Luglio ha posto in sodo: cioe che non e piccola la falange dei Depu-
tati obbligatisi a difendere la sovranita temporale del sommo Pontetice.

Infatti, oltre quelli che YUnivers avea gia, nel suo numero del 19 Giu-

gno, come abbiamo riferitonel precedente quaderno a pag. 120-21, no-

minati in due liste, Tuna di 125 Taltra di 31 Deputati risoluti piu p me-
no a tutelare la causa della Santa Sede ,

ebbesi la certezza che sei altri

Deputati doveano essere registrati nella prima, e tre nella seconda di

codeste liste. Laonde si avrebbero in prima 131 Deputati, impegnati dai

precedenti loro voti o dalle recenti loro dichiarazioni in fayore del pote-
re temporale del sommp Pontefice

;
e la maggior parte di questi anche

in
fayore della liberta di insegnamento. Quindi 34 Deputati che, sebbene

'siansi meno esplicitamente dichiarati su questi due punti, lasciano tut-

iavia sperare che difenderebbero alVuopo la causa della giustizia e della

religione. Or ci seinbra indubitato che se una petizione del terzo-partito,
solo perche sorretta da un 100 Deputati, incontra probabilita di riusci-

fliento propizio, molto piu debbasi contidare nell
1

opposizione che fareb-
(

berp un 150 DeputaU, quando si trattasse di affidare di bel nuovo il

territorio pontificio, Y indipendenza e la liberta del Papa alia lealta del
M

verno di Firenze.o
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IMPERO DI RUSSIA 1. Intrighi in Oriente sventati dai Gabinetti delle Potenze oc-
cidental! 2. Russificazione della Polonia ; persecuzione contro ii clero

cattolico: numero di Vescovi e preti esiliati o morti 3. Deportazione e
morte di mons. Lubiensky, Vescovo di Augustowo in Polonia 4. Ordine
di deportazione contro mons. Majerczacfc Vescovo di KAelce

;
esilio di

mons. Zwolenski.

1. 1 piu avveduti pubblicisti d'Europa sono d'accordo in riconoscere,
che gravi pericoli sovrastano alFOccidente ed alia vera civilta cristia-

na dall'eccessivo e sempre crescente grandeggiare deirimperp russo; la

cui politica fredda, calcolatrice, pertinace nei disegni prestabiliti, riceye
da quel misto di civilta e di barbaric una forza che spaventa. La dis-

simulazione profonda con che la Russia cuppre i suoi intendimenti
;

la

pazienza con cui adopera ad uno ad uno i piu soppiatti artificii per
conseguire il suo scopo ;

la tenacity onde, abbracciato una volta un par-

titp,
non lo abbandona mai piu, incontrando, se iia d'uopo, anche terri-

bili rovesci, che essa sopporta con indomita costanza
;
la severita spie-

tata con cui essa esercita o la repressione contro chi si sottrae al suo

dominio, o le rappresaglie contro chi le abbia inflitto un danno od una
onta: ecco le qualita per cui, mentre essa stende il suo scettro lino

alle porte della Cina, appropriandosi i vastissimi territorii irrigati dal-

rAmour, e spinge a conquista le sue falangi dell
1

Asia centrale verso le

possession! inglesi dell
1

India, puo al tempo stesso tenere in iscacco le

piu formidabili potenze d
1

Europa, e far sparire dal mondo intere e no-

Mlissime nazioni, quale fu quella Polonia, di cui appena restano le re-

liquie. Le disfatte non la sgomentano, le vittorie non la inebriano, le

conquiste non la saziano mai ;
e dove non puo con la forza delle armi,

opera e procede innanzi, nulla curandosi deH'onesta del mezzi, ma pur
di riuscire all'

intentp.
Quindi e che tutti confessano essere la quistione d

1

Oriente differita,

ma non decisa
;
e manure alia Russia ropportunita, ma non Vanimo ed

il proposito di dare Tultimp colpo alia cristianita cattolica in Oriente,
coll' impadronirsi di Costantinopoli. E Tppportunita

le sara forse ofFer-

ta tra non molto dalle rivolture repubblicane in Occidente, e dalla in-

sipienza di certi Governi che, abbandonatisi in balia delle sette, credono
di frenarne il corso rovinoso mentre invece ne sono travolti al preci-

pizio. Intanto, finche quella opportunita propizia non renda sicuro Tat-

tentato, la Russia continua nelle sue vie.

II recente conflitto mai sedato, fra la Turchia ed il piccolo reame el-

lenico, era stato suscitato dai maneggi russi, come dovea tornare a pro-
fitto dei disegni di Pietroburgo, onde venivano ai sollevati armi, dena-

TO, uomini e
prptezione. Quando la Turchia per isveiitare quelle trame,

decreto Tespulsione dei Greci dal suo
territprio,

si numerarono a cen-

tinaia le navi che sul Bosforo e sul Danubio spiegarono la bandiera

russa per cpncessione generosa del rappresentante dello Czar, che
cpsi

sottraeva gli strumenti della politica russa ad ogni offesa della Turchia.

Le Conterenze di Parigi ed i buoni ufficii del La Valette impetrarono
dal Governo ottomano, che quel decreto non avesse effetto, e si mante-
nesse lo statu quo. Ma il Governo ottomano voleva premunirsi contro i

rischi avvenire, ed uno grandissimo e continue gli sovrasta per le cosi

dette Capitolazioni, onde varie Potenze sono autorizzate ad esercitare
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una yera giurisdizione sopra i sudditi della Porta die, per titoli veri

fittizii, ne godono il protettorato. Neirultima vertenza colla Grecia la

corte di Costantinopoli si accerto che nel numero tragrande di suppostt
sudditi ellenici o russi stabiliti sul suo territorio, e che, col favore delle

Capitolazioni, si sottraevano di fatto ad ogni legge, i piu non poteano
giustificare la loro nazionalita straniera che con presentare passaporti,

comperati con un poco di moneta sonante, o liberalmente donati dai rap-

presentanti dello Czar o del re Giorgio. Per riparare a questo inconve-

niente il Goyerno turco alii 19 Gennaio emano una legge, in virtu della

quale ogni individuo
natp

di padre e di madre ottomani, od anche so-

lo di padre ottqmano, dovra considerarsi come suddito ottomano . Inol-

tre niun suddito ottomano potra guinc' innanzi ottenere i diritti e la

protezione della nazionalita straniera, senza esservi autprizzato
da un

decreto imperiale . E finalmente ogni individuo che abitail territorio

ottomano, e riputato suddito ottomano, e trattato come tale, finche la

sua qualita di stranierp non sia regolarmente accertata e riconosciuta- .

Questa legge non violava punto ne i diritti delle Potenze che aveano

stipulate colla Turchia le guarentigie delle Capitolazioni, ne pffendevanp
1 veri stranieri domiciliati nell

1

Impero ;
ma solo toglievano ai turbolenti

ed agli agenti russi ed ellenici il modo di usufruttuare, a danno della

Turchia, una protezione cui non aveano diritto veruno.
Ma tanto basto perche il principe Gortschakpff, continuando nella po-

litica tradizionale degli Czar, vedesse offesi i diritti del protettorato che
la Russia assunse dei cristiani ortodossi ossia scismatici d'Oriente; e si

richiamasse perci6 altamente a Costantinopoli. Ma ivi si tenea fermo. Ed
il Gortschakoff pose in opera uno di quegli spedienti che, per natura loro,

spno intesi a gittar scissure tra le Potenze occidentali ed a creare impac-
ci alia Turchia. Spedi pertanto a quelle un memorandum in cui la legge
del 19 Gennaio era tratteggiata come una arbitraria abolizione di fatto

delle Capitolazioni, ossia di quei cpmplesso di diritti di protezione che
sono riconosciuti nei rappresentanti di varie Potenze straniere rispettp a

quelli che, pure sul territorio ottomano, godono il titolo e le immunita
di nazionalita straniere.

Le Potenze occidentali videro agevolmente lo scopo di questa mano-

yra russa ;
riconobbero che quella legge non eccedeva i limiti di quella

indipendenza nella interna amministrazione, che da loro medesime fu

guarentita alia Turchia; e sentirono che quei richiami della Russia erano
diretti soltanto od a spogliare il Governo turco di un nuovo brandello

della poca sua indipendenza, od a metterlo in cozzp ed in urtp colle Po-

tenze sue protettrici, il che agevolerebbe sempre piu i disegni russi. La
mina fu sventata dalla perspicacia e dalla prudenza del La Yalette, che,
senza rinunziare ai diritti delle Capitolazioni, diede alia pratica tale in-

dirizzo, che per una
parte la Turchia non dovesse applicare la legge

dal 19 Gennaio se non in caso di evidente abuso del protettorato stranie-

ro, e per Taltra questo non abusasse dei suoi diritti. Tuttavia, per uscire

una volta di queste pastoie, la Turchia spedi ppc
1

anzi un memorandum
per ottenere che le Potenze si contentassero di modificare quelle Capi-
tolazioni, dando loro tal forma che e salde guarentigie di immunita fos-

sero date ai veri sudditi stranieri di stanza in Turchia, ed i sudditi ot-

tomani non ricevessero fomento a ribellione dell
1

abuso di protettorati
stranieri.
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Sembra che, dalla Russia in fuori, le altre Potenze siano disposte a.

disaminare con imparziale giustizia i richiami della Turchia
sppra g\i

abusi e gli inconvenient! delle Capitolazioni ;
e con cio solo gia sareh-

be per ora assai affievolito unp dei mezzi piii efficaci, onde la Russia va

proseguendo V opera di dissolvimentp della Turchia.

Ma pure altri ed altri assai le restano interi ed eflicacissimi Ira le mar-

iii. Di che giova allegare la testimonianza di un savio diplomatico degli
Stati uniti, che ppc'anzi visito le province europee della Turchia ;

e die
dei maneggi russi parla nei termini seguenti.

Mentre la Russia calpesta spietatamente, opprime, tprtura in mille

guise gli infelicissimi Polacchi, non la vediamo noi tutta impietosita so-

pra la
sprte

dei suoi correliyionarii greci e bulgari in Turchia; i quaM
in verita non implorano punto ne la sua pieta ne il suo patrocinio? Ma,
senza loro saputa, spesso loro malgrado, la Russia si sfiata costaiitemente

a farsi eco dei supposti loro gemiti; ed a rimpiangere la miseria di lo-

ro che soccombono ad un despotisrao che non esiste; ed a descrivcrli

in preda ad un malessere, ad tma agitazione, che essa stessa senza po-
sa lomenta e promove, eziandio con invasion! allestite, epagate sul su^

territorio, e con relazioni esagerate e calunniose. (Memorial diploma-
tique, 20 Maggio, pag. 312.)

II diplomatico americano tratteggia poi e colorisce questo schizzo del-

la propaganda politica e settaria russa in Oriente, raccontando dei re-

gah che dallo Czar si spediscono alle chiese greche e bulgare ; dei po-
pi che le visitano e pprtano le ambasciate simpatiche di Pietroburgo ; e
dei libri che distribuiscono a piene mani e delle discordie che suscitano

fra clero e clero, e fra clero e
popolo,

affine d
1

interporsi come pacieri;
tutta una seguenza di perfidissimi maneggi. Ed in questo si distende

per dimostrare, non pure la differenza, ma
Tppposizione

di principii e
di politica Ira la Russia e gli Stati Uniti, e cosi dileguare le apprensio-
ni di alleanza fra la potente repubblica americana ed il colosso del

Nord. II quale contrasto riceve pieno risalto dal confronto fra le amo-
revolezze infinite prodigate in Oriente per accalappiare gli ignoranti
e gli ingordi, e le crudelta innumereyoli e feroci onde rimase irrepa-
rabilmente

p'ilaniata
la catlolica Polpnia.

2. Ma spicca soprammodo il genio russp nell' accanimento con che

perseguita il cattolicismo, per intento politico. La misera Polonia e
ora scerpata in modo nefando perche una parte de'suoi iigli, fidando hi

aiuti stranieri
,
incautamente sperati . si sollevo a scuotere il giogo rus-

so. AH
1

odio contro il cattolicismo essendosi aggiunto lo stimolo della

vendetta ed il proposito di cessare fin la possibilita di nuovp sollevamen-

to, la Russia giuro ad un tempo, e di sterniinare al tutto il cattolicismo

in Polonia, e di far perire persino il nome di quella cattolica nazione.

Onde gli atroci provvedimenli di coniiscazioni, di supplizii, di depor-
tazioni che destarono pieta in tutti i cuori umani, ma che sembraroncx
insufficienti ancora a sbramare quell

1

appetito insaziabile di vendetta-
Le angherie da noi accennate non ha molto (vol. Ill, pag. 116-20) noa
bastavano, ed eccone inventate altre ed altre, che troviamo descritte

dal Katholic di Magonza, e riferite da molti giornali, come dal Monde
del 24 Giugno.

Grandissimo numero di preti stanno o incarcere o in esilio. II Gover-
no russo ha stesi gli artigli sui beni parrocchiali ;

ha scemato fino ad
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unasomma, che pare unp scherno, la pensipne ai parrochi. II clero tutto

e posto sotto speciale yigilanza della Polizia
;

e nel Governo di Yolinia
fu imposto alle autorita politiche di non tollerare che facciasi verun ra-

gionamento o predica nelle chiese cattoliche, se prima il
manoscrittp non

sia stato da esse riveduto . Or questa approvazione si fa d'ordinario

aspeltare due o Ire mesi, quando la risposta non 6 negativa. I cantici

e gli inni in chiesa sono pure yietati,
se prima non sono

passati sqtto la

revisione della Polizia. Tutti gli atti di battesimo, di matnmonio, di mor-
torio devono esere stesi in lingua russa... II generale Potapow, goyer-
nalore della Lituania, avea teraporaneamente tollerato 1'uso dei libri di

preghiera in lingua polacca. Un recente Ukase aboli questa tolleranza..

Ai Polacchi non e piu lecito pregare altrimenti che in russo ! Per colnao
di barbaric, che contina col ridicolo, lo

stessq
Ukase che yieta la preghie-

ra in polacco, proibisce pure il culto di yarii Santi polacchi, dei quali
rcca la lista, e vieta che se ne proferisca pure il nome nelle chiese e nei

divini ufficii !

Dopo aboli ti quasi tutti i convent] e monasteri, e distrutte a centinaia

3e chiese cattoliche, o, che e peggio, deputatele ad uso degli scismatici,

pur ne restava ancora un certo numero. Anche queste si yogliono torre

idi mezzo. Una sola delle molte e frequent! ordinanze del generale Popa-
tow ne chiudeya trentuna. II battesimo cattolico e soggelto ad una tassa

di 10 rubli, ossia 40 franch!, se si tratta d'un maschio; di 5 rubli, se

si tratta d
1

una femmina. Come faranno a pagare tal balzello i
ppverissi-

mi contadini cui tutto fu tolto? Airangheria si unisce la seduzione per
trarli allo scisma; poiche, ove consentano a far battezzare i loro figli dal

popo russo sdsmatico, non pure sono esenti dalla tassa, ma ricevono

cnto franchi di regalo! E quando i figli del povero contadino polacco
sono in eta di portare le arini, eccoli arrolati in un reggimento, e con-

dannati a militare anche per venti anni sulle riye deirAmour o nelle

aride sabbie del Turkestan, doye torna loro impossible Favere qual-
siasi

aiulq di sacramenti e di conforti della loro religione cattolica!

La storia ecciesiastica della Polonia da sei anni in qua, e scritta col san-

gue de' martiri che scontano la pena del sollevamento
insensatq,

a cui

iurono sospinti da una mano soppialta tanti eletti gioyani caldi d'amor

patrio. II Francais del 3 Luglio, sotto il titolo : Martirologio delta Chiesa

in Polonia, recita il funebre elcnco, pubblicato nelF Ostsee-Zeitung, dei

membri del clero condannati a morte dai tribunali militari, trucidati a
furore dai Cosacchi

; esiliati, carcerati e sottoposti alle piu barbare tor-

ture. Furono 37 gli uccisi.

a Un Arciyescovo, 5 Vescovi, 3 Prelati e 218 sacerdoti furono
deppr-

tati in Siberia o neirinterno deirimpero: 200 ecclesiastic! hanno subito

la prigionia per piu o meno tempo : 44 sacerdoti, per sottrarsi alia per-
secuzione, hanno doyuto cercare un asilo airestero. Queste cifre non ri-

guardano che il Regno di Polonia propriamente detto, e non compren-.
dono i martiri ancor piu numerosi dati dalla Lituania, dalla Yolinia,
dalla Podolia e dall' Ukrania.

3. Quando alii 17 Giugno il Santo Padre Pio IX, in risposta al discorso

deirEmo Card. Patrizi, tratteggiaya nel modo che abbiam riferito a

pag. 120-131
,

i mali della Chiesa, yinto dal dolore e con le lagrime agli
occhi esdamava: Forse in questo stesso momento, mentre io parlo, un
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reame intero e privatq deir ultimo suo VescoYO, gettato anch
1

egli in

carcere, o tratto in esilio 1 Ed era verissimo.

Due nuoyi martiri registrava allora la misera Polonia
;
e 1'un d'essi,

mons. Lubiensky YCSCOYO di Augustowo, dopo tre giorni di strazio, ap-

pagava la ferocia del persecutore suggellando con una mqrte desolata la

sua devozione ed obbedienza alia Sede apostolica di Pietrq. L'altro,
mons. Majerczak, Yescovo di Kielce, era condannato all' esilio a Perm.

Intorno al primo, ecco la nota pubblicata nel Giornale di Roma del

28 Giugno.
Monsignor Costanzo Ireneo Lubiensky, Yescovo di Augustowo nel

Regno di Polonia, per ordine del Governo russo Yenne arrestato nella

gua residenza, da dove fu Yiolentemente deportato colFordinario mezzo
di una bryczka, specie di carretta. Nel corso del rapido e malagevole

viaggio, fu colto da grave infermita tifoidale, e ne rimase vittima in

un albergo ove fu necessita fermarlo. Monsignor Lubiensky era nato in

Varsavia ai 19 Febbraip 1825, e venne preconizzato alia suddetta sede

di Augustowo nel Concistqro dei 16 Marzo 1863.

Le cagioni del martiriq di monsignor Lubiensky sono riferite coi piu mi-
nuti ed esatti particolari, ndYUnivers del 25 Giugno. Eccone lasostanza.

Monsignor Lubiensky era da lungbi anni amico del conte Berg, come

quello che era confessore e direttore di spirito della consorte e della fi-

glia di codesto Generale e Governatore di Polonia, amendue ferYidissime

cattoliche. E fu appunto il Berg, cbe dovette far eseguire contro il Pre-

lato suo amico la sentenza fatale, e che ebbe la delicatezza di scegliere

per esecutore un Yero barbaro, il generale Moller, che fu spietato oltre

ogni credere. Ma perche tal sentenza?

L'anno scorso il signor Mouchanow, direttore dei culti stranieri (in

Polonia il cattolicismo non e ora che tollerato a titolo di culto straniero!)
si present6 repentinamente a Sejuy, residenza di mons. Lubiensky ; e
con ogni sorta di raggiri e di sofismi, si studio d

1

indurlo a mandare un
fiuo delegatq al Collegia che dicesi cattolico, istituito dal GoYerno aPie-

troburgo. Si sa che codesto Collegio e una istituzione diretta a consum-
mare la scisma, e destinata a rappresentare intanto in Pietroburgo pei
cattolici la parte che la Santa Sinodo vi recita per la Chiesa scismatica

russa, sottq 1^ presidenza e direzione d'un Generale di caYalleria o d'un
Aiutante di campo dello Czar.

II signor Mouchanow non pervenne ad espugnare Tanimo del YescoYO
ed a carpire il suo consenso se non sotto le seguenti condizioni scritte :

1 Che codesto Collegio non sarebbe che un ufficio puramente ammi-
nistratiYO, senza alcuna podesta o giurisdizione ecclesiastica, ed i cui

membri continuerebbero ad essere soggetti ai rispettivi loroYescoYi;
2 Che se la Santa Sede non apnrpYasse codesto Collegio, neppure entro

gli stretti confini di queste condizioni, il Yescovo aYrebbe dintto di ri-

chiamare il suo delegate . II Mouchanow accett6 queste condizioni e le

firmp.
II Berg le ratified con suo dispaccio ufficiale. Mons. Lubiensky,

coniidando in queste dichiarazioni, credette di poter accettare quel com-

ponimento, e permise che il suo Capitolo eleggesse il Delegato da spe-
dire a Pietroburgo, protestandosi per6 che, qualunque fosse per essere

la decisione del Papa, egli obbedirebbe. II Papa rifiuto di rivocare la

condanna gia pronunziata contro il Collegio di Pietroburgo nella sua En-
ciclica deirottobre 1867; e percio mons. Lubiensky, credendo che la
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lealta russa avrebbe osservate le condizioni pattuite, richiamo il suo De-

legato da Pietroburgo.
La Correspondance du Nord-Est, e molti altri diarii, come 1' Umbers

del 4 Luglio, pubblicarono poi o il sunto o il testo della lettera tempe-
ratissima, e degna veramente d'un Yescovo cattolico ossequente al Vi-

cario di Gesu Cristo ;
con la quale mons. Lubiensky narrava al Berg

in qual modo gli fosse pervenuta la certezza del rifiuto del Papa di con-

sentire a quel componimento ; e riconosceva d'aver ecceduto i limiti delle

sue facolta, quando aderiva alle istanze del Moucbanow; ed esppneva per
cio lo stretto doyere che gli correva, e che esso adempiva, di ricbiamare

da Pietroburgo il Delegato al Collegia cattolico.

Di questa lettera il Yescovo mando copia a Roma, ed a tutti i Yescovi

cattolici di Russia e Polonia, per cosi meglio riparare a quello che egli

considerava come uiio scandalo, da se dato per troppp desiderio di mo-
strare allo Czar la sua sincera devozione in tutto cio che non ripu-

gnasse ai doveri della sua coscienza e del suo ufficio pastorale, e non
fosse contro la volonta del Papa.

Questa lettera fu spedita allo Czar ;
il quale, o sia che, per un re-

sto di lealta, approvasse la disdetta del Yescovo ispirata dal dovere

di obbedienza al Papa, e legittimata dalla condizione espressa nelFatto

di consentire alle domande del Mouchanow
;
ossia che altri riguardi lo

rattenessero, lascio passare piu mesi senza far altro. Ma la burpcrazia
russa premeva da ogni lato ed incalzaya perche al Yescovo Lubiensky
si facesse pagare il tio del coraggio dimostrato coirubbidire al Papa
anziche allo Czar. E lo Czar segno il decreto di esilio, che fu spedito al

Berg. II piu accanito in esigere questo decreto d
1

esilio fu il cpnte Sie-

wers, direttore allo spartimento dei culti a Pietroburgo, ed animato di

odio ferocissimo, per sue private ragioni, contro mons. Lubiensky. II

Berg, forse per riscattare presso il Governo il suo torto delFantica

amicizia col Yescovo, commise ad un grossolano e brulale general Moller

di eseguire la sentenza ;
e questi fece la cosa da pari suo.

Nel titto buio della notte ecco il Moller piombare sulla residenza di

mons. Lubienski, strapparlo dal letto, sequestrargli d'un colpo e sen-

za disamina tutte le carte
; poi cacciarlo sopra una ignobile e tormentpsa

carrettella delta bryczka, e farlo galoppare a precipizio sulla via orribi-

le di Grodno, fra i sobbalzi tormentosi di quel veicolo. Giunto a Grodno
lo sospinse in carrozzone della via ferrata, facendogli percorrere d'un

tratto piu di 300 leghe, fmp aNijny-Novgorod. Li fu giuocoforza di fer-

marsi. II carnefice non pote condurre fmo a Perma, sui confini della Si-

beria, la sua vittima gia agonizzante. Ma le rifiuto pgni soccorso di me-

dico, ed appena tollero che un prete cattolico amministrasse al morente

gli ultimi Sacramenti della Chiesa. Lo
strazip

del
yiaggio

uccise il Yesco-

vo, che di delicata complessione, sempre di sanita cagioneyole, pure si

macerava con austerita grandissime. Infatti il suo vitto gli costava ap-

pena 70 centesimi di franco al giprno; dormiva sopra un saccone di pa-

glia, e dava tutto il suo ai poveri. Martire, in vita, di penitenza e di ca-

rita, fu morendo martire di ubbidienza al Papa e vittima della barbaric

scismatica.

L'orridezza del fatto e tanto piu grande, in quanto la evangelica man-
suetudine e la soavita del tratto di questo venerando Vescovo gli aveano
meritato la stima e Famore, non pure dei suoi diocesani che Y aveano in
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concetto di santo, ma perfmo dei protestanti, perfmo del Russi-scismati-

ci, che aveano la ventura di conoscerlo e di conversare con lui. 11 conte

Berg stesso si sentiva onorato della sua amicizia ; come il poverello, che
dal zelante pastore era visitato nella sua capanna, benediceva Iddio di

avergli dato tal padre.
II Governo di Pietroburgo, (juando seppe che la morte avea sottralto

il martire alle torture dell
1

esilio in cui gemono, lungi dal suo gregge,.

parecchi altri Yescoyi ,
forse ne senti onta. Ma troppo piu dovrebbe

adpntarsi dell
1

ipocrisia pnde i suoi ufficiali, abusando dei piu abbietti

artificii, si studianp di giustificare tali nefandezze. II rendiconto dei mo-

tiyi
della deportazione di monsignor Lubiensky, dato nel Messager ofjl-

ciel di Pietroburgo, riferito nelYUnivers del 21 Giugno, e un capolavoro
di doppiezza e di perfidia. II Collegia cattolico di Pietroburgo vi e posto
in vista di una istituzione antica, ammessa da Roma e dai cattolici, e

rifiutata dal yen. Lubiensky per pura sua caparbieta.
In codestanota ufficiale pero v'e una frase che basta per tutto un li-

bro, quanto allo syelare il yero motiyo delle barbarie usate contrp i Ve-
scoyi yeramenti cattolici. Essa dice che Topposizione a codesta istitu-

zione del Collegia cattolico non comincio se non quando si tratto di sot--

toporre ad esso le diocesi del Regno; il che dimostra che le obbiezipni
fattc ayeano unicamente lo scopo d'impedire I

1

unificazione detinitiva

deiramministrazione delle diocesi del Regno di Polonia e di quelle del-

r Impero. Questa frase contiene una solenne falsita quanto al suo pri-
mo

incisp. Roma non riconobbe mai quel Collegio, ed i Yescoyi, cbe ri-

masero fedeli al loro doyere, non lo yollero mai riconoscere nella qualita

attribuitagli dal Goyerno russo. Ma era naturale che Topposizione fosse

piu sentita, quando apertamente quel Goyerno, gittata la maschera, si

yaleya di quello strumento per finir di troncare ogni legame di unione fra

la Chiesa di Polonia e la Santa Sede, spttoponendogli le diocesi di quel

Regno, ed organizzandone ramministrazione sulla forma stessa delle dio-

cesi della chiesa
russp-scismatica,

sotto Tarbitrio dello Stato e dello Czar.

4. Monsignor Lubiensky raccolse la sua palma di martire a Niiny-Nov-

gprod. Ma un altro Vescoyo sottentro per mietere quella che eragli de-

stinata nel crudo esilio di Perma in Siberia. Monsignor Maierczak, Ve-

scoyo di Kielce, aveva con eguale fermezza riliutato di riconoscere come

suprema autorita della Chiesa cattolica quel tristo Collegio cattolico di

Pietroburgo, che dovea nelFintento dei supi
istitutori servire di barriera

insuperabile, e porre un abisso fra i cattolici soggetti al knout dello Czar,
ela Santa Sede. Percio anch

1

egli fu condannato, pochi giorni dopo mon-

sig. Lubiensky, ad essere rapito alia diocesi, e con quei riguardi che la

Russia adopera pei piu abbietti malfattori, strascinato yerso Perma, ed iyi

relegato per puro arbitrio amministrativo. Dicesi ora che la morte di'

monsignor Lubiensky abbia mosso il Goyerno dello Czar a commutare

per monsignor Maierczak la pena &e\\o. Deportazione in quella dello stret-

to careere.

Simile sorte parea destinata anche al prelato Zwolenski, amministrato-

re della diocesi di Yarsayia dopo che TArciyescovo Felins^i ne fu per

somiglianti motiyi portato yia e chiuso in rigoroso confmo nel cuore

della Russia. Ma mons. Zwolenski riusci a campare dagli artigli della

aquila russa, e coll'esilio yolontario si sottrasse ai persecutori della fede

cristiana.



I LIBERALI E LE SCIMMIE

CONFRONTI SCIENTIFIC!

La Correspondence italienne, gazzelta diplomatica, che, da che

si e fissa in capo di ottenere un posto ncl Concilio ecumenico, stu-

dia il latino e la logica, e si va esercilando nella polemica sacra Y

ora maledicendo ai cattolici latini, or cercando di entrar in grazia

dei cattolici greci (forse perche, essendosi ormai rubato tutto ai lati-

ni, i Consoli del Regno, suoi redattori e corrispondenti, non 1'hanno

ancor prevenuta che coi catlolici gresci poco ci e da rodere) ;
la Cor-

respondance italienne, diciamo, giornale studioso e diligente, do-

vrebbe un poco meditare questo caso, e spiegarci come accada che

i liberali, e propriamente quelli che dello spirito liberalesco hanno

la quintessenza, cioe i liberi pensatori ,
siano ora tulli in questa fis-

sazione di volere, ad ogni modo, nascere dalle scimmie.

Se fosse \erita certissima e di fede che gli uomini nascono dalle

scimmie, si sa die i liberali pretenderebbero subilo di essere stati

creati da Dio. E sarebbe naturale quesia loro pretensione. Giacche

1'uomo in generate e naturalmente vanitoso e superbo, specialmehte

in genere di prosapia; e i liberali poi in ispecie non hanno mai fatto

Iflella

modestia uno studio particolare. Sarebbe dunque facilissimo lo

spiegare la loro pretensione ad una nascita piu illustre. Ma poiche

ci e questa nascita illustre
, perche questa pretensione di nascere

dalle scimmie?

Serie VU, vol. VII, fasc. 465. 11 24 Luglio 1869.
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Dicono che vi sono sforzati dalla.scienzi.

Ma Dio buono! In fallo di prosapia si si che la se'enza, se fa de-

gli sfurzi, ne fa per far nascere le scimmie diigli uomi i e non gli

uomini dalle scimmie. Vale a dire, si sa che, gei e/almente pmlando,

tutte le cancellerie di Europa e i maestri del bl sorie stanno bensl

occupali a trovare gli avi illuslri di poco illusti i nipcti; ma non ci &

occorso mai di vedere nessuno creduto nobile e figliuolo di Re che

si sia posto coll' arco della schiena a sludiar modo di provare che

egli e invece di origine plebea. Se dunque i liberali hanno questa

fissazione di voler rettificare fl loro albero gepealogico, non si capi-

sce perche si sentano cosi sforzati da una sdenza tanto malleabile

quanto la blasonica a credersi figliuoli di scimmie. Se anche questo

fosse verissimo, gli ullimi ad ammellerlo dovrebbero essere i li-

berali.

Ma no ! Mentre tulti gli altri dicono ed assicurano che 1'uomo e

stato creato da Dio, i liberali sono soli a pretcndere di nascere dalle

scimmie; e studiano e faticano per dimostrare questa loro origine ani-

malesca piu assai che non isludiino e fatichino tanti altri di origine

plebea per dimostrare la nobilta della loro razza. E se qualcuno con-

traddice a questa loro opinione e scrive in favore della nobilia di lo-

ro origine, i liberali, invece di ringraziarlo, lo combaltono comeun

avversario del loro titolo piu caro di nobilta. Evidentemente, qui sot-

to ci cova un qualche mistero.

E il mistero ci dovrebb' essere, ancorche la scienza sforzasse pro-

prio i cervelli liberali ad ammettere questa loro progenie scimmie-

sca. Si sa che cosa sono questi sforzi della scienza. La scienza, per

isforzar un cervello a creder qualche cosa, ha bisogno che la volon-

ta ci si metta di buona \oglia. Se la volonta e restia, il cer\ello e

ribelle anch'egli: ne la scienza suol sforzare nessuno in questo caso

di ribcllione della volonta. Sempre si trovano allora cavilli, pretesti,

diflTicolta da chi non vuol essere persuaso. Trovated un poco due fi-

losofi, due archeologi, due letterati di scuola diversa che finiscano

mai coir accordarsi. Ognuno si crede sfona'o dalla sua scienza ad

essere della propria opinione opposta a quella dell' avversario. Se i

liberali avessero interesse a non nascere dalle scimmie, saprebbero



CONFRONTI SCIENTIFIC! 259

bene burlarsi della scienza! E poi rcsta il mezzo di non studiare

quella scienza, e di non porsi cosi nel caso di rimanere sforzato.

E questo e un mezzo in liberaleria usaio assai.

Se dunque i liberali non avessero qualche segreto motivo che li

spinge, senza die foise se n'accorgano, a volere nascere dalle scim-

mie, saprebbiTo ben essi trovar il modo di non lasciarsi sforzare

dalla scienza. Ci sono avvczzi i liberali alle ribcllioni. Pen-he non

si ribellano anche contro questa scienza \illana ed incivile, come si

sono ribellati contro tante altre autorita? Stiamo a vedere adesso

cbe un buon liberale si lascia imporre dali'autorita disarmata di una

scienza cbe non gli piace! Questo & miracolo cbe non si e mai visto

e non si vedra mai. Se i liberali sono sforzati dalla scienza e dunque

segno che vogliono essere sforzati
;
e se vogliono essere sforzati, e

segno che ci hanno le loro buone ragioni.

E cresce I'argomento se si considera che questa scienza e poi

molto Ibnlana dall'esser nel caso di sforzare nessuno, ne codino, n&

molto meno liberale. Che se questa scienza a\esse propi io questa

forza, osiamo dire che i piu convinli ne sarebbcro ancora i codiui; i

quali, menti e sono i piu studiosi, sono anche i piu modesli, i piu do-

cili e i piu facili a credere quello che si presenta per vero. Laddove

la superbia e la caparbieia liberalosca e f itta apposta per metlere al-

ia disperazione qualunque sfoi zo di scienza, che \oglia pcrsuaderli,

* loro dispelto, di cio che non [)iace alia loro vanila e contraddice al-

ia loro volonla. Mi il fatto e che qui non ci ha il meriomo sforzo di

scienza. Sappiamo tulli qual peso abbiano, nelle bilance della scien-

za, eerie ossa piu o meno rotte, che sono tiilto 1'arsenale scientitico,

che sforza i liborali a credersi iigliuoli, piu o meno pei feziouali, di

scimmie. Anche non era bisogno che so;gesseio i liberi pensaloria

far sapere al mondo, stupefatto di tanta scienza, che !e scimmie sem-

bi'ano all'uonio: cosa che fu anche cantata da Ennio in uno dei po-

ehi versi che ci siano da lui rimasti : Simia quam similis, turpissi-

ma bestia, nobis.

Ma non vogliam qui trattare questo punto scirnlifico, il quale, co-

me da altri in questi giorni, cosi di noi allra volta fu esposlo c s ri

ancora r a Dio piacendo, tra non mollo, con qualche proposito
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che a questo siam arrival!
,
che bisogna seriamente provare ad no-

mini liberali, che essi non sono, nel senso che credono, figliuoli di

scimmie. Ma noi in quest' articolo ci siamo proposto un altro punlo

scientifico da esaminare. Cioe qual sia, prescindendo dalla scienza,

il molivo segrelo , pel quale i liberali si posero con tanto zelo a so-

stenere questo loro punto di scienza blasonica. 11 quale, se non li

interessasse e non islesse loro molto a cuore, certamente abbando-

nerebbero e anche lo negherebbero caparbiamente non oslante ogni

scienza, siccome fanno di lanti altri punti di scienza, di cui non si

curano e che combattono anzi ogni giorno accanitamente.

Or qual e questo motivo segreto?

Alcuni penseranno forse che queslo motivo non consista che nel

noto e volgare odio che la cosi delta scienza liberale ha contro la

rivelazione. E siccome questa dice che 1' uomo fu creato da Dio.

cosi la scienza liberale dee necessariamente dire tutto il contrario.

Ma cio non ispiega perche, tra tante bestie, da cui i liberali poteano

farsi nascere, essi abbiano scelta proprio la turpissima, che e la

scimmia. Ne la sua somiglianza coll' uomo basta a spiegare la pre-

ferenza. Giacche
,
usando il metodo della scienza liberalesca

,
nulla

impediva di far nascere T uomo dall' elefante o dal bue. Nel.yol-

gere dei secoli, un bue sara probabilmente nalo senza un corno.

Questi sono casi che si danno. Or bene
; qual difficolla che, dopo

altri secoli, niuno puo dire quanti, la razza dei buoi unicorni abbia

perduto anche 1' altro? Con quel peso di meno sul capo la razza dei

buoi scornati si sara
,
nel giro di altri secoli

,
senlito alleggerire il

cervello in guisa che, a poco a poco, si sara perfezionala. Perfezio-

nato il corpo, tullo il reslo, cioe la favella, la morale, la religione

vengono da se. Cosi almeno spiego leste in Firenze la cosa 1' Herzen

nel suo opuscolo intitolato : Sulla parentela tra I'uomo e le scimmie,

lettura del dottore Alessandro Herzen, fatta a Firenze nelR. Mu-.

seo di storia naturale 21 Marzo 1869. In virtu di tali particola-

rita d' organizzazione, egli dice a pag. 31, ciascun individuo della

nuova razza potrebbe comunicare coi suoi simili ;
la esperienza di un

individuo della slessa slirpe non rimarrebbe piu isolata, ma trasmet-

terebbesi dall'uno all' altro individuo, da una generazione all'altra.
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e via pur sempre da un' epoca all'altra; il linguaggio, le aslrazioni

si svolgcrebbero, soltilizzandosi e divcrsificandosi all' infinite. Dalla

semplice sensazione del piacere e del dolore, quegli animal], dopo

lungo andar di secoli, a poco a poco cumulando le esperienze, giun-

gerebbero ad accorgcrsi die spesso quel die di presente e piacevo-

le, ha funesle conseguenze, e die il dispiacevole puo essere a lungo

andare fecondo di benefici effelli
;

cosi giungerebbero alia nozionc

astralta deU'wtf/e.e del dannoso; danno ed utilila per il mo-

mento limitati all' individuo, indi cstesi alia sociela. D'allora in poi

quegli animali anderebbero formulando delle regole di condolla, che

insegnerebbero ai loro nali
;
chiamerebbero bene le azioni utili al

corpo sociale, e male quelle che vi fossero contrarie, oppure chia-

merebbero morali le prime, ed immorali le seconde; quelle sareb-

bero lodate e ricompensale ; queste vilipese e punile; quindi tribu-

nal!
, leggi , governi ed anche religion!. La cosa e chiara.

Potea dunque 1'uomo farsi nascere da qualsivoglia bestia: lo sfor-

zo delta scicuza liberale essendo capace di tulto, in questo genere

di cose. Se dunque i liberal! preferirono nascere dalle scimmic, cio

non e accaduto per la somiglianza delle forme estcrne.

Non vogliamo gia negare che la somiglianza della scimmia col-

1' uomo non sia, per molti liberal! 'poco yersati negli sforzi della

scienza, Tunica ragione per la quale credono a questa loro discen-

denza. Ma questo, per dirla col Crisp!, non e che un incidcnte. Se

i capi liberal!, grand! sforzatori della scienza, avesscro creduto dc-

Ter preferire, per loro ceppo di origlne, una qualsivoglia allra bestia,

il volgo degli adepti si sarebbe subilo senlilo sforzare verso quella:

ne la dissomiglianza avrebbe nociuto alia profondila di loro convin-

zione. Sono sforzi di scienza quest! che nel parlito liberale si vedono

tra noi ogni giorno. Arriva, o dentro o fuori plico, una parola d'ordi-

nc, qualc che si sia; e il parlito la ripele subilo in coro, come una

scimmia o come un papagallo, dall'un pun to d' Italia aH'allro. Resta

lunque sempre a spiegare perch e lo sforzo della scienza liberalesca

>i siavollo alia scimmia anziche appunto,peresempio, al pappagal-

lo, che, col suo privilegio di favellare senza intendere, pareva avere

un qualche spcciale diritto a qiiesla progenitura ,



262 I LIBEBALI E LE SCIMMIE

Mala ragione di questa preferenza del liborali perle scimmie,fmo

a dirsi sforzali dalla scienza a credersene figliuoli, sara chiara ed

evidente ad ognuno quando si consider! che in verita, qui, ne' libe-

ral!, se non e la natura che parla, ne la voce del sangue, vi e peio

iutto lo sforzo, se non della scienza, almeno dell'aite che si e in lo-

ro quasi connaturala. I liberal! equivocano in qucslo solo che si

fanno figliuoli natarali delle scimmie: laddove non ne sono che fi-

gliuoli, per cosi dire, artislici. Donde segue che non e ligliuolo di

scimmia chi vuole a questo mondo. Queslo e un privilegio di al-

cuni che 1'acquistano collo studio, coU'arte e colla seria applica-

zione a veslirsi e infoi mars! di questa come second* natura di

scimmie. Come dalla similitudine dei costumi si chiamano faifalle

I volubili, aquile gl'ingegnosi, leoni i forti, colombe gli innocent],

e andate dicendo, cosi si possano chiamare scimmie i liberal!, non

perche siano stati cosi fait! dalla nalura, com' essi dicono, ma per-

che, coll' applicazione e collo studio, tanto si sono ingegnati che

ormai ci sono riuscili.

Quest'applicazione e questo studio a svestire la natura dell'uomo

e veslire quella di scimmie non si puo negare che non siano stall

sempre ammirabili nel partito liberate, inteso in quel vero senso in

cui si piglia nei paesi caltolici, e specialmente in Italia, dove libe-

rate significa avversario del cattolicismo. Che se liberale non signi-

ficasse altro che cio che la parola grammatical mente suona, i calto-

lici sarebbero in tal senso i veri e i soli liberal!; e i cosi delti libe-

ral! non sarebbero in tal caso che ladri o scimmie del nostro nome.

0,al piu, 1'esser liberale o no, consisterebbe nelseguire o no la tai

bandiera politica, secondo che accade di fritto in cerli paesi o alme-

no in certe circostauze. Ma no! per partito liberale intendiamo quel-

lo che tutti intendono da per se in Italia: cioe il partito massonico

e la selta dei cospiratori perpetui controrauloritadivina ed umana,
civile ed ecclesiastica , quella setta appunto che in qualche paese

d'Europa e ora regnante, e che in Italia specialmente si e illustrata

in questi anni colle sconfille che tocco per terra e per marc, e colle

vittorie che ripoi to sulle casse pubblirhe e private, ecclrsiasliche e

civili, le quali tulle riusci a vuolare, liempiendo le proprie.
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Questo parlilo liberate e quello, la cui scienza consiste a parole

nel libero pensiero, a fatti nel proposito fermo di negare e combat-

tere ad occhi chiusi la rivelazione, a costo di qualsiasi. sproposito

scieulitlco. E poichc la rivelazione dice che 1'uorao e ligliuolo di

Bio, e uaturale che la scienza liberate lo neghi a priori, salvo poi

a trovar qualsiasi allra origine dell'uomo, purche non si ammelta la

vera. Che se tra tante origin!, che il libero pensiero potea inventare

e la libera scienza esornare, hanno i liberal! preferita quella delle

scimmie, questo e accaduto per una ragione di cui la loro scienza

non si e reso forse finora abbastanza conto, e che noi qui procure-

remo di spiegare il meglio che potremo.

Diciamo dunque che, se i liberal! hanno tanta inclinazione a cre-

dersi tigliuoli di scimmie, cio accade perche in verila essi non sono

che scimmie : vale a dire imitatori ridicoli di cio che fa la Chiesa

catlolica ; ad imitazione appunto del gran Scimmione di Dio, Gran-

de Oientc e Gran Maestro dei liberati
,

il quale ,
come fu il primo

cospiratore e il primo rivoluzionario, cosi si sa che fu la Prima Scim-

mia di Dio. Similis ero Altissimo: Scimmiero 1'Altissimo, disse

gia il diavolo fin dal principio. E ci riusci in questo che, caduto nel-

1'abisso, e diventalo il padre delta menzogna che e la scimmiatura

del vero. Delia quale sua tendenza a mentire scimmiando, diede poi

nn'altra illuslre prova con Eva, quando cercando in lei un complice

alia guerra da lui giurata at suo legitlimo Re e Signore ,
non seppe

darle altro motivo impellente che una ragione da scimmia: Eritis

sicut Dn: Sarete simili a Dio. Sembrerete tanti Dei. Nonlo sarete:

ma gli sembrerete. Sarete, come a dire, sue scimmie .

Coloro dunque i quati in allre qualita delta scimmia trovano la

ragione di questa predilezione che hanno per lei i liberal!, non toc-

cano bene il punlo scienlifico. La scimmia, e vero, e un animate

rampicante, petulante, maligno e, soprattutto, ladro. Nasce grazioso,

ma crescendo irnbrultisce : da giovane e docile
,
ma da vecchio fa

dei bi utti scherzi. E non e raro il caso che, iingendo di abbraccia-

re, abbia assassinato a tradimento it suo padrone. 11 che sogliono

fai c appunto le scimmie piu perfezionate e piu addestrate alia civilt^

e alia societa,
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E anche vcrissirno che molte di loro sono scodate. Ma giova a talc

proposito il ricordare cio che ci e accaduto vedere appunto in Fi-

renze, poco dopo il trasporlo della capitale. Dove la nostra guida,

iiorentinello accorto e codino, condottici a veder le cascine e quindi

il contiguo giardino zoologico, dopo faltici osservare certi animali

rari, sopra la cui gabbia era im cartellone che, a grand! caralteri,

diceva: Recjalo a Firenze di S. M. : e spiegatoci che quelle erano

tutte beslie venute allora allora di lontano, ci condusse poi alia

gran gabbia delle scimmie. E qui che cosa credete che ci abbia fat-

to osservare? Appunto la differenza che passa ira le scodate e le

codine. A prima vista, diceva, si dovrebbe dire che le scodate

.sono le piu liberal!. Ma non e mica cosi. Le codine sono anzi le

.peggiori. E ci facea notare che la coda per le scimmie non e die

una quinta mano di cui si servono mirabilmente per prendere ed af-

-ferrare, e tenersi ferme al potere. Qnd' egli affermava che quelle

scimmie caudate appartenevano al parlito moderate. E notava che

tenevano quella coda sempre volla in su verso il cielo, quasi voles-

sero chiamarlo a testimonio della rettitudine di loro intenzioni, del

loro amore per 1' ordine, per la monarchia, per la i eligione ben in-

tesa, e del loro sincero dcsiderio di conciliazione con lutti, fuorche

coi gesuiti; come elegantemente ci diceva, giorni sono, la Corrcspon-

dance italienne. Se non che, mentre teneano la punta della coda vol-

ta al cielo, col resto del corpo quelle scimmie prudenti lavoravano

giu in terra. Ma, come dicevamo, tutte qucste qualita non sono il ve-

ro motivo per cui i liberali devono seritire per le scimmie quella pre-

dilezione che hanno. 11 vero motivo e quello che abbiamo toccato.

Infalti i liberali haiino preso per se, e come per loro arme e mot-

to di famiglia, quelle parole del gran Scimmione: Eritis sicut dii.

Scimmierete Dio . E vedendo che Dio fondo la sua Chiesa, essi

fondarono pure la loro, coi loro sacerdoti, coi loro martiri, coi lo-

ro dommi. E siccome non seppero che copiare e rifare, cosi rico-

piarono e rifecero da scimmie, cioe in modo ridicolo. I loro sacer-

doti principal! sono infalti i giornalisti che si chiamano appunto

i Sacerdoti della stanipa, la quale in Italia tutti sanno che razza di

sacerdozio sia. E ben sel sanno oramai gli stessi liberali, a loro

spese. Hanno anche i loro cosi detti Santuarii. Ma la pubblica in-
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chicsta della camera essendo teste enlrata in uno di qucsti Sanlua-

rii, vi trovo in onore la bugia e la calunnia. I martin Hberali, al~

meno quelli d' Italia, die sono il tipo del genere, sono stati chia-

mali tesle, in quella stessa pubblica inchiesta, martin di carta

pesta, che sarebbe come dire, roba finta e d' imitazione. E lo dis-

se, d pare, uno dei tanti ebrei die figurarono in qud gran proccs-

so: il quale certamente si dovea intendere della bonta delle merci.

Ed avendo i liberal! vedule in Roma molte Canonizzazioni, vol-

lero anch' essi le loro apoteosi, celcbrando come la canonizzazione

dei loro marliri. E quando videro celebrarsi in Roma il centenario

di S. Pielro ed essi vollero celebrare quello dd Machiavelli. Tutte

fesle e solennita die fmirono in risate
,
ne piu ne meno che la fcsla

dello Statute, la quale i Hberali \ollero in prima far celebrare per

forza anche dagli allri, ma poi fmirono col non celebrar piu neanche

essi medesimi.

Questa smania die hanno i Hberali dt scimmiottare la Chiesa, e

loro, come dicevamo, ispirata dal primo gran scimmione di Dio, il

quale, \edendo che Iddio con certi mezzi riesce a farsi correr dietro

il mondo, credette che, usando quei mezzi, sarebbe riuscito anch'egli

a far gente. Secondano con zelo i Hberali questo proposito diabolico;

e vedcndo che la Chiesa ha Sacerdoti e martiri e feste e processioni,

credeltero che fosse facile anche a loro ottenere coi medesimi mezzi

il medesimo scopo. Ma e accadulo ai Hberali quello che alle scim-

mie della favola
;
le quali sofliavano di lena nelle lucciole per far fuo-

co d'inverno. Se la Chiesa riesce ad aver buoni sacerdoti e veri mar-

liri, se alle sue feste rinnovate ogni anno, e sempre nuove, come

se ogni yolta \enissero la prima yolta, concorrono lutti i fedeli con

tanta gioia e tanto profilto, tutlo do accade perche ^7

i & il fuoco

della carita interna, donde escono le vampe esteriori e \isibili. Ma

siccome tutte le scimrnie del mondo, per quanto soffino, non riusci-

mno mai a cavar una scintilla neanche da un monte di lucciole, per-

e in quelle lucciole manca il fuoco
;
cosi tutti i Hberali insicme non

riusciranno mai, colle sole apparenze del sacrificio e del disintercs-

se e colle vane pompe e col baccano esteriore, ad eccitare nei po-

poli quell' entusiasmo che vorrebbero e sarebbe necessario alia so-

lida durata del loro regno.
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Ne abbiamo una nuova e fresca prova nel Concilio ecumcnico

delle scimmie che i liberal! vogliono convocare in Napoli ad imita-

z one del Concilio vaticano. Questa scimmiatura veramente colossa-

le eccito gia le lisa universal! al solo essere annunziala. Or che

sara quando vedremo le scimmie all'opera? E all'opera in Napoli,

citta che pare scelta apposta come la piu pronta al riso, forse, di lut-

ta Europa? Gia il Ricciardi, il grande convocatore, ne e impensie-

rito. E ci pare opportune il citare qui alcuni brani di una sua let-

lera ch' egli, a questo proposito, scrisse teste ad un amico e fcce

stampare su pei giornali: Strano a dirsi! dice egli. Non mai la Do-

menica le nostre chiese vidersi piu frequentatc di quello che oggi ;

ed in quella che ai fogli della democrazia riesce pin difficile il tirare

Innanzi, 1' Unita Cattolica fa i piu grassi guadagni, e la Civilta Cat-

tolica annovera 600 associati nella sola Toscana 1
! E ben chiaro

che, le cose stando in Italia in tali termini, per cio che spetla a su-

perslizione ,
il parlare d' andare a Roma non puo che far ridere. lo

dissi nel 1862
,

nella Camera dei Depulali : La \ia di Roma non

puo esscrci aperta davvero che dallo scisma ! E questo profondo

convincimento mi indusse a bandire \' Anticoncilio degli 8 Dicem-

bre 1869, e m' induce ora a fare una nuova e piu solenne chiamata

alia libera stampa, onde la gran riunione da me dhisata raccoman-

di caldissimamente a quanli, non solo in Italia, ma in tutto il mon-

do civile abborrono dall' ignoranza e daH'impostura, e desiderano

vedere fondata sopra incrollabili basi la liberla sospiro di tanli se-

coli
,

e che sacrifizii si grandi e si larga vena di sangue costava al

genere umano! Addio. // sempre wstro G. Ricciardi .

Qualche giornale disse che Roma era impensierita del Concilio

o Scimmiaia convocata in Napoli dal sig. Ricciardi. Noi non sappia-

mo, come quel giornale, che cosa pensi per 1' appunto Roma. Ma

quel che perisiamo noi si e che, siccome nulla e piu falto per far

campeggiare labellezza deli' uomo che la vicinanza di una bertuccia,

cosi nulla puo meglio servire a far brillare la dignita del Concilio va-

ticano quanto la convocazione conlemporanea della Scimmiaia Ric-

ciardiana.

1 Ve ne annovera piu del doppio della cifra detta qui dal Ricciardi.
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Ma, benche sia evidente fin d'ora cbe questa grande scimmiaia

non dovi a riuscire che ad onta e betfa del convenuti (e chi sa che

non a peggio, considerate il loro temperamento dopo I'inehiesta!)

purn noi siarno certissimi che la Datura e indole scimmiesca che pare

in loro succeduta all' umana, li sforzera, mal loro grado, a pur dare

di se questo spettato'o al raondo civilizzato", in plena luce del secolo

decimonono e nella piu popolosa e piu allegra cilia d' Italia.

Gia ci pare dunque di vedcrc
, presso il Dicembre

7
useire da!

varii loro cosi detti Sanluaiii e av\1arsi a Napoli tutli i Crispi d' Ita-

lia e molli dei forastieri : ognuno con un cognalo accanto o un cau-

datario dietro, che avra in mano un gran piego sigillato a uso Lob-

bia; e dentrovi il domina o il Sillabo del suo principale. L' un piego

dira: In queslo mondo bisogna comperare e poi \7endere: e questo

e il mio voto . Un altro sentenziera: Bisogna fare molli qualtrini,

e non monta il modo: e questo e il mio parere . Un terzo promm-
ziera: II modo piu sicuro e ancor quello di rompere i salvadanari

;

e quosto sara il consiglio dell' Opinione. Un quarto dira: Yi rac-

comando 1'audada : con sola essa alia mano ho guadagnato milioni,

e, da cassiere allrui, divenni proprietario del mio. Un quinto non

dira nulla; ma, cio che piu monta, conteri a letlere e documenti ru-

bati che saranno comprati e venduti, di soppiatto, nella Sessione.

Al'oi'a uno scimiotto giovane e scodato, che in niun modo riusci

finora a rriggranellare di che mantenere comodamente la balia e la

famigliuola, trarra innanzi con un suo piego esponente che, assolu-

tamente, 1'assemblea non dee lasciar sfuggire questa solenne occasio-

ne, per dare finalmente una sentenza chiai a e defmitiva sopra i fatti

ancor oscuri dell* inchiesta. Ed, oh maraviglia! Giungera allora da

Roma uno sconosciuto ed anonimo che, con barba finta, occhiali ver*

li e cnppellone a larghissima tesa, si presentera all'assemblea con

un gran piego in mano, e dira: Qui ha la vera sentenza . E de-

porra il pi^go, e partita, come Tassassino del Lobbia, senza lascia-

re nessuna traccia di se in nessuno dei due mondi.

Si iiprira il piego con trepidazione veramente ecumenica ed uni-

^ersale : e si leggera la sentenza in queslo tenore :
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Lupus arguebat vulpem furti crimine,

Neyabat ilia se esse citlpae proximam;
Tune index inter illos sedit simius;

Uterque causam quum perorassent suam
Dixisse fertur simius sententiam :

Tu non videris perdidisse quod petis;

Te credo sitrripuisse quod pulchre negas:

E questa e la sentenia di me Fedro alia Favola X del Libro L 9

Una paite rispettabile della Sinistra, che di questo latino non

avra- capito niente, gridera allora: Morte a Fedro e a Senofonte ,

e si accingera, come gli scolari di Napoli, a rompere i banchi. Ma

un professore tedesco che, come certi banchieri democratici di Mi-

lano, sa parlare tulte'le lingue, si offrira a volgere in btion volgare

il testo classico, secondo la nuova scuola mitica inventata in Ger-

mania; c, tacendo tulti, tradurra cosi:

II Lupo, cioe la parle Sinistra di un' assembler politica, accusd

la Yolpe, cioe la parte Destra, di avere rubato allo Stato. Nego la

Destra di essere rea di ncssun futio. Allora vcnne per giudice una

scimmia. Una scimmia, intendiamoci, proprio di quelle androide,

una scimmia di razza perduta, una di quelle die la scienza liberate ha

finora cercato in vano, una scimmia insomnia dcgna, piu di qualunque

altra, di sedere nel Concilio napolelano ;
e la scimmia sentenzio cosi:

Tu, o Sinistra, non sei stala rubata di nulla; e sei una bella e

buona calunniatrice bugiarda. Tu, o Destra, hai rubato tutto; e sei

una bella e buona ladra*

Dopo la lettura della quale sentenza, venuta da Roma, Deslra e

Sinistra in coro urleranno : A Roma a Roma . E andra ciascuno

a casa sua. E questa sara la conclusione del gran Concilio delle

scimmie nella citla di Napoli.

Ma qualunque sia per essere la conclusione del Concilio napoie-

tano, la nostra conclusione certissima si e che, poiche i liberali non

fanno che sciramiare la Chiesa e ormare le pedate della Prima Scim-

mia, non hanno poi tulti i torti quando si dicono, inun certo senso,

Scimmie e figliuoli di Scimmia. E noi siamo lietissimi di avere

quest' occasione di dar loro una cotal specie di ragione, fornendo

insieme alia Correspondance italienne una prova flagrante del no-

stro spirito di conciliazione.



IL CODICE VATICANO
BELLA BIBBIA GRECA

E LA SUA EDIZIONE ROMANA

La tipografia della Propaganda continua alacremente 1'edizione

del celeberrimo Codice Vaticano della Bibbia greca. Incomincio nel

Luglio dello scorso anno dal pubblicare il volume del nuovo Testa-

mento, che e il qulnto tomo della intera edizione
;
e nel Luglio

prossimamente passato ha dato alia luce un altro tomo simile al

precedente, il quale contiene il Penlateuco ed il libro di Giosue, &

pero e il primo nella serie dei volumi.

Dopo compiuta la stampa del nuovo Testamento, noi pubblicam-

mo un articolo, nel primo quaderno del passato Ottobre , in cui

demmo alcuni cenni intorno allo stesso Codice Vaticano ed intor-

no ai dotti lavori del cardinal Angelo Mai
; e quindi passammo a

discorrere dei pregi della presente edizione, intrapresa in questa

citta, di Roma e proseguita con tanta gloria del Pontificato dell'au-

gusto Pio IX. Enumerammo i merit! del rev. P. Carlo Yercellone e

del rev. P. Giuseppe Cozza, i quali portarono il difficile incarico di

dare a quel volume la letteraria perfezione. Ne lasciammo le lodi

giustamente dovute al cav. Pietro Marietti, a cui e commessa Tarn-

ministrazione della tipografia della Propaganda. Pel felice avvia*

mento die egli ha dato ad una tale edizione, pu6 esser chiamato

restauratore dell'antico splendore di quella tipografia. E per fermo,

lo stesso Santo Padre in un Breve, che diresse il di 25 Luglio 186&
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al Vercellone ed al Cozza, dopo aver lodata la loro diligenza e la

loro perizia, si piacque di encomiare anrhe lui colle parole seguenti:

Gaudemm typoyrapheum Nostrum de Propaganda Fide
,
omnium

olim nobil'mmum, ad pristinum paulatim splendorem revocari CM-

ris et industria equitfs Petri Marirtli, cui illud commisimns, et cm

propterea meritas deferimus laudes 1. Questo Breve fu riportalo

da noi lutto intero alia fine di quel nostro articolo.

Intanlo, affine di far vedere quanto fosse vero il fondamento di

questo elogio, esponemmo in quell'arUcolo medesimo assai minuta-

mente i pregi tipografici della edizione, Narrammo come la lipo-

grafia della Propiginda compro per questo effetto, largamente pa-

gandola, una partita di caratleri fusi nolle madri, che possedeva il

Tischendorf, il quale le avea fatte fabbricare per la edizione del

Codiee Sinaitico. Racconlammo che il Marietti, comprali quei tipi

del Tischendorf, ne fece fondere qui in Roma altri in buon nume-

ro, per ragione delle lettere di grandezza e di forma diverse, che

s' incontrano nel Codiee Vaticano, e similmenle per quei segni ed

ornamenti che sono proprii di questo Codiee. Dicemmo persino del-

la qualita dell' inchiostro e della carta, che esso adopera 2. Final-

mente lodammo eziandio la scella da lui fatta de' due spei tissimi

compositori di caratteri in lingue orientali, gli egrogi sig. Filippo

Lanzi e Federico Setti, amendue romani; i quali, rispondendo ma-

ravigliosamente alle inlenzioni degli editori, non ritraggono sola-

mente le lettere secondo la grandezza di ciascuna, ma allresi le dif-

ferenze anche mioime degli spazii, i quali corrono tra leltera e

1 II cav. Marietti ha dalo un novello ornamento alia tipografia della Pro-

paganda colla legatoria, che vi ha aggiunta in quesfanno medesimo. II re^

cente volume, di cui parliamo, che egli ha avuto 1'onore di presenlare colle

proprie mani al Santo Padre, e stampato in Propaganda, ed e stato ivi stesso

nobilmente legato nella nuova officina.

2 La carta adoperata dal Tischendorf nella edizione del Codiee Sinaitico

e di macchina; laddove quella che adopera il Marietti nella edizione del Codi-

ee Vaticano e tutta di lino e dl tino. Essa e lavorata nella piii celebre cariiera

d'ltalia, cioe in quella di Fabriano, diretta dal sig. Pietro Miliani. Quesla car-

tiera fu premiata in Londra; e ad essa si e rivolto il Pustet per la splendida

edizione del libri corali, che a quest'ora sta eseguendo in Ratisbona.
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lettera, e ricopiano mille altre varieta del manoscritto, impercelti-

bili.agU occhi non tanto esercUati quanto sono i loro. Dalle quali

cose conchiudemmo, che la edizione del Codice Valicano, cosi bene

eseguila dal cav. Marielti, non cede per niun capo alia edizione del

Codice Sinaitico, falta dal Tischendorf; anzi per qualcuno, come

per esempio per la miglior qualita della carla, la supera di mol-

to. Avevamo innanzi agli occhi 1'una e 1'allra edizione, e le po-

temmo paragonare insieme.

Alcuni mesi prima che noi pubblicassimo il nostro articolo, la

Gazzetta di Ausburyo, sapulo della edizione del Codice che si stava

preparando in Roma, voile anticipatamente condannarla con .una

sentenza definitiva. A suo giudizio, i due illustri paleografi italiani

nominal! di sopra, cioe il rev, P. Carlo Yercellone ed il rev. P. Giu-

seppe Cozza, erano meno abili deiralemanno Tischendorf a condur-

re in porto questo arduo lavora. Or noi, volendo dimostraFe quanta

poca fede si dovesse aggiustare ad una tale sentenza, diehiarammo

primieramente i titoli, po' quali i due italiani poteano in tutli gli

eruditi ispirare uni cerlissinii fulucia, che la edizione uscirebbe si

pci'fetta d die loro mini, da reslarne appagati i comuni desiderii.

Indi passando a dire del Tischendorf ricord immo ome egli, dopo

gli studii fatti qui in Roma sul Codice Vaticano, avea nel 1866

dali alia luce alcuni fac-simili di esso Codice, e che gli a^vea quali-

ficati come esattissimi. Ma dall' altra parle egli era cadulo in varii

error! i quali, dando solo un'occhiata alle precedenti pubblicazioni

del cardinal Mai, potswa di leggier! evitare. E per dare un saggio

di simili error!, citammo i seguenli: o-:i>wOo; iavece di on o ^.a6o?

(Matlh. V, 12);. s; avOpw^oy; itivece di s? ai;jt,a-(ov (loh. I, 13); uoav-

v/3; invece di iwavrj; (Act. I, 13); u ty>w iavece "di
/] tyv/% (111 loh.

vers. 2); TG-GV invece di ipo-ov (lad. vers. 7); aSs-oucw invece di

aOs-ouatv (lud. vers. 8). Questa nostra risposta alia Gazzetta di

Ausburc/o fu quella stessa, che gi^i le avea data monsig. Altilio Gio-

vannini. Noi copiammo varii bran! di alcuni articoli, pubbiicati da

lui a tale proposito nvtt'Archmo dell'ecclesiastico.

Dopo cid non resta ad aggiungere, fuor solamente che il volume

teste pubblicato dalla tipografia della Propaganda non e, quanto ai
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pregi tipografici, punto inferiore a quello che fu pubblicato net

passato anno. Per dare poi una simile perfezione agli altri tre volu-

mi, i quali usciranno alia luce di mano in mano, il cav. Marietti ha

fabbricate tutte le madri, ed ha fusi di nuovo i caratteri venuti di

Lipsia.

Era intanto pervennta alia meta la stampa del volume di cui ora

parlianio, quando nel passato Gennaio cesso di vivere, con grandis-

simo cordoglio de'buoni, 1'egregio e dottissimo P. Yercellone. Pern

per quanto sia stata grave una tal perdita, pur nondimeno il merito

letterario della edizione e rimasto assai bene assicurato ,
si per la

somma perizia del rev. P. Giuseppe Cozza, e si perche al compianto

Barnabita e succeduto il rev. P. Gaetano Sergio, a cui per ogni al-

tro elogio puo valer questo, che lo stesso Yercellone lo scelse a tale

ufficio fra i dotti membri della sua Congregazione.

Qui dunque potremmo far fine
;
ma il Tischendorf ci chiama a pro-

seguire, per ragione d'un opuscolo, che egli ha pubblicato quest'an-

no, col titolo : Appendix novi Testamenti Vaticani. Inest Apocaly-

psis ex codice unciali Vaticano 2066, cum supplements et emenda-

tionibus novi Testamenti Vaticani. Item illustratur editio codicis

Vaticani romana nuperrima. Edidit Constantinus Tischendorf. Li-

psiae, Giesecke et Dement, MDCCCLX1X.
In questo opuscolo ei si rivolge contro il nostro articolo dell'Otto-

bre dello scorso anno, e dice che fu scritto con una vanita e temerit&

maravigliosa ;
condannandoci come vani per ragion del modo, con

cui parlammo della presente edizione della Propaganda, e chiaman-

doci temerarii, perche notammo gli error!
,
in cui egli cadde nel pub-

blicare i mentovati fac-simili del Codice Vaticano. Non potero, sona

le sue paro.le, quin eorum rationem habeam, quae in commentariis

diurnis, qui Italis la Civilta Cattolica dicuntur, de eadem editione

et contra me mense septbr. mira cum vanitate ac temeritate scripta

siint (pag. VII). Le cose, che egli trova a lodare in questa edizione

romana sono la bellezza dei tipi i quali, come piu volte abbiamo det-

to, furono venduti da lui, e la eccellenza della carta la quale senza

alcun dubbio e superiore a quella, che esso adopero nella stampa del

Codice Sinaitico. Species libripro typorum pulchritudine et chartae
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praestantia satis elegans est (pag. IX ). Salvo quest! soli due pre-

gi , gli sembra tiitto il resto meritevole di censura
,
sia per cio die

spetta alia esecuzione tipografica, sia per cio che riguarda la corre-

zione e la esaltezza letteraria. E quindi ei conchiude essere cosa

certa, che ella poteva per molli capi riuscire piu perfelta,che non &

in realla. Quae cum ita sint
,
dubium non esl quin editio Romano,

multis modis pevfectior esse potuerit, quam revera est (pag. XV).
Finalmente egli assanna altresi il cardinal Mai, menlre dice che le

cdizioni dclla Bibbia falte da quest' uomo dottissimo
,
sono famose

non meno per la negligenza, che per 1'ignoranza. Editiones Angeli

Maii inscitia part atque negligentia insignes ( pag. VI ).

Or ci e sembrato conveniente riferire in ispecie ed esaminare
,

se non tulte
,
almeno le piu gravi accuse che fa questo scrittore

,

sopra i varii capi che abbiamo accennato
;
e siamo certi che lo ripu-

teranno conveniente anche i nostri lettori.

Incominciando da cio che si appartiene al cardinal Mai ,
noi par-

lammo nel nostro arlicolo delle sue edizioni della Bibbia
,
e della

stima in che esse sono universalmente tenute dai dolti. Avevamo

letto su tale proposito in una dissertazione del ch. P. Vercellone le

seguenti parole : E qui per far meglio comprendere la giusta mi-

sura che si ha da seguire, mi giova citare il giudizio d'un uomo

quant' altri mai capacissimo in questa materia, voglio dire del ch.

Tischcndorf, il quale nello scorso mese di Marzo replicatamenle mi

assicurava, che facendosi una edizione del Codice Vaticano con tut-

ta quella scrupolosa esattezza, con cui fu fatla 1' edizione del Sinai-

tico
,
la stampa del cardinal Mai non solo non avrebbe perduto il

suo valore , ma piuttosto avrebbe acquistata quella fede e quell' an-

torita, che ora molli le negano 1. Noi non dubitammo, che il Ti-

schendorf non si terrebbe per onorato da noi, se avessimo divolga-

questo suo giudizio intorno al merito di quel dotto Porporato ;

quindi lo divolgammo, adoperando le stesse parole del ch. P.

r
ercellone.

1 Ulteriori studii sul nuovo Testamento greco del Codice Vaticano. Dis-

sertazione letta dal P. D. Carlo Vercellone Barnabita alia pont. Accad. del-

T Imm. Concez. di Maria V., il 6 Giugno 1866.

Serie \IIf vol. Y/7, fate. 465. 18 24 Lugllo 1869.
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Senonche lo stesso Tisehendorf nel recente suo opuscolo ci fa sa-

pere, che tulto questo non e altio che una favola. Fabulam vero de

me libri Maiani iudice fictam in Civilla Caltolica reperio. Jbi est

enim: II ch. Tischcndorf assicurava qui in Roma nel 1866, che

facendosi una edizione del Codice Yalicano
,
con quella diligenza

con cui egli avea fatto Y edizione del Codice Sinaitico', 1'opera del

Mai ijon solo non perderebbe il suo valore, ma otlerrebbe piultosto

quella fede e quell' autorila che alcuni le neg;ino (pag. YIII) .

Nessuno si meravigli. Yi fu veramente in tutto questo una favo-

la. 11 ch. P. Vercellone narro questa favola, e noi copiandola dalui

la raccontammo ai nostri lettori. Si sappia dunque, che il Tischen-

dorf lodava bensi il cardinal Mai, ma non parlava sul serio. Noi in-

tanto fummo i seraplicetti, i quali gli attribuimmo le parti di loda-

tore sincere. Questa spiegazione dolla favola, chi mai T avrebbe

creduto ? viene data dallo stesso Tischendorf. Nel delto suo opu-

scolo egli slesso racconta come nel 1866 ebbel'onore di essere

ammesso alia udienza di Sua Sanlita, a cui manifesto il consiglio di

pubblicare il Codice Vaticano, come gi^i avea pubblicato il Codice

Sinaitico, e per piegarla al suo avviso disse : Non si x*Tede, Pa-

dre Santo, che 1'edizione del Mai sia tanto correlta quanto e. Ma se

io pubblichei 6 il Codice Vaticano, faro firiire su questo ogni dubbio.

Non creditur ; ubi vero editions tali comprobavero Maium re-

ctius qunm creditur edidisse, turn res manifesto, erit, nee ullus du-

bitandi locus relinquetur (pag. V11I) . II Santo Padre tronco il

discorso con dire : Ma potremo farlo anche noi . Ad haec ille:

At id et ipsi facere poterimus (pag. YIII). Narrate questo abbocca-

mento, e confessato di propria b'occa che egli lodo il Mai innanzi al

Santo Padre, in quegli stessi termini riferiti da noi, con cui lo avea

lodato al P. Vercellone; ei si rivolge immediatamenle a noi, edice:

Niuno piu di me era persuaso delta viziosita di;lla edizione del

Mai. La mia intenzione era di far conoscere quesli vizii, pubblican-

do il Codice Vaticano. Voi dunque avete ecceduto di troppo, spac-

ciandomi perlodatore diquel Cardinale. Quumneminimayis, quarn

mihi iam dudum de vitiositate editionis Maianae persuasum esset...

quum Romam profectus essem
,

ut tandem post Mali errores viri
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docti discerent quid quovis loco in (ol>'ce Vaticano scriptum es-

set, profecto nimium erat laudatoris Mali paries mihi tribuere

(pag. VIII) . Noi confessiamo il nostio eccesso. Pero fu un ecces-

so di semplicila. dedemmo che quelle lodi fossero sincere.

Ma, per venire al puuto esscnziale, le edizioni del cardinal Mai

non sono cosi scorrette, come affcrma il Tischendorf ; e dall' altra

parte, posto che sieno tali, il Tischcndorf non si e poi mostrato, al-

meno finora, da tanto die valga ad emendarle. Ecco un argomcnto

convincentissimo, il quale anchc solo e sufficiente a provare la ve-

rita di questo nostro giudizio. II cardinal Mai nella sua edizione del

DUOVO Teslamento pubblieo il libro dell'Apocalissi, adoperando come

testo il celebre Codice, che una volta appartenne ai monaci basilia-

ni, notato col numero 105, ed ora e della Biblioteca Vaticana, no-

tato col numero 2066. Di quesla edizione dell' Apocalissi falla dal

Mai il Tischendorf si e coslituito ceusore e correltore. Nel recente

opuscolo, che abbiamo citato di sopra^ egli enumera dapprima gli

errori nei quali, a suo avviso, cadde il Mai pubblicando quel te-

sto; e quindi soggmnge una nuova edizione del testo medesimo, la

quale egli stesso chiama molto piu corretta multo emendatiorem,

che non e quella del Cardinale. Ma all' opuscolo del Tischendorf il

rev. P. Giuseppe Cozza il quale, come piu volte abbiamo detto, e

uno degl'illustri editori del Codice Vaticano, ha contrapposto un allro

opuscolo, col litolo : Ad editionem Apocalypseos S. lohannis iuxta

vetustissimum codicem Basiliano-Vaticanum 2066, Lipsiae anno

4869 evulgatam, Animadvers tones losephi Cozza, Monachi Ordi*

nis S. Basilii Magni, Romae apud losephum Spithoever, 4869 1.

II dotto Basiliano non lascia ne anche una sillaba del Tischendorf,

senza ventilarla. Egli dimostra, che le censure fatte al Mai da que-

sto crilico alemanno sono in parto fuori di proposito, in parte sono

esagerale, e finalrnente in parte sono false. Esamina inoltre la nuo-

edizione del libro deH'Apocallssi stampato dallo slesso crilico, e

ova ad evidenza che questi non ha mantenuta la sua promessa di

1 Questo prezioso opuscolo e annunziato da noi nella Bibliografia del pre-

ite quaderno.
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darlo alia luce piu corretto. Per lo contrario molte cose si osserva-

no nel Codice Basiliano-Yaticano, le quali egli o non ha espresse

o non ha illustrate. E caduto in errore nel produrre alcuni luoghi.

Ha omesse alcune lettere, alcune ne ha agghmle, e ne ha sostituile

alcune altre, senza nessun perche, in luogo di quelle, che veramen-

te sono nel testo. Nel notare i punli si e in molte guise allontanato

dalla verita del Codice. Finalmente non ha indicato quelle variazio-

ni e quelle correzioni ,
che ivi s' incontrano, fatte da mani posteriori.

La dottrina del rev. P. Giuseppe Cozza e pan alia raodeslia. Di

qui proviene, che quantunque egli abbia vittoriosamente risposto al

Tischendorf, pur nondimeno i suoi argomenti e le stesse sue paro-

le stanno sempre dentro i confmi di una moderazione, die ad altri

puo forse sembrare eccessiva. Ora un uomo di animo cosi ben tern-

pefato, costretto finalmente dalla verita e dalla giustizia della causa

da lui presa a difendere, esce in questi termini: Mirum illud eerie

videtur, quod iste editor
(il Tischeudorf) opera sua perfecta prae-

dicet, aliena vero imperfecta... Totus ineo esse videtur, ut notam

erroris inurat celebri viro Angelo Maio. Haec fecisse arbitror, ut

omnes credant quod ipse nimium temere dixit : editiones Ang.

Man inscitia pari et negliyentia insignes . Quid ad haec dicent

docti et nobilis animi viri ? Consulat sibi, qui non modo unius ho-

minis famam^ sed doctorum omnium, qui Maium celebrant, iiidi-

cium offendit (pag. 14).

E qui si ponga mente a una differenza, la quale fa molto al no-

stro proposito. 11 rev. P. Giuseppe Cozza alia scienza aggiunge la

pratica; nulla afferma neviene in niuna conseguenza, senza la pie-

ua cognizione della causa. Ha presente il Codice, di cui si valse

il cardinal Mai, e di piu 1'altro insigne Codice Vaticano di tutta

la Bibbia greca, della cui edizione trattiamo nel presente articolo.

Egli non risolve niuna questione, se non dopo avere diligentemente

consultato coi proprii occhi queste antiche scritture. Non cosi il Ti-

schendorf. Ha questi innegabilmente una scienza esimia di paleo-

grafia, ma non ha il sussidio della presenza di quei codici medesi-

mi. Privo di questo efficacissimo sussidio non ha potuto sempre fe-

licemente applicare aireffetto la notizia de' principii generali. Le
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sue edizioni, e gli stcssi suoi fac-simili non sono ricavati immcdia-

tamente dai testi, ma dalle schede, ov'egli nota quel solo, che cre-

de sufficiente a ricordarsi lulto cio che ha lello ed osser\ato per-

correndo i codici. Un tale metodo e assai imperfetlo, e conduce,

malgrado che se n' abbia, ad errori anche rilevanti. Finalmente il

Tischendorf non e mollo diligente nel correggere le bozze delle sue

stampe.

Nel suo recente opuscolo egli riconosce quei sei errori, che com-

mise pubblicando nel 1866 i fac-simili del Codice Yaticano. Noi

riferimmo nell' articolo del passato Ottobre questi sei errori, e per

questo egli ci ha data 1'appellazione di tcmerarii. Gli abbiamo an-

che voluto riferire di sopra nell' articolo presente, per far notare

come egli, mentre pure li riconosce tutti e sei, nondimeno se ne

spacci con una grande disinvoltura. Quatlro ne attribuisce alia

semplice negligenza dello stampatore. Chi \urtoq omisso articulo,

u
<JWX,YJ, TOTCSV (pro TPGT;CV) et aosTouctv were incwia praclo exie-

runt (pag. XVI). Gli altri due dice che capitarono per caso; per-

eiocche egli avea scritto nelle sue schede solamente le lettere ini-

ziali e finali delle parole a'.jxaTwv e WOXVYJC, cioe a-wv e i-r^; accad-

de poi che egli uon supplisse bene le lettere medie, e cosi venne

fuori iwavvrj; per fac-simile di twavrjc, e avBpawuwv per fac-simile di

xty,a-o)v. Ecco le sue stesse parole: AiiAaTwv pro avOpw^ov et woa^^

pro IWXVVYJ; edendum erat. Utrumque ex paginis est ita a nobis

descriptis, ut singularum vocum primas tantum et extremas litte-

ras plerumque notaremus. Him per incuriam accidit ut a-wv et '.-/]?

male expleremus (pag. XVI). Giudichi 1'accorto lettorc quanto deb-

bano essere somiglianti i fac-simili, eseguiti con un metodo, dal

quale nascono gli avOpw^wv in cambio degli ai^a-cwv ; giudichi con

quale scrupolosa precisione si debba con tale metodo rappresentare

il testo, specialmente quanto alle distanze Ira lettera e lettera, le

quali distanze variano ad ogni tratto nei codici manoscritti.

Ma diciamo dei varii capi di accusa, coi quali il ch. alemanno

ha appuntato il riostro articolo.

Dappriina afferma in generate, che noi di quando in quando

demmo in fallo nel descrivere il Codice Vaticano. In dtscribendo

(

Ii
i
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ipso codice Vaticano la Civilta Catlolica identidem errat (png. XV).

Nel fatto poi biasima solamente due nostre proposizioni ;
Tuna in-

torno al tempo in cui fu scritto il Codice, e 1'altra inlorno alia con-

tinuita colla quale vi sono scrilte le parole.

Ilch. Vercellone in una dissertazione che Jesse qui in Roma

nel 1859 1, dimostro con saldi arg^menti, che questo Codice fu

scrilto nel secolo IV della Chiesa, in Alessandria d' Egillo; e quin-

di, facendo un passo piu innanzi, sostenne che fu uno di quei Co-

dici scrilti in delta cilia ad uso ecclesiastico, per ordine dcH'im-

peratore Costantino. Egli conchiuse la sua erudila dimostrax.ionc

con queste parole: Noi abbiamo il Codice greco Yaticano della

Bibbia scriito certamcnte circa 1'eta di Eusebio, scritto in Alessan-

dria di Egitto, scritto in formato comodo a maneggiarsi, sciillo so-

pra membrane preparate con regale magnificenza, scritto da per-

fettissimo calligrafo, scritto ad uso ecclesiaslico, come ce lo dimo-

strano le sigle con cui sono distinte le session!. Quale difficolta

adunque, che si asserisca anche scritto per ordine del grande Co-

stantino? Certo meutre abbiamo molte ragioni, che rendono proba-

bile questa conclusione, non si trovera facilmente un solo argo-

mento, che ci possa obbligare a rigettarla . Cos! egli; e noi nel

noslro articolo approvammo la sua sentenza coi termini seguenti:

Sccondo le prob;bilissime congetture del ch. Birnabita Carlo Ver-

cellone, il Codice Vaticano e uno di quelli , che Costantino il gran-

de con reale munificenza fece copiare in Alessandria sopra elelte

membrane da peritissimi calligrafi, e regalonne le principal! chiese

dell'Oriente .

Udiamo ora il Tischendorf. Egli chiama questa opinione una va-

nita Romana, vanitatem Romanam, la chiama una congetlura faci-

lissima a confutarsi con un argomento, che noi avremmo potulo im-

parare da lui, leggenclo i suoi Prolegomeni sul nuovo Testamento

Vaticano. lo, egli dice, aveva gia scrilto di aver osservata una sin-

golarila nel Codice Vaticano, cioe che esso si compone di quinterni,

1 Dell
7

antichissimo Codice Vaticano delh Bibbia greca. Dissertazione

letta alia pontificia Accadernia di Archcologia il 14 Luglio 1859 dal P. D. Car-

lo Vercellooe Barnabita. Roma, tipografia delle belle arti, 1839.
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non di terni e di quaderni, come il Codice Sinaitico. Poiche svol-

gendo i fogli di quel Codice, osservai nei maigini, cio che prima di

me non si era osservato da niuno, non pochi numeri, coi quali il

piimo scriltorc ovvero un suo conlemporaueo segno i quinterni. II

che dimostra che il Codice non e di quelli, che Eusebio, per co-

mando di Costantino, sped! a BisanzLo; menlre lo stesso Eusebio,

nella vita che scrisse di Coslanlino, ci narra di avere spedito lerni

e quaderni, non gia quinterni. Questa lode pertanto puo apparteoere

al Codice Sinaitico, ma non al Valicano. At re per se satis levi ve-

tatur coniectura ista Romana, ut mm ex Proleyomenis Novi Test.

Vaticani disci poterat ,
ubi pag. XVIII haec scripsi: Sinyulare

paene , quod sciam
, codici Vaticano hoc est quod quinionibus com-

post tus est, non ut Sinaiticus quaternionibus vel ternionibus. Per-

scrutanti enim mihi nuper nimirum nemo earn rein ante me at-

tenderat singulorum foliorum extremos mnrgines haud pauci

numeri inventisunt, qttibus ipse scriptor oltm vel aequalis eius nu-

merabat quiniones... Quae res propterea quoque memoratu digna

e*t quod probat, Vaticanum codicem non ex eorum numero fuisse,

quos Eusebius olim ex mandato Constantini Byzantium misit. Nar-

rat enim ipse in quarto librorum, quos de vita Constantini scripsit,

cap. 37, Tpwaa xai i-:pa(jcra i. e. terniones et quaterniones se misis-

se . Haec igitur laus, quae sane in Sinaiticum codicem cadere

videtur, ut alibi a nobis expositum est, in Vaticanum cadere non

potest (pag. XV).

Ci si perrnelta di osservare brevemente come tutto questo suo di-

scorso non e poi, com'egli pensa, tanto efficace da abbattere la pro-

babilissimi sentenza del Vercellone. Lasciamo dd parte quclle cose,

le quali non sembrano delte a proposito, come per esempio e quella

che prima di lui non si era da altri osservata la singolarila, che ha

il Codice, di esser composto di quinterni; e che prima di lui non si

erano da altri osservali i numeri, i quali contano i quinlerni mede-

simi. Lasciamo che il Tischendoi f affermi lali cose. Desideriamo

Hanlo, che si aspetlino con pazienza i commentai ii, che i dotli edi-

ii romani pubbli-'heranno, dopo terminata tulta la stampa del Co-

ice. Allora si vedra se i numeri posli nei margiiri superior! di alcu-
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ni fogli, dei quali parla il Tischendorf, sieno veramente, come egli

afferma, o del primo amanuense o di un suo contemporaneo ;
si ve-

dra se essi veramente contino, come altresi egli afferma, i quinterni

del Codice. Che che sia di cio, egli e certo die il Codice Yaticano

si compone di quinterni, ed insieme e certo che questa e una sin-

golarila. Imperocche il costume che accenna Eusebio, pavlando de-

gli amanuensi di Alessandria, cioe che essi componevano i codici in

terni ed in quaderni ,
fu universalmente conservato dagli amanuensi

dei secoli seguenti. Se cio non fosse, se invece si sapesse che allri

amanuensi o dello stesso secolo di Costantino o di altri secoli usa-

rono di comporre i codici in quinterni, non si direbbe, che il Codice

Yaticano e singolare, perche e composto di quinterni.

Or questa sola avvertenza ci sembra che basti a fare inlendere co-

me il discorso del ch. alemanno conchiuda troppo, e quindi non con-

chiuda nulla. Egli argomenta a questo modo : Gli amanuensi di Ales-

sandria nel secolo di Costanlino solevano comporre i codici in terni

e in quaderni. Ma il Codice Vaticano ha la singolarita di esser com-

posto in quinterni. Dunque esso non fu scritto da qucgli amanuensi,

ne in quel secolo di Costantino. Al che noi possiamo replicare in

una simile maniera: Anche nel secolo V gli amanuensi di Alessan-

dria e delle altre parti della terra usarono di comporre i codici in

terni e in quaderni. Dunque il Codice Vaticano, per quella sua singo-

larita di essere composto di quinlerni, non fu ne anche scritto nel

secolo V. E cosi discendendo da secolo in secoio e da amanuensi in

amanuensi, si proverebbe che il nostro Codice, per quesla sua sin-

golarita di essere scritto in quinterni, ha 1'altra singolarita di non

essere stato scrilto in nessun secolo e da nessuno amanuense. Questa

conclusione e ridicola. E quindi conchiudiamo piullosto, che se il

Codice Yaticano, con tutta questa sua singolarita, deve appartenere

ad una mano e ad un secolo, non si puo per ragione di quella singo-

larita negare, che esso appartenga al tempo di Costantino, ed a que-

gli amanuensi, i quali per comando di lui scrivevano in Alessandria.

Che debba poi attribuirsi a questo tempo ed a questi amanuensi di

Costantino, piuttosto che ad altro tempo e ad altri amanuensi, si di-

mostra cogli argomenti del Yercellone, accennati di sopra. Noi chia-
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niammo probabilissima qucsla sentenza, e ci sembra che, non ostan-

te 1'argomentazione contraria del Tischendorf, possiamo continuare

a tenerla come tale.

L'alira cosa, che egli corregge nella nostra descrizione del Codi-

ce, e la continuila colla quale dicemmo, che vi si veggono scritte

le parole. Item per errorem in Civilta Cattolica haec scripta sunt:

Non vi ha niuna distinzione di parole ;
fuor solamente quando,

compiuta una materia, il discorso passa a nuovi argomenti. In simi-

li casi resta vuoto lo spazio or di una mezza lettera ed ora di una

lettera intera (pag. XVI) . La cosa
,
secondo lui

,
va in tutt' altra

maniera, e dice che noi avremmo dovuto impararlo dalla stessa edi-

zione romana, o mcglio dai suoi fac-simili, perche 1' edizione roma-

na non merita su questo molta fede. E che cosa avremmo dovuto

imparare? Che nel Codice vi ha alcune pagine, ove si trovano died,

venti, irenta e sino a cinquanta punti. At lonye aliter est, ut ex mea

atque magis etiam ex Romana editione scriptor Romanus discere

debebat. In Romana enim editione, cuius quidem fidern hac in re

exiguam esse dicimus, non rarae sunt paginae ubi decies, vicies, tri-

cies interpungitur. Memini in epistulis ad Corinthios datis in pa-

ginam me incidere, cuius textum puncta fere qmnquaginta exor-

nant. Haec quam aliena ab eis sunt, quae Civilta Cattolica lectores

suos docet (pag. XVI)!

Ma, sia detto con sua pace, egli confonde qui una cosa con un' al-

tra. Noi intesi a descrivere il Codice, quale uscl dalla officina di

Alessandria, paiiammo solo della continuita colla quale il primo

amanuense scrisse le parole, e dell' interval lo che lascio tra esse, co-

la ove si termina un discorso o una sentenza. Che hanno da fare con

questo i punti, di cui parla il Tischendorf ? OHre a cio si osservi in

qual modo egli discorre di questi punti. Sembra dare ad intendere

ai suoi lettori, che essi furono scritti dal primo amanuense, cd in

tutti gl'intervalli, de'quali parlavamo noi; laddove e certo, che nel

principio non ve ne fu neppur uno nel Codice Vaticano, e che quei

pochi, i quali ora si vedono, furono aggiunti nei secoli piu recenti.

E quindi se il ch. alemanno fa menzione di qualche pagina, nella

quale ha potuto contare a un di presso cinquanta punti, dovea pure
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avvertire che si contano a cento a cento le pagine, nelle quali gl'in-

tervalli resiano vuoli, siccome lasciolli il primo amunuense. Codex

Vaticanus aperte nullam habet interpunctionem; etiam seriores li-

brarii, ubi pallorem literarum novo atramento reftcerent, nonnisi

raro ausi sunt illi signum aliquod dislinctionis addere 1. Noi ab-

biamo qui il testo, abbiamo i due volumi del la edizione della Pro-

paganda, esoguila immediatameiite sul lesto medesimo e con una

somma accuratezza; e quindi per attingere queste notizie non ci era

meslieri ricorrere ai fac-si mill del Tisehendorf
, fatli, come sopra

abbiamo detlo, coU'uiuto della memotia e delle schede.

Ecco due altre accuse contro le cose dette da noi in lode del me-

rito tipngratico di questa edizione della Propaganda. Avevamo delto

in primo luogo, che il cav. Marielli, comprati i tipi del Tischendorf,

ne avea fusi altri in buon numero, per cagione delle leltei e di gran-

dezza e di forma diversa, che s'inconlrano nel Codice Valicano. 11

Tischendorf, sen/a niun condimento di gontilezza, ci chiama bugiar-

di. Hoc non sine mendacio scriptum est (pag. IX). Afferma che lutti

i lipi neccssarii a riprodurre tulte le letlere del testo, furono spediti

a Roma da lui. Quidqnid typorum ad similitudinem anliquissimae

scripturae ad/iibitum est, a me Romam missum est (pag. IX). Ma
il vero si 6 che il cav. Maiielti avea fusi altd tipi in buon numero,

siccome noi rifeiimmo; e bastava per accei tarsene percorrere il pri-

mo volume della edizione romana. Intanto, acciocche non resti senza

nna risposta evidente 1'accusa del Tischendorf, riporliamo qui ap-

presso tulli questi nuovi tipi del cav. Marietti.

FT HI H-T hM H< RI

MS >R K4 H-I NH I FH bHSI hT

Diciotto tipi di questa fatta chi mai puo negare che facciano un buon

numero?

In secondo luogo dicemmo, che nella edizione romana si vedor.o

imitati con somma diligenza gli spazii, i quali corrono tra letlera e

1 DANKO, de Sacra Scriptura, cap. sec., tract. 1 de codielbus mss., n. 2.



E LA SUA EDIZIONE ROMANA 283

lettern, e le differenze anche minime di tali spnzii. Ecco, dice il Ti-

schendoif, un'allra bugia. Prorsus a vero aliennm est quid asse-

rilur in Civilla Catlolica, expressa esse diligentisfime scripiurae

spaiia (pag. X). Demmo su laic pioposilo le giusle lodi ai due <om-

posilori, i sig. Filippo Lanzi e Federico Setli, dicendo che essi ri*

spondono maravigliosamen!e alle iiitenzioni degli editor!, peiciocche

ritraggono tank) le letlere secondo la grandezza di ciasruna, qu;mto

le diffeienze anche minime d<-gli spnzii, i quali corrono tra le une e

le altre. Ecco, ripiglia il Tiscbendoif, abbandonata ai compositor!

la cura di osservare e di rilrarre quegli spazii; e se e cosi, non si

puo soddisfare per niuna guisa all.i solligliezza della crilica. Dicun-

tur typothetae officiant si>atiorum observandorum in se suscepisse.

Quod si est, nee dabhirn videtur,.omnino fieri non potuit ut subtili-

tati criticae satisfieiret (pag. X).

La risposta e facile e chiara. Suppongasi die esso abbia ben vol-

tato in latino il nostro italiauo, cioe supppongasi aver noi veramen-

te delto, clie la cura di osseivare gli spizii e abbandonata ai tipo-

grafi, al che con-isp:)nde il suo latino: Dicantur typothetae officium

spatiorum observandorum in se suscepisse; fttta un.i tale supposi-

zione, perche mai sarebbe impossible il soddisf<jre alia soltigliezza

della crilica? Qui traltasi di osservazione e di esecuzione rneccani-

ca; i due lod.ili composilori sono quali gia li dicemmo, diligenli ed

esercilali al sommo; e quindi possono avere neH'occbio, al pari di

qu ilsivoglia erudito paleografo, un comp,isso sicuro. Senonche il

Tischendoi f da alle nostre parole una significazione, che esse non

hanno ne possono avere. Lodarnmo bensi la somma cura dei due

compositor! nel rilrarre le vane grandezze delle leltere, e la varie-

la delle loro dislan/e; e dicemmo che essi peicio rispondono mara-

vigliosiimente alle inlenzioni dei due egiegi edilori, i quali alien-

no alia perfezione lelleraria della stampa. Cio non vuol dire, che

i editoii abbandonano lullo ai composilori, e che non rivedono e

correggono le loro bozze; ma sollanlo che, allesa la diligenza

1' esei cizio di quesli, non trov.mo latili sb<igli a correggere, quanti

allri imniijgina; il che ecertrimente .mirabile in un lavoro cosi dif-

ficile e cosi lungo. Siccomc dunque gli editori rivedouo e correg-
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gono le bozze, in cio die speita alia nalura e alia grandezza delle

lettere; cosi badano a rivedere ed a correggere, se e mestieri, le lo~

ro distanze; ed a questo effetto segnano sulle bozze medesime tanti

punti, quanti sono i punti tipografici, di cui queste distanze debbo-

no essere allungate o diminuite, nel caso che i compositori non le

abbiano rilratte conformi al testo. Aggiungi, che tulto questo lavoro

di comporre, di rivedere, di correggere si fa semprc col testo in-

nanzi agli occhi, confrontando con infinita pazienza la copia coU'ori-

glnale ; perciocchfc ciascuno dei due tipograil ha prcsente il foglio

del Codice che compone, e quindi lo invia, insieme colla prova di

stampa, ai due editor! i quali badano, come abbiamo detto, essi

stessi alia correzione. Di qui proviene, che le distanze tra lettera e

leltera sono veramente espresso con tutta perfezione. E chi ne vo-

lesse una dimostrazione matemalica, puo averla con applicare, come

fanno i pittori, una rete ad una colonna della edizione romana, ed

un'altra alia colonna corrispondente del Codice; egli vedrebbe che

le linee delle reti vanno a cadere sulle stesse leltere, toccandole o

secandole in parti proporzionali : argomento evidente, che le distan-

ze della copia sono perfettamente proporzionate alle distanze del-

F originate.

Restano le altre censure, colle quali il Tischendorf ha tentato di

oscurare il pregio lelterario della edizione romana, enumerando gli

errori in cui sono caduti, a suo giudizio, i due rev. padii Carlo Ver-

cellone e Giuseppe Cozza. Ma gia monsig. Atlilio Giovannini in due

opuscoli ha sufficienlemente dimostrato, che tali censure non hanno

niun peso. Noi rimandiamo i nostri leltori a questi dqlli opuscoli 1;

1 II primo opuscolo fu da noi annunziato e lodato nella Bibliografia del

primo quaderno del passato Aprile (pag. 70). Esso ha il titolo: Delia illu~

strazione della cdizione romana del Codice Valicano della Bibbia greca,

fatta dal professore Costanttno Tischendorf',
Memoria di Attilio Giovan-

nini. L' altro opuscolo, che annunziamo nella Bibliografia del presente qua-

derno, eintitolato: Attilii Giovannini de Sacrorum Bibliorum veliistissimi

graeci Codicis Vaticani romana nuperrlma editione, Commentariolus. Ro-

mae, typis S. Congregation-is de Propaganda Fidef Soc. eq. Petro Marietli

Administro, MDCCCLXIX.
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c solo ci place di far avvertire, come era facile giudicare anticipala-

mente difettuose cd imperfelte queste criliche del ch. alemanno. Poi-

che dall'una parte 1'edizione roraana si esegue sul testo, con quella

scrupolosa diligenza ed incredibile pazienza, che gia abbiamo del-

ta; e dall'altra parle le censure, colle quali e assalita, sono raccolte

dal Tischendorf leggendo le sue schede e frugando nella sua memo-

ria. E quindi le sue critiche non solo non hanno fondamento, ma,

do che e piu, sono erronee: lalche lungi dal ferire nel segno, il

quale, secondo lui, era raddirizzare gli editori romani, e qualche

volta caduto egli, ad un tratto solo, cioe ad una sola critica, in un

buon numero di error! . Eccone un esempio.

Riprende gli edilori romani, perche nel volume del nuovo Testa-

mento (p. 244, c. 3, 1. 29) pubblicarono la parola s&ixpwsia; 1;

e dice die il primo amanuense scrisse siXuipsYeia; ,
il secondo

i),tY.piviac, 1'ultimo finalmente e&wpiweiac, con uno dei v seprappo-

slo. J^drtwn esf siX'.y.pivias suprascripto v inter v et si. Atprimama-
nus eiXwpeYsia;, altera -y.pivsta:, tertia -%piwsia; (pag. XII). In quo-

sta sola correzionc ei commette seierrori. 1. Afferma chela prima

niano scrisse s^si; or nella membrana del Godice non vi e niun ve-

stigio di quesla lettera Y, ma invece si osserva che fu scritto da

principio sist invece di wsi. 2. Lascia di osservare, che il v fu so-

vrapposto da una mano antica, la quale egli chiama seconda. 3. Non

dice nulla del primo s di eisi, sul quale fu scritto un punto per dino-

tare, che dovea essere espulso. 4. Ne anche avverte che il ditton-

go st fu raso da "sisi, e che in sua vece fu scritto tv. 5. Attribuisce

ad una terza mano, la quale restauro il Codice, la letlera v sovrap-

posta; mentre e evidente che quesla non fu scritta dalla mano restau-

ratrice,ma da un'altra anteriore. 6. Finalmente attribuiscc alia se-

conda mano la lezione -*pivsiac; laddove a questa mano appartiene

sollanto o la lezione -y.pste'.z; ovvero 1' altra -xpsisia; col punto

vrapposto sul primo e.

1 Questa parola e nella seconda lettera ai Corintiill, 17, ov'e scritto -4 ei-

ws'v.r, ex sinceritate. *
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Compiuto Vufllcio di censore, assume il Tisehendoif quello di con-

sigliere. Concede, che la nostra edizione poti a servire a qualche co-

sa, se pei 6 gli editori romani si atlengano ad uo suo consigiio. Qual

e questo consigiio? Che, terniinata r edizione, essi diano alia luce

un commentario, ove si parli dei luoghi che sono stati pubblicati

male, e degli altri che sono dubbii; e che inollre faceiano incidere

un buon numero di ta\ole, le quali rappresentino accuratamente le

scrilture iucerte del Codice. Dummodo. . . commentarius sequatur,

quo de omnibus locis vel minus recte editis, vel aliquo modo dubiis

sincere et scite explicetur\ nee denique omittatur idoneus tabula-

rum numerus, quibus accurata imagine variae codicis scripturae

repraesententur (p^g. XV).

Ma che allro e questo, se non portare notlole in Alene e legna al

bosco? Gli editori romani non soloaveano pensato di fare tulto quel-

lo che ora viene a suggeiiie \\ Tischendoif, ma lo aveano annunzia-

to nel programma, che pubblicarono assai prima di dare alia luce

il volume del nuovo Testamento. Promisero che dopo i cinque \o-

lumi del Codice, faranno seguire un sesto volume, il quale conlerra

opportuni commenli e tavole fedelmonte incise. Ecco le stesse loro

parole : Qaum editores priorem scripturnm ubique perspicue re-

praesentare ipmmqne spatium seu intervullum, quo ab ipm priori

manu in Codice singula elementa seiunyuntur, sedulo custodire te-

nerentur, si quid ab altera vel tertia manu ita castigatum erat inC&

dice, ut sine aliquo iinpeditnento vel confasione per typos reddi ne-

quiret, id necessario monendum denique atque declarandum esse

censuerunt in apparatu critico, cui postremum volumen reservatum

est. Qaamobrem qui Codicis textum ab editoribus evulyandum uni-

ce inspexerit, ceitas quidem erit de scriptura a priori manu in

Codice posita, quam facile a lectionibus vel inter lineas vel ad mar-

gines adiectis secernere poterit; at vero non item ubique compertum
habebit ulruin pravterea aliquid ab antiquis correctoribus suffe-

ctum fuerit, nisi ad criticas adnotationes oculos converterit; in hi-

see enim ab editoribus declarabitur quidquid vel emendatum, vel

abrasum, vel expunctum, vel suppletum, vel quacumque alia ratio-

ne in metnbranis ipsius Codicis retractatum immutatumque appa-
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ret. Si quae autem fmrint loca intricatae aut dubiae vexataeque

lecthnis, vel singulars nola et commentario digna, eadem oculis

ernditorum accuratissime tabulis incisa subiicientur
,
ut quisque per

se dimdicare possit de vera seu verisimili Codicis lectione, perinde
ac si ipsum Codicem propriis versaret manibus, propriisque oculis

usurparet atque intueretur. Non si poteva parlare phi ehiaro, ne

con raiglior latino.

Ne poteva il critico alomanno ignorare tali cose. Senon altro po-

teva impararle da quel nostro artieolo dello scorso Oltobre, in cui ha

egli trova'o tanlo da appuntaie. In quell' arlicolo noi non riferimmo

tulle le parole del programma die leste abbiamo citale; pero ne

demmo un sunto, breve si ma chiarissimo r ne'terminiseguenli: II

seslo volume comprendcia commenli e note: le quali cose saranno

come un apparalo per la invesligazione del manoscritlo, e per la no-

tizia minuta di quanlo fu in esso o raso o corretlo o supplito o mu-

tato in qualsiasi maniera. OHre a cio conterra una raccolta di tavo-

le fedelmenle incise, le quali rapprcsenteranno alcuni luoghi di

oscura ed incerla lezione. Cos! gli eiuditi ne potranno da loro stessi

giudicare, come se avessero nelle proprie mani e solto i loro occhi

il Codice medesimo . Nello slesso artieolo citammo tulto il Breve,

inviato agH editori romani il di 25 Lnglio del 1868. Nel qual Breve,

insieme colle altre lodi, il Santo Padre gli encomia per quosto loro

savissimo consiglio d'illustrare coi commenti tutta 1'edizione del Co-

dice. Prudentissimum autem censemus comilium, quo id maxime

spectastis, ut editio vestra nativam priscae scripturae faciem prae?

ferret Us expeditam implexibus, quos additamenta retractationes-

que recentiorum manuum invecturae fuissent in textum: cum op-

portumor omnino ns locus pateat in animadcersionibus criticis,qui-

bus absolutum Codicis apographum illustrare consiituistis.

tTante

citazioni debbono valeie a stabilire fin da ora con ogni

rtezzala vera origine di quosto apparato critico, il quale vedrala

ce nel suo tempo. Chi lo volesso attribuire ai tardi suggerimenli

del Tischendoif, si allontanerebbe assai dal vero.

Ci piace di conchiudere il presenle artieolo con un' avverlenza

lorno al valore di questo medesimo apparato critico. Esso, come
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dice il Tischendorf, dovra trattare di piii cose, ma dapprima clella

correzione del luoghi,pubblicati erroneamente dagli editor! romani:

de omnibus locis minus recte editis (pag. XV). E potra essere, di-

ciamo noi, se pero non s'intenda delle correzioni, indicate dallo

stesso Tischendorf, le quali abbiamo gia fatlo vedei e con quanta

improprieta di linguaggio si chiamino correzioni. Se non che noi non

vogliamo parlare del valore, che avra 1'apparato critico, quando sa-

ra pubblicato; aspettiamo per farlo, che sia prima pubblicato. Par-

liamo del valore che esso ha e deve avere in quanlo e promesso.

INe possiamo esprimer meglio il nostro concetto
,
che colle stesse

parole degli editori romani. Questi ,
innanzi che pubblicassero nel-

1'anno scorso il volume del nuovo Testamento, promisero 1'appara-

to critico, e divisarono tutti gli argomenti che in esso tratteranno.

Cio essi fecero in quella parte del loro programma, che noi abbia-

mo riferita di sopra. Or dopo quelle parole essi soggiunsero que-

ste altre : Abbiamo volulo manifestare il nostro consiglio, ed ob-

bligarci colla nostra promessa, acciocche il volume del nuovo Te-

stamento
,
che e per uscire alia luce

,
resti protetto contro qualsiasi

mezzanamente erudito, il quale o volesse per malignita cahmniar-

lo, o volesse per ignoranza ingannare se medesimo e gli altri nel

giudizio del modo con cui e stato fatto e dell'uso a cui serve. Haec

sunt, quae obiter occupanda praeripiendaque videbantur, ne quis

eruditufas, inspecto tantum volumine, quod propediem in lucem

prodibit, aut falso nomine occasionem calumniandi libri arripe-

ret,'aut circa eiusdem usum rationemque perperam decipereturf

aliisque fucum facere contenderet .



DELLA

OPPORTUNITA DI RITORNO ALLA CHIESA

OFFERTA AGLI ACATTOL1CI

DAL CONCILIO EGUMENICO

Col riliutare il Concilio, gli eretici e i scismatici si privano di

un validissimo mezzo per far ritorno alia Chiesa, da Gesu Cristo

istiluita per la salvazione del genere rnnano. Questo assunto, evi-

denle ai cattolici, venne traltato recentemente da uno degli scrittori

della Civilta Cattolica, dinanzi al fioritissimo uditorio dell'Accade-

mia di Religione; e trattato in guisa da renderlo per awentura plau-

sibile altresi come trattazione ordinaria di argomento sul Concilio :

percio gli diamo qui luogo.

1.

Prima di enlrare nel vivo della dispuiazione sulla mirabile oppor-

inita di riunione offerta ai dissident! ; parmi, Emi Porporati e ri-

riti Colleghi, dover porre in sodo che la riunione stessa dev' es-

re ed e da loro desiderata. Perciocche dov' eglino per awentura

m la curassero, a che giova dimostrarne loro la opportuna occa-

ione? Or bene io affermo, che di diritto e di fatto niun eretico o

iismatico, che non abbia rinnegato ogni principio di rivelazione,

izi pure il naturale istinto di onesta, niuno, io dico, pu6 vedere il

immo Prelato della Chiesa romana offerirgli la mano, senza pro-

lerie VII, vol. y/7, fasc. 465. 19 27 Luglio 1869.
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vare un poderoso impulse a rendergli la sua rnano, in segno di ri-

congiunta amista.

Per provare la quale cosa, permettetemi ch' io prenda alquanto

larghe le v61te. Grande e 1' aspirazione alia unita sociale, e profon-

damente inviscerata nel genere umano. La accese nel cuore di cia-

scun uomo Iddio stesso, col rendere gli uomini tutli figli d' un pa-

dre solo. Cosi le nazioni furono radicalmente oidinale in una sola

famiglia dal fatto della creazione : sono torrenti di vita che pur vol-

gendo lontani i flutli, ricordano la unita della sorgente. E poiche gli

spiriti poco risentirebbero la fratermta del solo sangue, Iddio ad

affratellarli fece echeggiare nell'Eden e sul Sinai la gran legge:

Adorerai un Dio solo e a lui solo servirai. La quale parola divina

fonda-di diritto la fratellanza universale dei popoli, e compie for-

malmenle la fratellanza materiale dell' unica oiigine dei coipi. Gli

uomini, come esseri intelligent!, diventano, secondo Y idea del Crea*

tore, come altrettanli raggi, che debbono appuntarsi in un centro

solo : ma raggi che in uno stesso punto si inceutrano, sono raggi

che si riuniscono. Poco altro discorso si esigerebbe a dimoslrare

compiutamente che uii legame universale stringe tutti i mortali in

una famiglia: ma ho accennato il pensiero, e passo oltre.

Tanlo piu che la storia ci dice come la unita di principio e di fine

sia divenuta infalti germe di unione in tutti i tempi e in tutti i luo-

ghi. Pole oscurarsi il concetto di unita, che quindi nasce, pole tra-

Tolgersi, pote abusarsi : ma un' idea qualsiasi di unione tra le genti,

dimoro inconcussa al pan di ogni altra grande tradizione del genere

umano. Questa desto tanto plauso altorno ai felici unificatori di po-

poli, ancorache spesso traviati nel disegno che si proponevano, e

ingiusti nei mezzi onde incarnavano i loro disegni. Quindi restarona

in segno di maraviglia presso i pagani i barbari conquistatori, surti

3 livellare il mondo da Bubilonia, da Ninive, da Menii, dalla Scizia,

da Persepoli. Brillo, sebbene di luce atroce, il pensiero della unifi-

cazione universale in Altila, in Maometto, in Gengiskan, in Tamer-

lano; in Solimano II. I popoli ancora meno brulali ubbidirono egual-

mente ai nascoso istinto di unificazione. Forse e fdlso che Alessan-

dro sulle sponde dell' Oceano indiano lamentasse il troppo angusto
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confine del mondo da conquistare, ma ben e cerlo clie in queslo rac-

conlo si espresse fcdelmenle il pensiero unificante della slirpe greca.

Nella gente latina propagare il uome romano riputavasi sommo van-

to e quasi divino. Nel medio cvo gia cristiano era comune la per-

suasione di un solo impcratore mondiale. II qual ambizioso pensiero

forse non dispiacque a Napoleone I. A' di nostri, gli eredi delle aspi-

razioni pagane abusano dell' ingenita brama di affratellamento uni-

versale per ingaggiare i popoli in rovinose utopie, cui essi appellano

ora Alleanza dei popoli, ora Lega del ben pubblico, ora Confedera-

zione universale, ora Repubblica cosmopolita.

Or bene, io inferisco, siccome i culti supersliziosi e le multiformi

idolatrie rivelano la comune idea di un Dio da onorarsi, medesima-

mente i conati del genere umano per unificarsi, e 1' inleresse deslato

da chi o bene o male secondo questi conati, dimostrano una tenden-

za comune a compiere come che sia la universale fratellanza.

Apparteneva a Gesu Crislo
,

ristauratore di ogni vero e di ogni

bene
,
sceverare cio che ha di naturale e legittimo 1' istinlo di unita

sociale da cio che ha di innaturale e d' illegiltimo, rinnovarne il

concetto, determinarlo, e farlo prevalere. Aedificabo ecclesiam meam,
cosi annunzio egli il suo divino intento sulla umanita: Edifichero la

mia Chiesa. Qualesara I' ampiezza di tale associazione? Di tutti gli

uomini : pana 1' inferno a chi non vi si ascrive: Qui non crediderit

condemnabitur. Quale sara il vincolo sociale, sara politico o milita-

re, o commerciale, o altro? Sara dottrinale: Docete omnes gentes.

Nelle quali parole pai mi altresi cbiaramenle accennato che 1' idea

imificalrice divina prescinde dalle ragioni nazionali, non le cambia,

non le tocca, tanto e lungi che Gesu Crislo abbia inteso o un regno

litico o una repubblica universale: le genti, per suo precelto,

lebbono essere insognate di un solo insegnamento comune : e da

ile comunanza di dottrine che traversa i popoli, e trascende ogni

umana ragione, deve sorgere la comunanza di Gesu Crislo, e la sua

Chiesa, che egli in molti modi comanda sia una e sotlo un solo capo.

Poslo che il Maestro divino abbia cosi nconosciu!a la tendeuza

dell' uman genere verso unila, datole questa spiegazione aulore-

tole,

questi liinili, questo indirizzo, e egli possibile che i dissident!,
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ohe tuttavia professano fede a Cristo, rimangano indifferent* alia

proposta di riunione colla maggior Chiesa del mondo, qual e di fat-

to la Chiesa caltolica e romana? Affermo, che no: non e possibile.

Converrebbe che prima da essi fosse rinnegato Y antico Testamento,

lacerato il nuovo, abolite le tradizioni, arse le librerie tulte del cri-

stiani, rasi dal suolo monument! infmiti, schiantata dal cuore ogni

rimembranza del Cristo uno cd unico e Dio : e allora solo i dissi-

denti potrebbero adagiarsi senza rammarico nel desoloto pensiero

di andarne di\isi per sempre dalla Chiesa di Roma. Ma fmche ri-

mane in essi la nozione piu elementare della Chiesa voluta da Cri~

sto, forza e che Y idea di ricongiungersi alia grande unita romana, e

\edere brillare per tutto Y orbe una sola fede, un solo battesimo,

un solo Cristo, desti nei cuori inestimabile attrattiva: chi la dispe-

rasse come irnpossibile, ancora la vagheggerebbe, siccome proprio

e sublime concetto rivelato da Gesu Cristo.

Potrei questa dimostrazione compiere direttainente coll' additarvi

il fatto, che alia teorica esposta pienamente corrisponde. Qual terra

o eretica o scismatica non si commosse alttnvito paterno di Pio IX?

Poterono bene alcuni pochi interessati rigettarlo a nome di molti,

ma attutire i palpiti di questi molti non poterono, nedinegare il vi-

TO desio comune di instaurare la pace, ne comprimere il trasali-

mento destato nelle nazioni divise, al dolce nome di riunione. L'an-

nunzio del Concilio yaticano risono tra i dissidenti, siccome iltuo-

no della Pentecoste tra i cittadini di Gerusalemme. Ma queste cose

non posso io discorrere divisatamente : la bre\it^i dell' ora me lo di-

*ieta; e voi al pan di ogni altro dai pubblici giornali le conoscete.

Rimanga pertanto siccome pienamente convinto questo prirno

punto preliminare, che gli erelici ed i scismatici bramano, non

possono non bramare 1'amista della Chiesa romana
,
e il ripristina-

mento della unita religiosa tra quanti professano fede neir uno ed

*mico Redentore.

II.

Ora progrediamo: Se bramano 1'unione, qualealtra speranza lo-

tro rimane, di arrhare un giorno al desiderato loro, fuorche 1'acco-



OFFERTA AGLI ACATTOLICI DAL CONCILIO ECUMENICO 293

stars! essi, riverenti e docili, alia Chiesa romana? Potranno essi per

avventura darsi a sperare, e con ragione, die la Chiesa cattolica sia

per condisccndere a trattative oneste, a composition! benevole sulla

disciplina; ma del certo niuno e tra loro si demente, che si lusin-

ghi di vedere un giorno questa gran Chiesa venire a patti colle

comunioni dissidenli. E che? n' andrebbe forse il successore di

Pietro, seguito da mille prelati al Banco della Regina, a sottoscri-

vere i trentanove articoli di Cramnero? o ad ascoltare gli editti del

Sinodo di Pietroburgo e del colonnello che lo governa? o ad im-

parare la fede dal patriarca dei Cofti, o dei Siriani, o dei Caldei,

o degli Arraeni? o ad accordarsi coll' ecumenico di Coslantinopoli.

mentre dalla costui obbedienza si staccano i suoi vescovi di Russia,

del regno ellenico, e fin sulle porte del suo patriarchio, le chiese di

Bulgaria? N'andra il Successore di Pietro a imparare la fede dal

concistoro di Berlino, o dalla compagnia dei pastori di Ginevra, che

non han simbolo per altro uso, che per lacerarne a quando a quan-
do un articolo?

E poi qual pro per 1'unione, se anche succedesse per assurdo,

cotanta apostasia? Tutti cotesli tribunali di fede acattolica, evidenle-

mente non s' inlendono tra loro : quindi il traltato di pace firmato

con una parle, riuscirebbe a unalega di guerra contro lealtre. Dun-

que e impossibile, anche umanamente parlando, ricomporre un sim-

bolo uno, mendicandolo presso i dissident!. Forza e che tulti ceda-

no ad un solo. La Chiesa cattolica non cambio, non cambia, non

cambiera il suo. Dunque unica speranza di riunione e, lornare da

tutte le parti a Roma, come da Roma si e una volta fuggito in tulle

le parti. Quest' unica luce risplende : gli acattolici il sanno.

Sperano forse che un di la scienza progredita, confonda tutle le

credenze in un solo concetto di religione?Ma fin quiognipasso del-

la scienza acatlolica e stato un colpo di martello demolitore, non

unapielra recata all'edificio. Sperano chela Bibbia meglio intesa

formi un giorno il codice della cilia comune? Ma, Bio buono! la

Bibbia non e un Codice di leggi : e se anche ciascun suo versetto si

tramutasse in articolo legislativo, qual lite mai fu rfsoluta senza giu-

dici, senza tribunale? Che resta? La Chiesa cattolica, il suo tribu-

ale infallibile e materno.
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I!!.

E cio posto, chi non vede, umanissimi signori, chi non vede

apertissimo ,
che se essi non colgono studiosamente 1' occasione di

baitere alle porte del Yaticano, nientre dentro la basilica si aduna ii

Concilio, forse, ahime! la offerta grazia di Dio, fugge e trasvola, e

si nasconde nelle tenebre deli'avvenire in infmito. Questa porta, in

quest' ora, e loro additata dalla* bibbia, dalla ragion ieologica, dalla

storia, dal buon senso medesimo del naturale discorso. Ma qui vi

confesso
,
non per artificio rettorico

,
si per forza del vero

,
che mi

sento altutto sopraffare dall' ampiezza del campo ,
che veggo dis-

chiudermisi al favellare. Pero non potendo avanzarmi coi passi con-

tati d'una filosofica e disciplinata trattazione, mi contentero di tras-

correre a volo con accenni.

Su via ecco un dissidente qualsiasi, un privato, un pastore, a buo-

na fede ingaggiato in una chiesa acatlolica. Si spalanchino dinan-

zi a lui le porte di S. Pietro, ov' e raccolto ii Concilio. Dio grande!

quanto chiara e smagliante deve brillargli la immagine della vera

Chiesa di Gesu Cristo ! Qui e evidentemenle la Ecclesia una del

Simbolo, della Tradizione, della Storia: qui la Famiglia di cui par-

la il nuovo Testamento, il Corpo uno di cui tanlo scrisse S. Paolo,

1'unico Ovile e 1'unico Pastore profetato da Ezechiele e ordinato da

Cristo. II greco, il russo, il cofto, 1'armeno, il siro, il caldeo, il

bulgaro, Tellcmco cerchi intorno a se Y unita, e vedra 1'indipen-

denza de' suoi vescovi
,
tranne cola dove un procurator imperiale

supplisce colle catene di ferro dove si allenta il legame della au-

torila : se risale nei secoli della sua storia
,
in picciol corso trovera

la data in cui il suo raino fu reciso, anzi le piu delle chiese sci-

smatiche troveranno che son rami recisi da ramo reciso prima. Un

primo lampo di sincerita basta per non iscambiare lo sterilito ramu-

cello col vero tronco. II tronco, e chiaro, dev'esser quello che pog-

gia sulla radice, sul terreno dove rAgricoltore divino il pianlo, in

Roma.

II protestante poi di buona fede
,
deve

(
mi si perdoni la severa

,

se ben non seria parola ) deve sentirsi muovere a riso
,
come gli
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antichi auguri, allorche ragiona di unita nclla sua chiesa. Viventi

ancora i capi fondalori , gia ogni unila ne anda\ra scerpala a brani
,

poi si sparse in bioccoli portati dal vento
, oggi e polvere quasiche

impalpabile: i nomi e le fedi delle chiese protestanti bisogna impa-

rarli dai fatti diversi dei giornali. II sotterfugio dogli articoli fon-

damentali, che niuno pole mai ne di diritlo, ne di falto determina-

re, non fan piu gabbo agli uoraini leali: il libero esame ne tolse

peifmo la speranza, radicalmente. Ma ci resta 1' unita della Bibbia,

dicono alcuni
,
che accomuna e iucentra tulle le comunioni prole-

slanli. Ebbene vediamola: ov* e la vostra Bibbia? dov' e stampala?

Se e di Ginevra, non unisce quei di Londra; se di Londra, non con-

grega quei di Berlino; se di Bes lino, non affralella quei di Nova Jork.

Breve, la Bibbia in balia del libero esame, non e piu, o fratelli pro-

testanti, non e piu Y oracolo di Dio uno e incommulabile, che aduna

il popolo elello, ma e divenuto
(
nol dico per ischerno^ma con ama-

ro pianto) an cicaleccio che dice e disdice e si contraddice, secondo

il clima e le lipografie. E quasi cio non baslasse allo strazio della di-

vina parola, le chiese protestanti lacerarono ogni giorno un foglio

dal preteso codice uniticatore : Lutero ne porto via inter! quaderni,

Calvino ne strappo la sua pai te. Oggimai non reslando piu che strao-

ciare, ne stracciano pubblicamente in Inghilterra, in America, in Ger-

mania, la storia, la verita, 1' aulenzia, 1' ispirazione divina. Si di-

sputa del Genesi e del Pentateuco e dello stesso Vangelo come de-

gl' inni di Pindaro , e delle favole di Esopo. Che resta deir unita

biblica? Dov'e? Eh, fralelli divisi, cercalcla nella basilica Yatica-

na, la sorge una mensa, e quasi dissi un altare, colla Bibbia tra i

candelabri, e i Padri dei Concilio la leggono con un solo labbro,

come a Trento, come a Firenze, come a Vienna, come a Lione, come

a Costantinopoli, come a Calcedone, come ad Efeso, come a Nicea.

Questa e 1' unita, ancora biblica, se la bramate.

Bramano essi ravvisare la Chiesa santa: unam sanctam? Rimiri-

no essi quesli venerandi senior! qui raccolti. 3on fragili anch' essi,

hanno seritito la polvere umana : ma quale di essi ha predicate in

nome della Chiesa un errore in fede? o sancito urfa ihimoralita? II

loro ministero Ira mezzo il laicato e per se stesso operatore di san-
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tificazione, il loro clero, i loro religiosi e le religiose destano irresi-

stibile ammirazione tra gl' infedeli
,
tra i turchi

,
tra i protestanti :

cd essi medesimi, i Padri del concilio, sono incanutili in guerreg-

giare il peccato, fomentare la wtu, fondare asili air innocenza, ri-

coveri al poverello ;
e trattanto hanno patito ,

e pregato pel proprii

persecutori. Leggano i dissidenti spassionatamente i processi di ca-

nonizzazione de' nostri Santi
,
e vedranno tesori di carismi divini

profusi nella nostra Chiesa : mentre il protestante non ardisce chia-

mar santo niUno della sua comunione
;
e il scismatico cerca invano

nella impoverita sua chiesa gli eredi dei Basilii, degli Atanasii, del

Grisostomi.

Volete splendore di cattolicita? Dimandate ai Vescovi del Vatica-

no il nome delle loro sedi : \i e tutta raccolta la geografia. Cerca-

tela nelle congreghe dissidenti : le scisine oriental!, in occidenle sono

appena conosciute per nome dai dotti : la scisma greca ha gia tre

figliuole emancipate, la chiesa russa, 1'ellenica, la bulgarese: etut-

te e singole col proprio nome del paese, che le ristringe, negano di

possedere la universalfta senza confine. La caltolicita dell' Aiiglica-

nesimo non aduna neppure la maggioranza degl' Inglesi; in Prussia,

in Isvezia, in Isvizzera, in Danimarca, negli Staii uniti, molte e mol-

te cattolicita microscopiche non arrivano dal tempio sino alia porla

della citta.

Si lusingheranno esse almeno di origine o di dottrina apostolica?

Ma come, se tutte o han disdetto parte del simbolo, o interrotta la

genealogianell'Episcopato, o cessata la comunione colla catledradei

Principe degli Apostoli? Forse che un nuovo cenacolo, una nuova

Pentecoste ha ispirato novelli apostoli? Gli scismatici slessi non lo

credono. I protestanti che con istudii siorici vollero risalire alia lor

Pentecoste, in cambio di lingue di fuoco .piovuto dal Cielo, trovaro-

no ira, livore, bestemmia, avarizia, lussuria scaturita clalla passio-

ne, e ricercando il preteso cenacolo di Lutero, di Zuinglio, di Cal-

vino, di Arrigo YIII, s' incontrarono nella taverna dell'Orso nero, e

han visto tutto intorno talami adulterati, e cocolle sparse al vento,

e veli di monache lacerati o volti in flammeo di sacrilegio. Queste

istorie le hanno scrilte j prolestanti : noi solo le citiamo, Noi inve-
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cc non abbiamo che una sola Pentecoste, quella di Gerusalemme :

ma il tuono di qucl giorno presso noi echeggia di sccolo in secolo

da Nicea insino a Trento, insino all'odierno sinodo vaticano
,
non va-

riato, non ismenlito, non affievolito giammai: attorno alia tomba di

Pietro si rinnova 1'antico cenacolo, e Pietro vi parla per bocca do!

suo ducentesimosettimo successore, Pio Papa IX.

fratelli dissidenti, se tanto sole di verita fiammeggiante non vi

riscalda, non vi illumina, non vi attrae, che fia di voi e delle vo-

slre chiese? Venite, studiate, ascoltate, orate, e datevi vinti. . . vinti

no; vincitori delle passioni e dell'errore: questo e \ittoria.

IV.

Signori, sarebbe fornito il compito mio e la sopporlazion vostra,

se io non dovessi almeno accennare alle difficolta, che per avventu-

rasembrano ai dissidenti attraversare la slrada di Roma. Trapasso le

differenze dottrinali, delle quali in una breve dissertazione non e

possibile trattare partitamente; e rispondo ad una sola obbiezione che

molte ne abbraccia, ed e comunissima. Io ascolto un gemito confuso

di molt! amici della verita che impensieriti e turbati al fulgore d'un

Concilio ecumenico, vorrebbero e non vorrebbero bussare alia porta

della basilica vaticana, e varcare la soglia. Ah, se almeno la Chiesa

cattolica, sospiran essi, si acconciasse a noinelle forme esterne! se

essa ammettesse la nuova civilta delle societa progredite! se si svec-

chiasse della ruvida scorza del medio evo! se si forbisse, se si am-

mantasse di gioventu novella. . .

Basta, basta: so chi e che si lagna. Non vi sdegnate, o fratelli

parati, se invece di darvi risposta, io vi fo una dimanda. Chi sietc

oi, che alia sposa di Gesu Cristo volete insegnare la vita nuova?

oi tutto intorno alle vostre chiese non avete edificato altro che se-

polcri : sepolto avete Io spirito di apostolato , sepolta V abnegazione

evangelica, sepolta la indipendenza ecclesiastica, sepolto dove piu

dove meno profondamente le Scritture, la predicazione, il sacerdo-

io, i sacramenti. Se non restasse a custodire sopra terra le vostre

liquie o una sciabola, o il knout, o il banco della Regina, o una
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catena d'oro; domani sarebbe deserto ne' vostri templi, e la Chiesa

cattolica vi entrerebbe trionfante a ribenedirli. E voi dalla vostra

necropoli pretenderesle riaccendere la fiarama vitale nella Chiesa

cattolica? Non e morta, ne moribonda, ne invecchiata, ne inferma,

ne languida colei, che spogliata oggimai di umani presidii, falta

bersaglio ad atroce e perenne perseeuzione, pure effonde iesori di

parola conquistatriee e di opere beneiiche; colei che resiste a lutte

le tirannie, e fonda 100 diocesi in pochi lustri, e rinnova la sua

gerarchia fin sul terreno nemico, e dilata tuttodi le sue frontiere.

Mirate anche solo il torrente di vita che discende dal capo nelle

membra, e risale dalle membra al capo. Questo vegliardo che pre-

siedera al Concilio e Pio IX. Oggi festeggiamo 1'anniversario della

sua elezione 1 : ma la Chiesa lo elegge con plebiscite ,
se cosi puo

chiamarsi, quotidiano, e lo incorona di amore ogni giorno e di obbe-

dienza feconda e vivificante. Egli manda im gemito; e la Cristiamt

tutta si scuote, e i Crociati marciano da tutlo il mondo a fare la

sentinella al Padre del Yalicano; milioni d'uomini gli mandano ar-

gento e oro
7

tutti i figliuoli gli offrono il tributo della preghiera.

Invila i fratelli ad una canonizzazione; e cinquecento Vescovi accor-

rono a solennizzarla. Proferisce una formola di defmizione domma*

tica; e tulto il clero e il popolo cristiano s'inchina giubilante e dice:

Crediamo! Che piu? celebra egli una festa privata, personale, pel

giubbileo sacerdotale
;
ed ecco la gioia sua diviene gioia dell'uiii-

verso. E il Concilio? none forse un palpito di giovinezza, ener-

gica quanto al dimani della prima Pentecoste? Cessate, cessate

adunque, o fratelli separati, dail' inutile prova e supervacanea di

svecchiare la Chiesa.

Cessate voi pure, o cattolici, che inconsapevolmente parlate co-

me i dissidenti, e anelate a riconciliare la Chiesa col secolo. Le vo-

stre intenzioni le laudo : ma voi siete pochi e contraddetti dal popolo

crisliano che ascolta la voce di mille Yescovi e di Pio IX che vi

condannano, Foste anche la maggiorita della presente generazione;

che e una generazione dinanzi alia Chiesa ? Eccola questa matrona

1 La dissertazione fu letta il di 17 Giugno.
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divina, per quaranta secoli impromessa a Cristo, per diciannove se-

coli gii disposata, vergine e feconda, giovane sempre come chi e

immortale; essa non conla le generazioni, ma le battezza, le alleva,

le marit;), le assiste iQ morte, prega sulle loro tombe, e aspelta no-

velle generazioni. Non prende legge dai secoli, ma la impone. Non

cambia modi, ne mode. Non si adatto al secolo di Nerone, diDomi-

ziano, di Decio, di Diocleziano: ma vi sostitui il secolo di Costanti-

BO. Non si adatl6 neppure al secolo di Carlomagno, ma adatto Car-

lomagno al suo secolo. Non si adalto al secolo di Enrico IV, ma vi

contrappose il secolo di Gregorio VII, e il secolo di Federigo II re-

sto distrutto dal secolo di Innocenzo III e del successor!. Non si

adiitlo al secolo della Rivoluzione, dei principii dell'ottantanove, del

Dritto nuovo, dei Fatti compiuti; ma formo e forma il secolo di

Pio VI, di Pio VII, di Pio IX e del Concilio vaticano.

Adunque, o dissident! o diffidenti che voi siate, e da venire alia

porta di S. Pietro, non a proporre le mode del secolo corrente : ma
ad imparare. S. Pietro, che cola regna dalla sua tomba, non e uso

dimandare consigli in fatto di religione, di morale e neppure di ci-

vil ta: ha sempre insegnato e sempre insegnera. Chi non 1'ascolta,

tal sia di lui : la fhiesa polra ripetere, come il suo divino Sposo

moribondo: Tutto di stesi le mie braccia a un popolo incredulo e

contraddicente.

Ma, ahime, che duro e acerbo sara il castigo degli indocili, co-

me gia della reieita sinagoga. Forse secoli e secoli di pwlungata

;parazione ! Che dico di separazione? di distruzione, di sfacelo, di

lorte senza risurrezione. Forse un di non lontano il Salvatore del

londo passera presso la citta dello scisma e dell'eresia, e piangera

ille loro ruine: Ut appropinquavit videns civitatcm flevit super

t, dicens : Quia si cognovisses et tu, et quidem in hac die tua,

lae ad pacem tibi! Ah, se aveste ravvisato il giorno della pace, il

porno 8 Dicembre! Ma voi chiudeste gli occhi alia luce di que-

t'ora, e 1'ora trascorse, e s'involo la luce: Nunc autem abscondita
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sunt db oculis tuis. Yerranno i giorni della guerra: Venient dies in

te: et circumdabunt te inimicitui vallo, et circumdabunt te et coan-

yustabunt te undique. Eccoli, eccoli, gia muovon campo i nemici,

gia aprono le trincee, gia stringono, gia sono sulla breccia... le lie-

re falangi si chiamano Razionalismo, Positivismo, Materialismo,

Panteismo, Ateismo : e voi siele imbelli, siete inermi. Dunque ad

terram prosternent te, et filios tuos qui in te sunt. Yi hanno umi-

liate: non avete piu Re unto da Dio, i vostri sacerdoti non ban piu

missione; qui li manda un soldato, lei una donna, altrove un conci-

storo di laid... I figli vostri se obbediscono ai paslori rinnegano it

libero esame; se disobbediscono, e perito ogni simulacro di Chiesa.*

distrulto il clero, il sacrifizio, i sacramenli, non rimane tanlo lera-

bo di bibbia inlatto, da potervi leggere la divinita di Gesu Cristo...

Si compira il disegno, che ora sudna alto nelle accademie protc-

stanti: Una Chiesa senza preti, una religione senza catcchismo,

un culto senza misteri, una morale senza teologia, un Dio senza si-

stema. Or questa e la traduzione letterale del Non relinquent in

te lapidem super lapidem.

Profeto io, o recito la storia che sotto gli occbi nostri si avvera?

Deh, che non abbia un giorno a recarsi per causa di si consum-

mata ruina quella terribile parola: Eo quod non coynoveris tempus

visitationis tuae: per non avere accolto in tempo la grazia del Con-

cilio vaticano. Sia piutlosto esaudita la prece di Cristo: Non pre-

go io soltanto per gli Apostoli, ma anche per coloro che crederan-

no in me, affinche sieno tutti una cosa sola, come una cosa sola

siam noi. Io in essi e tu in me, affinche sieno perfetti nell'unitiJt.

Ho detto.



I CROCIATI DI SAN PIETRO

SCENE STORICHE DEL 1867

LX1V.

L insurrezione di Roma, 22 Ottobre, alia notte.

Sul cadere della nolle
,
dai seltarii assegnala all' esterminio della

capitale del crislianesimo, sembrava covasse nel popolo romano un

presentimento di calamila imminenle. Deserle le vie, serrate le bot-

tegke o a sportello, i padrifamiglia rinchiusi, incerli e palpitant!

coi loro cari, le donne sopraffatle di paura e di cieco lerrore. Per-

docche sebbene confortavali la presenza del Sanlo Padre tultodi per

le vie di Roma, e la conosciula lealta de' concilladini, e il valore

delle milizie fmora sempre vincenli, pure piu ragioni urgenii con-

orrevano a lurbarli in su quest' ultimo : giacche a visla di ognuno

si molliplicavano sicarii, forestieri all'abito e alia parlala; si erano

dile nel di innanzi grida sediziose di slranieri ubbriachi, e minacce

di prossima vendella, gitlale in faccia ai soldali trovati soli e inermi,

e nei giornali dci nemici sonava alto la profezia deH'apparecchiata

sollevazione. Era come un nugolo nero, eke pendeva suH'orizzonte:

:si sperava di vederlo dissipato, e pure a ciascuno parea gia quasi

balenare, squarciarsi e scaricare la procella. OHre di che non pochi

ciltadini cospicui (il sappiamo di almeno otto differenli persone) ave-

vano ricevuto awiso di tenersi per questi giorni appialtali e difesi.

Negli ufficii poi della sicurezza pubblica e presso il comando militaro
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si ignorava bensi il disegno dell'esecuzione, ma tenevasi per indu-

bitato il tentativo di somtuossa nella sera del 22 1.

II prorompere dei lumultuanti circa le ore 7 giustifico la comune

espettazione. Otto o dieci panti ftuono assaliti a im tempo stcsso: ma

nulla sorpasso di orrore la catastrofe dclla caserma Serristori. Nelle

Tie adiacenli si vedevano da phi ore gruppi di giovinazzi dal piglio

scherano associarsi nelle bettole, far capo agli sbocchi dei vicoli e

delle porte, un viavai concitato, un parlottarsi di strappo, inesplica-

bile ai vicinanti: aspettavano lo scroscio. Frattanto ad un angolo del

quartiere, la ov' era una stanzelta a terreno coll'uscio sulla via,

smoofavano da un legnelto tre assassin!. Due di essi erano in divisa,

forse mentita, di militari, e un terzo in borghese, il famigerato Giu-

seppe Monti. Costui con chiaveJYodolenta aperse d'un tratto la portar

i compile! vi collocarono due barili di polvere, e uscili si posero in

ispia: il Monti accese 1'esca, edisparve. Altri sicarii 1'agguatavano,

pronti a stilettarlo, se avesse tentennato 2. ]\on avea Y infame ben

contato dugento passi in via di Borgo nuovo, ed ecco un tuono spa-

ventoso : un angolo vivo della caserma saltava in aria
; muri, palchi,

mobili, letti erano un monte di ruine fumanti, da cui uscivano gual

di feriti e di moribondi. Tulto intorno nel quartiere, nelle strade,

nella piazza Scossacavalli, buio profondissimo ; spenii essendo per

1'urto dell'aere i lampioni, e le tenebre addoppiate dal polverone

caldo, impregnato di zolfo e accecanle, e falte piu orride ancora per

le strida delle femmine e dei fanciulli nel vicinalo. Yentiselte uomini

giacevano acciaccati tra gli sfasciumi, i piu, giovinetti romani, ar-

rolati alia banda musicale.

I felloni della squadra garibaldesca, udito lo scoppio, parte si di-

lungavano in frolte ad altri misfatti, plaudendo e festeggiando, co

me belve clie si leccan le labbra insanguinate; parte, a cio coman-

dati, mettevan mano all'armi gia in pronto. Una sessantina di loro

{e, crediamo, tra questi il caposquadra Gaetano Tognetti, die poi

mori sul paico), si era nascosta presso 1'ospedale civile di S. Spiri-

1 Rapp. varii della Gendarmeria, nei Doc. mss. degli Arch. 18-22 Ottobre ;

Proc. Acquaroni, pp 11-1S.

2 Proc. Bossi, ecc. Confess, giudiziale del Monti, pp. 56-62.
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to, quindi invase 1' ospedale militare a rapire le armi degl' infer-

mi : raa sgomentali dal sopraggiugnere degl' infermieri militari
,

gherrairono in furia alcime poche carabine, e fuggirono. Per meglio

riuscire alia proposta carneficina accorreva dalla Lungara un branco

di malandrini traveslili da Zuavi : cosi, sotto specie di soccorrere i

camerati, tra le lenebre e la trepidazione avrebbero a grande sicurla

menala la lama del pugnale. Due Gendarmi che gl' inconlrarono, e

giudicandoli dalla divisa diedero loro il passo, furono investiti dal

falsi zuavi, e a gran peria salvaronsi dalle loro baionette. Questa ma-

snada e le allre si attestavano per iscagliarsi sulla caserma 1.

Ma gli Zuavi veri in mezzo all' orribile trambusto non avevano

smas'rito il consiglio. Comandati dall' intrepido aiutante di Bellevue,

accesero torce a vento, i sergenti riaccozzarono i superstiti , che

brancolando si armavano, spalancarono la porta, e senlite le fu-

cilate dell' orda irroinpente si disposero con ira tremenda a ri-

geltarla. Pochi col pi bastarono, perche quei vili si dispcrdessero in

fuga : poi d' ogni parte torno deserto e caligine e silenzio, funestato

solo dai dolorosi lamenti dei mal sepolti. A poco a poco tornavand

a splendere riaccesi i fonali nelle circostanze insino al Valicano ;

picchetti di Gendarmeria rinforzali dai Zuavi incercettavano le co-

raunicazioni, e gridavano il Chi viva ai passeggeri, che rari e tre-

manti ritiravansi alle loro case. L'esecrando disegno di assalire la

reggia di Pio IX non pole piu tenlarsi : e, se e Tero cio di che

si pavoneggiano i referti seltarii, che una banda fosse appiattata

ne' dintorni, certo o coscieiiza o paura la sbaldanzi dal nefando sa-

crilegio. Gominciava invece 1'opera dei soccorsi ai sotterrati. Eran

arrival! freltolosi sul luogo monsignor di Merode, i cappellani di

Woelmont e Daniel, e altri sacerdoti parrochi delle vicine parroc-

chie, e religiosi, e laici, Ira i quali il signor dfi Reussens, promi-
nistro del Belgio. Innanzi a lulli vi era accorso il colonnello Allet,

che udi lo scoppio mentre passava il ponte S. Angelo col chirurgo

maggiore degli Zuavi, doltor Yincenti. In cinque minuli furono sul

1 Proc. Acquaroni, ecc. p. 29. Rapp. gen. del gen. Zappi, nei Doc. mss.

degli Arcbiv. 5 Nov.
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luogo, e il dottore dava mano alia pala per disseppellire gl' inter-

rati. Ne tardo guari a sopraggiugneni una numerosa squadriglia di<

Yigili cogli ordigni di salvamento l.

Tra le cannibalesche imprese macchinate per questa notte, solo

il disastro di Serristori sorti in parte 1' intento dei cannibali : per

tutto altrove tornavano sul capo dei macchinalori. Pareva che un

occulto angiolo di Dio si dilettasse a distessere le maglie ad una ad

una della rete di tradimenti gittata sopra Roma. Alle officine del

gasse i facinorosi proponevansi di yoltare le chiavi de' condotti mae-

stri, e rapita la luce alia cilia proteggere colla oscurita atroce Y in-

furiare delle stragi. Se non che, come la polizia aveva poche ore

prima agguantato 1'operaio comperato per adoperare a perfidia, cost

la forza dei Gendarmi e dei Carabinieri respinse i venuti a teutar

la violenza 2. Dio sa quanti e quali orrori questo solo fatto av-

Tenturoso risparmio ai cittadini romani. Egli pare tuttavia che il

Cucchi non confidasse in questo particolare, o che dopo la presura

del suo mandatario ne deponesse il pensiero, giacche avrebbe in

caso contrario dovuto allestire troppo grande copia di torce a \ento

in servigio de' suoi
;

e noi ne troviamo nei documenti assai scarse

le tracce.

Non meno infelice riusci la prova ai Garibaldini in piazza Colon-

na, sito centrale e di suprema importanza, sia pei comandi militari

che quivi risiedono, sia pel Governo che al palazzo di Monte Cito-

rio liene ufficii e prigioni. Vi fu bensi dato il segnale, col lanciaro

una bomba orsiniana sotto il portico del Casino, ed essa venne a

ruzzolare a piedi del colonnello di Gendarmeria Evangelisli, e del

capitano di Fumel dei Zuavi : ma, come piacque a Dio, la bomba

sfumo per labocca, e il colonnello laraccolse lultam rovenle, sen-

z'altro danno. I cialtroni della 2. a
squadra che da phi vie Iraevano

1 Rapp. varii, nei Doc. mss. degli Archiv. 22-23 Ottobre. Proc. Bossi, eoc.

p. 16; Rapp. del Comit. d'insurrezione. Relaz. garib. nella Gazz. d'ltal,

7 Dec. 1867. Noi pure eravamo presenti.

2 Rapp. del gen. Kanzler^.^. MEKCACCI, La mano di Dio, II, pp. 4647.

Alcuui giornali settarii diedero la cosa come eseguita, insieme cogli altri delit-

ti tentati e non potuti (fompiere ; e stampavano prima del fatto.
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alia piazza colle armi sotto le vesti, non udendo lo sparo, e trovan-

do invece la gran guardia in atto di sgomberare la piazza e recarsi

in difesa, avviliti, chi di qua clii di la scantonarono. Si lagnano

amaramente i rapport! garibaldesi, che un dcposito d'armi a costo-

ro destinate venisse quasi sull'ora stessa sequestrate dalla polizia.

Ora noi sappiamo di buon luogo, che il deposito era in via Monte

Brianzo, n. 19, e piu die d'altro, copioso di granate esplodenti,

collocate in casse coll' indirizzo (ingiuriosamente) al sig. Odo Rus-

sell. Non la polizia, ma un traditore dei tradilori nego le armi ai

congiurati, sotlo pretesto che essi non portavario il contrassegno

convenuto, che era un mezzo bigHetto di visita 1.

Delia seconda squadra, comandata a si importante fazione, altro

Bon si seppe, se non che si provarono di assassinare un infermiere

militare, Sante Grigioni, incontrato inerme al vicolo del Pozzo, e

non gia la sentinella del Casino, cui si vantano di avere assalitb va-~

lorosamente i Garibaldini, sempre audaci nelle scritture. Poco stan-

le uno de
7

loro capocci cadde in mano della Gendarmeria. Era co-

stui un Pietro Silvani, ufficiale romano, esigliato per fellonia e rube

colorite di politica italianissima, e pero doppiamente acconcio a gui-

dare un tradimento contro i gia suoi colleghi al Casino. In suo mal

punto riconobbelo il capitano Narduzzi, efecelo ammanettare. Buon

Burnero degli sbandati si ritirarono al lanificio di Giulio Aiani, an-

ch'esso de' capi, e vi cbbero quartiere per questa notte e per piu

giorni, fmche colci furono presi d'assalto e parte uccisi e parte im-

prigioniati 2.

Non vi era fraUanto alcun punto di Roma che non risentisse il

furore dei sollevati, ma sempre misto di prodizione e di codardia.

Yarii ufficiali superior! eran designati a morte, e a tale uopo aveva

dato distinta nota delle dimore loro un cospiratore : il solo sostituto

del Ministro deH'armi, cavalier Mazio, fu effettivamente assalito.

Non trovandolo al primo ingresso di sua casa, fmirono di coltello la

1 Rapp. varii nei Doc. mss. degli Archiv. 22-25 Ottobre, e altri del 5 No-

vembre. Relazioni special! di magistrati e d' ufficiali super.

12

Ivi; e nel Proc. Aiani, pp. 31-32. Proc. Acquaroni, p. 27. Rapp. del

comit. d'insurrezione. Relaz. garib. nella Gas;, d'ltal. 7 Die. 1867.

Serie Vll, vol. VII, fate. 465. 20 27 Luglio 1869.
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ordinanza di lui 1. Presso Campo Vaccino il foriere di Gendarme-

ria Francesco Carrara venne sorpreso in carrozza, ucciso di pislola,

e spogliato delle armi. Tale prodezza e forso gloria del garibaldino

Ansiglioni, il quale poche ore dopo fu veduto in una casa di mal

affare, macchiato le vesli di sangue, mostrare uno squadrone di

gendarme cui diceva d'avere guadagnato 2. Un foriere dei Carabi-

nieri esteri, Aristide Gudenec, passando disarmalo per via, fu ad

un tratlo circondato, accollellato e lasciato per morto 3. Tuttavia

non sempre riuscivano gli attentati dei raolti contro i pochi : il gen-

darme Rosati, investito da un gruppo di Gadbaldini, tramezzo i col-

pi di rivoltella pose mano alia sciabola, e si fece largo 4 : il briga-

diere Perucci, paltugliando con cinque Guardie di polizia, come vide

sbucare da fronte una cinquantina di faziosi, in luogo di ritirarsi or-

dino il fuoco e rispose a pisiolettate contro le fucilate
;
]'amnmlina-

mento si dileguo in un batter d'occhio 5: tanto e vero che 1'insurre-

zione era opera di vili, condotti sul terreno per sola forza di danaro.

Piu tiera puntaglia accendevasi dalla 6 a
squadra, a' cui gesti ave-

va il Cucchi assegnata la piazza Montanara, la espugnazione de' po-

st! di Gendarmeria, e il sostenersi ad oltranza nella posizione acqui-

stata
; siccome quella che doveva incatenare il Campidoglio con'porta

S. Paolo. Fecero slormo al capo di ponte Rotto, con armi d'ogni fatta

e con grande bandiera. Veduto venire alia volta loro una ronda di

otto o dieci Gcndarmi, condotta dal maresciallo Tedeschi, 1'accol-

sero con una scarica, che uccise un Ponliticio : ma i vivi misero

mano alle pistole, che altro non avevano, e si bene le adoperarono,

che parecchi degli assalitori caddero a terra, e uno vi fu rinvenuto

morto il mattino dipoi, e dall'attillatura del camicion rosso giudi-

cato de' caporioni. I Gendarmi, dato buon conto di se, si riliravano

1 Doc. mss. degli Archiv. 22 Ottobre. Proc. Bossi. Confessioni del Monti

e del Sernicoli, pp. 167-168, 178-179.

2 Rapp. della Gendarm. nei Doc. mss. degli Archiv. 23 Ottobre. Proc.

Bossi. Confess, del Monti, p. 63.

3 Proc. Acquaroni, ecc. p. 27.

4 Ivi, pag. 24.

5 Relaz. speciale delle operaz. delle Guardie di polizia.
'

m-> * ^ :i.

'

ot- -
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al Campidoglio, quando caduti in miove bande, dovettero far sosta

ad una caserma. I Garibaldini invece gittaronsi per vie oscure e

imbatteronsi nella pathiglia di polizia, die poc' anzi aveva sgomi-

nato 1'assembramento sopra mentovato. Si fermarono i prodi poli-

ziolli, e intimirono alia squndra di disciogliersi, ma essendo lore

risposto con allo chmore di Viva Garibaldi e con fucilate, si ripa-

rarono al posto di Gendarmeria a S. Angelo. Qua appunto mirava

la masnada; ma invano. Perciocche la picciola brigata de' Gendar-

mi, cosi opportunamente raddoppiata di numero se non d'armi, si

difese con vivissimo fuoco. Di die inviliti gli aggressori si sparpa-

gliarono a salvamento. Nel di seguente si trovo nelle adiacenze la

bandiera tricolore italiana, con pressovi una camicia rossa, forse

dell'alfiere, e copia grande di fucili militari e da caccia, pislole,

alabarde, sciabole, mazzi di cariche : testimonii tutti del fugace va-

lore dei patriotti 1.

Ancorche in tutii questi attacchi spicciolati poco o nulla guada-

gnassero i Garibaldini, pure grave pericolo sovrastava alladtta, se

loro riuscito fosse il soprammano al Campidoglio. Non Tavrebbero

mantenuto un quarto d'ora contro le baionette : ma troppa boria

e troppo puzzo di millanteria ne avdan menato pel mondo, e sul

falto medesimo la campana municipale mandata a martello avrebbe

di crudele spavento costernato Roma. Pero a questo si erano ac-

cesi con istudii supremi. Pare che primo disegno fosse che i due

Cairoli discesi pel Tevere a Ripelta recassero le armi a numerosa

masnada, e con essa movessero al Campidoglio 2. Ma il giorno

dell'azione, o per non avere novella certa di quella spedizione, o

quale altra si fosse la cagione, certo il Cucchi commise la gran

conquista alia l
a

squadra de' suoi briganti, da adunarsi nel Foro

ossia Campo Yacdno, e alia 7 a

,
nascosa nelle circostanze di piazza

Araceli, clie e quanto dire daH'opposta parte del colle. L'ordine

ategico era questo : richiamare a pie della cordonata che sale*
1 Rapp. varii deAla Gend. riei Doc. mss. degli Archivii, 23 Ottobre. Relaz.

spec, delle oper. delle Guardie di polizia. Proc. Acquaroni, ecc. pp. 24-25.

Relaz. garib. nella Gazs. d'ltal. 7 Die. 67. Rapp. del Comit. d'insurr.

2 Proc. Aiani, p. 10.
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da questa piazza, la guardia del Campidoglio, e cio a gran furia di

schioppeltate : le altre bande salendo a ridosso, e ancora da monte

Caprino, agevolmente avrebbero occupato il sommo dell'arce indi-

fesa, o certo preso alle spalle i difensori. All'uopo di mantenere sito

cosi vantaggioso, cola dovevano accumularsi altre forze vivc an-

cora; e im ammasso di granate orsiniane, gia prima stipate ne'sot-

terranei del palazzo capitolino, avrebbe loro dato mirabile giuoco,

scagliandole a mano tra mezzo i Pontificii che tentassero il riacqui-

sto. Sembrava una si ben ordinata sorpresa non poter fallire : molto

piu che in Campidoglio non vegliava maggior guarnigione che in

tempi quieti, cioe una brigata di circa 14 Gendarmi, e un picchetto

di forse 12 Carabinieri l.

E pure il Campidoglio non cadde. La squadra dalla parte di Ara-

celi aperse il fuoco con quattro colpi a bruciapelo contro il tenente

March! e un altro gendarme di nome Caroli, i quali a caso quivi

passavano : sboccarono un cento congiurati dai portoni e dai vi-

coli, si schierarono dai due lali della piazza, e animati da un ca-

poccia (forse 1'Ansiglioni) ,
che agitava una grande spada e urlava

All'arm!, Fuoco, presero a incrociare un'ardente moschetteria con-

tro il Campidoglio. Gia cola era balzato, illeso tra lagrandine delle

palle, il March! : gridava arme, e si poneva alia testa dei Gendar-

mi : il sergente Kruger sortiva con otto uomini : s' attelavano alia

ringhiera, e s' ingaggiava la mischia tra 1'alto e il basso della sali-

ta. Al romoreggiare degli spari, le masnade dall' altro lato del colle

stormeggiavano dai tragetli, si rannodavano in procinto di monta-

re all'assalto : le comandava il general Cucchi in persona. Ma pri-

ma di costui gia v'era corso volando Taiutante maggiore di Courten

con a lato il capitano Epp e un forte distaccamento di Carabinieri,

appunto dalla caserma S. Adriano sul Foro. Giugnere, coronare

I'altura, tonare con tre orrende salve, fu un punto solo. Nell'istan-

te medesimo il capitano Wasesha con picciolo drappello spazzava il

Foro a pie della salita : nella propinqua caserma Ravenna il colon-

,

-

. t.r
-^.

.
. "^/f'

^ '- ^ *. '?,*''
" "

1 Proc. Acquaroni, pp. 23 e 39. Relaz. spec, di ufficiali e di cittadini

romani. Relaz. garib. s. c.
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nello Jeannerat, al cui comando apparteiieva la stazione capitolina,

raccoglieva im pugno di prodi, e scendeva lurbinoso per via Bonel-

la, rovesciando gli intoppi frapposti dai Garibaldini, cacciandosi in-

nanzi a fucilate i resistenti, arrestando i troppo tardi alia fuga : ne

si ristette, fmche non si fu accertato cogli occhi suoi che la posizio-

ne era ferma e nelle mani do' suoi soldati. Le giuste e fulminant!

mosse dei Carabinieri esteri avevano salvato il Campidoglio. Per

giunta di cautela il Jeanneral pose guardie agli accessi, occupo i

punti forti, mando batlere militarraente le circostanze. Ma di gia di-

leguati si erano gli insorti romani, che furono intesi per via lagnar-

si delle ferite, e bestemmiare in tutti i dialetti d' Italia. Anche qui si

rinvenne un cadavere, e tracce sanguigne in piuluoghi, armi e car-

tucce gittate dai inalfattori. Corse fama che piu morti e moribondi

fossero dai camerati spietatamente traboccati nel Tevere non disco-

sto. Certo i rapporli garibaldesi accusano danni gravi in piu scon-

Iri di questa sera
;
altri ci disse di carrette cariche di cadaveri loro,

vedute appunto passare pel Foro all'alba seguente, e piu feriti ven-

nero mano a mano scoperti in case private. Checche ne sia, la lanto

aspettata campana del Campidoglio non sono : e, se sonare doveva

pei Garibaldini, sonava a morto 1.

Che se il Campidoglio fu contro le orde villane difeso colla bra-

vura, il Castel S. Angelo veniva colla scaltrezza rassicurato : arte

contr' arte, mina contro mina. Gia sel tenevano in pugno i cospira-

tori
;
e nelle nefande conventicole 1'appellavano la chiave di Roma,

la chiave del yiardino : e menavan galloria, perche, dicevan essi,

era in balia dei Garibaldini, e non piu del Papa. Filippo Fioretli,

il perfido seduttore dei mililari, si condusse ad esplorarlo per en-

tro, il giorno 12 Ottobre, mentre ii Cucchi speculava Toperazione

da un' alta vedetta di 1& dai fmme, in casa d'un sicario. Or mentre

1 Rapp. del min. Kanzler, p. 30. Rapp. variiITflic, super, e della Gen-

darm. nei Doc. mss. degli archivii, 22 Ottobre, 5 Novembre. MENGAGCI,
Mano di Dio, II, p. 31. II Rapp. del comit. d' insurrezione, e la Relaz. dei

Garibaldini realist!, nella Gazz. d'ltal. 7 Die. 1867, hanno alcune preziose

confession!, ma sono, quasi in compenso, pienissime di fole, dove raccontano

della Popolazione e dei Romani correnti alle armi: ma di cid, a suo luogo.
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sulla sera del 22 stavano per iscoppiare i luraulti, da questa mede-

sima vedelta vegliavano gli affidati settarii, e secondoohe senlisse-

ro acceso il conflilto, dovevano dare il segnale dell'esplosione della

polveriera e dell'universale macello. Trattanto miravauo la distesa

de' baluardi bagnati dal Tevere, e i sever! ciglioni della mole Adria-

na campata di contro al firmamento, e si rincoravano che ad un loro

cenno quel validissimo presidio del Santo Padre tornerebbe in un

mucchio informe di macigni e di teschi scerpati, e di membra umane

ripeste, sul quale sventolerebbe il vessillo della insurrezione trion-

fante. Dio sa quante voile schernirono in loro demenza il simulacro

dell'arcangiolo S. Michele, che sovrasta il maschio e fa 1'atlo di

ringuainare la spada e dar pace alia sua Roma. E pure il celeste

Tincitore di Satana, in quella nolle e in quell'ora non riponeva, no,

ma sfoderava 1'arme divina e ne faceva sentire la punta ai ribelli di

S. Chiesa. Invano davano essi il segno di por fuoco, e ripetevanlo

ad ora ad ora, maledicendo la villa de' congiurati : nel forte tutto

era quiete, se non in quanto si armava ardilamente alia difesa.

Prima ancora dello scoppio del vicino quarliere di Serristori, si

era sonato cola dentro la tromba d'aU'armi ;
e siccome gli artiglie-

ri sentivano un come odore di polvere ventare dalle vie di Roma,

cosl si scagliarono con tal furore sui pezzi, sui carri, sui cavalli,

che in cinque minuti la batteria si trovo parcata, e in acconcio di

sorlire a fulminare i nemici del Santo Padre. Laddove i pochi fel-

loni, che tra mezzo quella fida milizia erano stall compri dall'oro

settario, nulla tentavano: il veleno apparecchiato per attossicare

la vivanda, rimaneva in tasca al destinalo avvelenatore ;
le spine

riquadrate, limate, lavorate con tanto studio per inchiodare i can-

noni, e le rivollelle da dare in petto agli ufficiali, restavano ino-

perose nella mano tremante degli assassini ;
e le bombe orsiniane

apprestale per la strage giacevano nella officina deH'armiere di Ca-

stello, paurose piu a chi le aveva introdotte che pericolose alle vit-

time designate. 11 Fioretti poi, il cuore di ligre che aveva bramato

di vedere mezza Roma andar per aria, affine di spargere il terro-

re, invano si aggirava attorno al Castello colla sua masnada, ane-

lando a liberare tra il tumulto i prigionieri garibaldini chiusi in
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fortezza: Francesco Cucchi, fosse insipienza o efferala barbaric,

non gli aveva dello, ciie sedicimila chilogramrni di polvere esplosa

avrebbero sopolli Ira le mine, prima di tutti, i 300 Garibaldini.

Che se i fabbri della cospirazione inerli si dimoravano nel piu

vivo del bisogno, non era gia reo talento di nuocere che loro man-

casse
;
mancava il potere. Un fedele e franco petto di artigliere

pontificio aveva tullo da se, e per devozione al Santo Padre, ormato

i passi de' camerati sospetti, e con intelligenza de' comandanti fmto

felicissimamente di parteggiare con loi o, e attinti i misteri della con-

giura. II pert-he i congiurati venivano guardati a vista e con tale

dissiraulazione, che essi non se ne addavano. Lo stesso maresciallo

Zaffelti, aniraa e capo della trama, .e che tutto era in ispiare il destro

di compiere il misfatto, veniva invece dal suo ufficiale costretto ad

avvolgersi per tutte le fortificazioni, e collocare di sua mano le faci

in servigio dei difensori
; e chi gli aveva carpiti gli esecrabili suoi

secreti si pigliava dilelto a richiederlo del perche non effettuasse il

destinato 1. Cosi la divina merce scherniva gli atroci congegni della

perfldia garibaldosca e rattazziana, e tramutava per arcano consi-

glio i pericoli in sicurezza.

In meno d'un ora, dentro Roma era battuta la iusurrezione, e pre-

venute o attutale sul deslarsi le tiamme dell' incendio straniero: e

cio che e mirabile a dirsi, prima ancora che pervecisse sui posti

lentati dal nemico alcuno nuovo ordine del generale Zappi: tanto op-

portune crano riuscite le sue disposizioni, date prima del tentativo.

Solo gli rimase a provvedere agli evenli di porta S. Paolo e del vi-

cino monte Testaccio, dove i Garibaldini, rimoti dall'abitato, ave-

mo riporlato qualche vanlaggio e tuttavia il mantenevano. I quali

itti ci e d'uopo divisare partilamente ; perche, se dentro a Roma

insurrezione trovo la morte, cola su quell'estremo lembo fuori e

intro le uiura fu sollerrata.

Ognun sa che d.ille ultime case di Roma insino alia porta S. Paolo

>rre un luugo tratto di via, con a sinistra le spalle inaccesse del^

1 Doc. mss. degli Archiv. 21 Ottobre. Proc. Bossi, etc. specialmente le

rivelaz. stragiudiziali d' impunitarii e cl'altd, e le confession'! de'rei, pp. 151,

R54,

158, 159, 163, 173-179, 183, 209.
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rAventino, e a destra vigneti, e fondi casati, insino al monte Te-

staccio che quasi si specchia nel Tevere. In un dei casali da questa

parte si faceva, cosi alia spicciolata, la massa dei Garibaldini, in

numero di circa 400. Ne teneva degnamente la capitania il famige-

vato Giuseppe Guerzoni, deputato al parlamento di Firenze. Loro

disegno era, come gia fu dctto, forzare la porta S. Paolo, falta mu-

rare, o piultosto interrare quel giorno stesso dal capitan generale

Kanzler, e recarsi a prendere i fucili militari, donati dal Governo ita-

liano e collocati sotto la guardia di altre bande, parte a villa Mat-

teini, parte in una cava di pozzolana di la dalla basilica di S. Paolo,

Con queste armi rientrerebbero in citta ed arraerebbero i rivoltosi

a piena vittoria.

Si mossero alia chetichella, e coperti dalla via alberata e meglio

dalla notte, arrivarono presso la porta. Questa e doppia all' anlica,

con un accesso da dentro e uno fuori le'mura, e nel mezzo ha un

cortile sul quale si aprono gli ufficii del dazio e il corpo di guardia.

I Garibaldini sorpresero i quattro soldati di linea che quivi stavano a

sostegno dei gabellotti, li disarmarono, li richiesero delle chiavi per

procedere oltre. Ne queste ottennero, ne sariano bastate all'uopo : era

necessario sterrare la porta esterna. Vi si adoperarono a gran forza

di picconi e di pale e con le pugna, il lavoro furibondo duro forse

una mezz'ora
;

e infine, come se entrassero trionfanti in citta asse-

diata, sulle ruine de' serrami scassinati sboccarono nella campagna,

urlando da forsennati, Viva Garibaldi! Scrissero alcuni che il Cucchi

fosse a questa gloriosa fazione: ma veramente costui gia n'era par-

tito per reggere la impresa del Campidoglio, e vi lasciava il luogo-

tenente Guerzoni, con uno sciame di tenenli, capitani e colonnelli l.

Si lusingavano di incontrare quivi presso i compagni in numero

di piu centinaia, incaricati di loro apportare le armi dai predetti ri-

postigli. Ma non pochi di costoro erano miseramente caduti nelle

forze del Governo, in quella che per altre porte si recavano al loro

posto, altri erano stati dispersi. Ondeche i tapini de' fuorusciti inve-

1 Proc. Acguaroni, ecc. pp. 17-18. Osserv. rom. 31 Ottobre. Relazionl

special! d'un magistrate. Itnpp. del Com. cT inmrr.
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ce di operare la congiunzione con forte corpo d'armati, e armarsi dci

buoni fucili di munizione, non rinvennero allro che il silenzio nottur-

no della campagna, e furon costretti di contentarsi delle loro pisto-

le e scuri manigolde, e degli schioppi privi quasi tutti di baionetta.

! capocci spartirono la gente, meta a mantenere il posto di guar-

dia conquislato, meta a rintracciare le famose armi. Questi ultimi,

secondo la innata vilta, si schierarono in prima fronte i prigionieri

fatti, e si avanzarono per la deserta via di S. Paolo. Espugnarono

a sassi e fucilate una casetta contadina, ove s' immaginarono essere

Irasportata I'armeria, e nulla avendovi scoperto, passaron oltre a

nuove battaglie. Ma qui repente si fermo il corso delle vittorie gari-

baldesche. In quella che speranzosi e baldi marciavano, un carret-

tiere interrogato confessa, che su quella strada non avea scorto i

loro camerati, si bene, orrendo a dirsi ! una brigata di Zuavi e di

Gendarmi. La risoluzione di tornare addietro, e il phi chetamente

possibile, fu presa subito e a voti comuni 1.

Ora che cola errasse tra le tenebre un corpo di Pontiticii, quanto

pareva orribilmente misterioso ai Garibaldini, altrettanto era vero.

Perciocche sull'ora presso a poco in cui il Cucchi dava gli ordini

per levare e distribuire agli scherani le armi di villa Matteini, il

Direttore di polizia (informato per filo e per segno dei fucili e del-

rassembramento) consultava col colonnello dei Gendarmi, Evange-

listi, se fosse spediente aspettare la notte per cogliere cola d'un tratto

armi ed armati, ovvero da operare immediatamente. All' Evangeli-

sti piacque il secondo partito. Detto fatto : si forma uno squadrone

volante di gendarmeria a cavallo, sotto il comando del tenenteco-

lonnello Eligi, e per man forte gli si aggiugne un nodo di Gendar-

mi a piedi e una bella compagnia di fanti zuavi. Fu questa, per di-

a provvidenza, richiesta alia caserma Serristori, e cosi sottratta

catastrofe, che 1'avrebbe tra poche ore distrutta, se restava

;li alloggi. Sort! inosservato 1'Eligi per porta S. Giovanni, e gira-

largo piombo repente sul ricetto garibaldino : i custodi la dettero

i campi, ed egli s'impadroni di 160 fucili e di tutto il fornimento

1 Proc. Acqwroni, pp. 28-29, Rapp. del comit. d'insurr.
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di guerra cola aramassato, e piu d'un branco d'uomini, tra i quali

un solo era ferito.

COQ si ricco bottino il Comandanle disponevasi a rientrare in cit-

ta; ed essendo gia nolle, mandossi innauzi cinque Gendarmi a ca-

vallo a riconoscere la slrada. Fu consiglio avvisalissimo. Appunto

allora si rilirava la masnada gai ibaldiua uscila in traccia ddle ar-

mi. Cosloro videro dalla lunga gli sconidori ponliticii, si appialla-

rono ne' viali lunghesso la via, e avulili entro il mezzo liro, li gran-

dinarono a col pi di inoschelto e di pislola : ma i Geudarmi spronati

i cavalli sull'accozzaglia, e facendo alto di colpeggiare cogli squa-

droni, I'ebbero ad un tratto dispersa e fugala ; non senza agguan-

tarne una dozzina, che seco ricondussero alia slazione della loro

colonna. Si era nelle varie presure accumulato una quaranlina di

prigionieri, ne sembrava prudcnle con essi e con quattro can i di

arme inoltrarsi per le vie di Roma, ove sospeltavasi di rivolta, e se

n'avea indizio nel romoreggiare della fucileria. Peio 1' Eligi cam-

peggio la nolle nelle case presso la basilica di S. Paolo fuori le

mura, e di qui spaccio al generale Zappi un gendarme traveslilo a

recare novelle della felice riuscila, e prender lingua degli avveni-

menli 1.

Intanlo che disordinatamente si riliravano sopra la porta S. Paolo

i sediziosi fugati dai Gendarmi, i loro camerali si affortificavano nel-

la porla slessa, simiglianle a caslello
;
e conoschlto il pericolo di ve-

nire assalili di fuori come di dentro, si diedero a levare sbarri da

ambe le parti. Non contenli di manlenere la posla, mandarono as-

sallare una vicina guardia di otlo o dieci soldali : la presero a viva

forza di fuoco, avendo dei difensori fei ilo due, disarmato e fatti

prigioni gli altri. Fu queslo facile conquislo la piu felice fazione dei

Garibaldini in lulta la insurrezione, ma di breve durata fu la gioia

del Irionfo: gia a conlrislarla marciava una colonna ponliflcia 2. In

quella che il generale Zappi riceveva i referti della ribellione do-

mala per lulto, e della tranquillila limessa nei singoli posli ove il

1 Rapp. varii nei Doc. mss. degli Archivii, di questa data. Relaz. spec,

di un uflic. superiore. Proc. Acquaroni, 1. c.

2 Ivi.
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nemico erasi sollevato, ed ecco gli viene annunziato che al Testac-

cio i perturbatori si mantenevano cou vantaggio. ignoravasuluttavia

la caduta di porta S. Paolo.

All'uopo il Zappi chiama due compagnie di carabinieri esteri,

la Mayer e la Inalbon, ordina un pezzo d' artiglieria al Gastello, for-

ma la massa in piazza Yenezia, e ne da il comando al suo slesso aiu-

tante di campo, capitano Rivalta. Con esso \eniva un altro ufficia-

le, il Chalus, per allora trasposlo dalla Legione allo Stato mag-

giore, sperlissimo della guerra de' rivoltosi, come colui che gli ave-

va combattuti sulle barricate a Parigi. Questa colonna, forte d' un

130 baionelle, ollre la bocca di campagna, aveva mandato di spaz-

zare ogni resto di tumultuanti dal Campidoglio insino al Testaccio.

Marciava pertanto colla stretta disciplina di tali frangenti : vanguar-

dia in avanti, gridando il Chi viva, inlimando la chiusura delle bot-

teghe ; poi una sezione di battaglia, il cannone protetlo da due filie-

re di fucileria, di cui ciascuna teneva in rispetto i finestrati dal lato

opposto ; infine il relroguai do.

All'uscire della via Montanara in piazza della Verita, ed ecco un

migolo di rioltosi veniva contro loro: erano i Garibaldini, che dal-

la forte posizione di porta S. Paolo tentavano di guadagnaie il cen-

tro dell'abitato. Al Chr viva risposero audacemente, ma da lungi:

-Viva Garibaldi ! reudetevi prigionieri. La resa, corn'era giusto,

si fece col lampo d'una plena salva di moschetteria, spianare le ba-

ionelte, e comandare la mitraglia. Non si era ben messo il pezzo

in batleiia, che gia rammutinamento per tutte le scappatoie possi-

bili era sfumato, e specialmente alia volta di porta S. Paolo. II

perche volendo il comandante Rivalta avere ognora pronta la bocca

del cannone sul nemico, ordina al maresciallo Santacroce: Braccia in

avanti ! e nella rimanente marciata gli ai tiglieri spinsero il carro a

mano. Incalzando i fuggitivi per la lunga via della Marmorata trail

Tevere e 1'Aventino, ghermivano qua e l^i varii valorosi, che giitate

le armi (e n'era ingombra la via) volevan darsi per vignaiuoli o

braccianti, ma riconosciuli alia parlata forestiera, si mettevano sot-

to la custodia delle baionette.

Giunti al cancello della via di monle Testaccio piu non appariva

traccia di nemici. Tultavia prima di salire cola il capifano Mayer
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propose di esplorare la porta S. Paolo quivi presso. Vi si manda u

drappello guidato dal tenente di Bullet. Pochi pass! avcva falto es-

so, ed ode nel buio due senlinelle dargli il Chi va la ? Risponde :

Garabiuieri pontificii. E quegli: Ayanzale. 11 lasciano

procederc sino a \
T

enli passi dall' anliporla che era abbarrala, e

poi uno scroscio di fucilate. All'assalto ! grida il tenente; e si av-

venta seguito da' suoi contro il nemico: la barricala e presa in po-

chi islanli, e atlerrata; lo sbigollimento accieca i difensori, che alia

rinfusa si affollano allo sporlello della porla esterna; allri si gittano

alia campagna per una breccia yicina, e perfmo dal ciglio delle mu-

ra; i capilani e i colonnelli piu pronli che i gregarii scagliavansi

fuori alia dirolta. Solo un pugno de' piu audaci tenne fermo il pie-

de, rinserrandosi nel ricinlo dell' edificio, e raccese il fuoco, piu

slrepitoso che nocivo. Inlanto arrivava il Rivalla col grosso della

colonna volante, e si abbalteva a calciate di fucile ogni porla. Qui

le urla, le disperazioni, le slrida dei rinchiusi divennero orrende; i

meschini erano incalzati per le slanze, per gli anditi, pei nascondi-

gli; e raggiunti, al luccicore delle daghe gillavan 1'armi e implora-

vano merce e misericordia per amor di Pio IX. Fu insigne laude di

mitezza nei Carabinieri, che potendo essi a gran ragione di guerra

macellare quei perildi, pure, anche nel primo accanimenlo del disde-

gno, a ciascuno concedevano salva la yila. In meno d'un quarto d'ora

racquislala era la porla S. Paolo, liberati i Ponlificii prigionieri, e

dei Garibaldini presi trentacinque, fatto preda di armi e pnmigioni

d'ogni maniera. Munito il posto con una gran guardia di 40 uomini

e alquanli ufficiali, il Rivalta torno alia piazza d'armi, dove rasse-

gno i prigioni al suo Generale. Si riforni di gente fresca, e rinnovo la

caccia sino al mallino; in che brillo 1'ardire d'una elelta compagnia

di Zuavi condolta dal Du Reau, e 1' impeto d'un drappello di Drago-

ni, che per \ie incredibili, non che impralicabili, spinsero i caval-

li : e sempre con guadagno di nuove presure 1.

In allra parle di Roma, al tulto opposta a porta S. Paolo, 1'assa-

limento del Maccao annientavasi lulto da se, per la ordinaria infin-

1 Ivi,- e Proc. Acquaroni, pp. 22, 26 ein seguito per totum. Giorn. di

Homo.-, 23 Ott.
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gardia de' patriolti prezzolati, e piu ancora per T ingordigia de' ca-

porioni, die facendo del patriottismo bollega si ritennero le paghe,

ne si brigarono di raunare le squadre in tempo utile. E pure i mal-

yagi sul Maccao facevano grandissimo assegnamenlo, per dominare

quihdi la prossima stazione delle -ferrovie, e ricevere subitamente

rinforzi da Menotti Garibaldi. Dal lato di Ripetta, e di porta del Po-

polo la tanlo celebrata banda Cairoli era rimasa sul Teve.re, tron-

catole il navigare dalla vigilanza romana: e se fu yero che allo sca-

lo del flume attendevala un grosso di 300 uomini, come racconta il

Comitato d' insurrezione, convien dire che i 300 furono sbaraltati

da una pattuglia di sei uomini di Cavalleria, la quale fece sgombra-

re quel sito. Che se poi il Cairoli avesse tentato far impeto alia

porta del Popolo, avrebbe trovato, tulta la notte, una compagnia di

Zuavi e un pezzo rigato, quivi in aspettazione di accoglierlo, senza

contare la saldissima forza di Gendarmeria a cayallo, che sulla piaz-

za ha forte e numerosa caserma. Pero se costui colla spedizione

della gloria approdato fosse, ayrebbe solo d' un giorno anjicipata

la propria sconfitta 1.

Dai quali fatti tutti consegui questo risultamento, che due ore do-

po scoppiata la famosa insurrezione romana i mascalzoni, per lo

piu forestieri, che avevano preso a rappresentare il furor popolare,

in lutta la gran cerchia di Roma piu non ayeyano un palmo di terreno

o acquislato o in isperanza. Che anzi le belve feroci, come da se si

chiamavano, rintanayansi scornate e sbaldanzite, lasciate ayendo le

zampe alia tagliuola: poiche sul terreno o nelle acque delleyere, mol-

ti giacquero morti o feriti, yennero a mano de
5

Pontificii oltre a cen-

to prigionieri, e rimase ne' luoghi de' conflitti tutta la cilta semina-

ta delle loro armi, bandiere, munizioni, Chi fosse entrato ignaro

deH'ayyenulo entro Roma, non avrebbe potulo congetturare T insur-

rezione da altro indizio, fuorche da quella piu silenziosa tranquillity

che tiene dictro alle agitazioni, e dalle ronde e soprarronde che pi

forti e piu frequenti del solito battevano le contrade. Di che il mini-

ro Kanzler alle ore 10 in punto pote con troppo gran ragione telc-

;L

Proc. Aiani, p. 11. Proc. Acquaroni, p. 33. Rapport! varii neiDoc.

. degli Archiv. di questa data ; e Relaz. speciale di un uffic. superiore.
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grafare queste formate parole : Ridicolo tentative di sommossa a

Roma. Represso immediatamente 1. II telegramma fu circolare

ai singoli comandanti, italiano per gli italiani, francese per gli oltre-

montani.

E per verita il vedere le vaste maccbine garibaldesche, lunga-

mente apparecchiate in Roma e a Firenze, dispendiosissime all' era-

rio italiano, rovesciate d' un softio delle deboli forze della guarni-

gione romana, ba il suo lato ridicolo. In tutta la notte, detta dell'in-

surrezione, non si mosse mai ne un reggimcnto intero, ne un balta-

glione, ma solo pattuglie, drappelletti, al piu alcuna colonna di po-

co oltre cento uomini : mentre ognun sa, cbe il popolo d' una gran-

de metropoli sollevata a popolare rivolta assorbe leggermente gli

sforzi di un giusto esercito. Or queslo era il frutto pazientemente

coltivato dalla perizia dello Stato maggiore pontificio e del capHan

generale Kanzler : 1' opera loda il maestro. Ognuno vide net tram-

buslo le mosse repentine delle milizie, Vaccentrarsi ai punti strate-

gic!, T accorrere delle compagnie sul pericolo, il dividers! e ras-

sembrarsi: e fuvvi chi riputo si operasse allora con maggiore feli-

cita di evento che maturita di consiglio. Or che direbbe costui, se

noi gli citassirao un lungo e minuto disegno militare, che ha per

titolo Disposizioni in caso di allarme o di sommossa; e venue

communicato ai comandanti nel Dicembre nel 1866? Si vantarono

nei giornali i Garibaldini di avere posto mano alia cospirazione, ap-

pena partita da Roma la guarnigione francese : e appunto la data

medesima delle predette disposizioni ,
e di un esattissimo regola-

mento che le precede, in grazia di cui ciascun nerbo di forza viva o

grande o piccolo conosceva il suo proprio e preciso mandato, al-

1'occorrenza di una pubblica rivoltura: tanto si presentivano gl' in-

tendimenti del Governo italiano, e de'suoi mandatarii, i Garibaldini!

E cio che parra. maraviglioso, ne' tempi seguenti le ddiberazioni

in principio stanziate nulla si mutarono nella sostanza. Pero se i Ga-

ribaldini si fossero levati a romore, come bramarono, al prossimo

carnevale, e poi a Natale, e poi a Pasqua, e poi al Centenario; avreb-

bero trovato il Governo ponlificio in tutto punlo d'armi e di avvisi.

1 Doc. mss. degli Archiv. 22 Ott.
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Solo al cominciar della guerra, sopraltullo allorche fu manifesto,

che una sedizione inlerna poteva connettersi con un esterno assali-

mento di Garibaldi e di Vittorio Emmanuele, si venne moditicando

alcun poco il primitive sistema, e quasi graduando gli ordini della

difesa. Vi erano tre modi di resislenza, e tre modi di darne cenno

ai comandanti : era da lunga pezza delerminato non solo chi reggere

dovesse la somma delle cose nei precipui centri d'azipnc, ma eziandio

nei subalterni,e assegnati i posti, e divisate le fazioni, secondo la gra-

vita de' casi sopravvenuli. Riuscirebbe di singolare diletto il riscon-

trare passo passo le prescrizioni fermate anticipatamente coi parti-

colari della esecuzione durante i torbidi del 22 Oltobre: ma ogni

discrete lettore intendera di leggieri quali e quante ragioni ci riten-

gano dal rinvergare prolissamenle le minutezze. Basti al conforto

drgli onesti, troppo corrivi a rimpiangere se stessi come abbando-

nali alia merce de' tristi, il sapere che il celere balenar d'armi

fedeli veduto ovunque ne fu raestieri, e innanzi tutlo la splendida

difesa del Campidoglio, non fu altro che un mettere in opera il di-

segno conceputo da due anni addietro, e rinnovato cogli ordini su-

periori nei giorni antecedent! 1.

A questo si aggiunga che nell' ora del cimento il generale Zappi,

comandante supremo della suddivisione di Roma, gia era al suo uffi-

cio di comando al Casino militare, tramutato incoutanente in piazza

d' armi, e vegliava pronto a parare con subiti avvisamenti alle subite

necessila, come in fatti fu d' uopo per la impensala sorpresa della

porta murata di S. Paolo e per altre fazioni. Lo stesso ministro

Kanzler, siccome capitan generale delle armi pontiiicie, allorche

pei primi cenni di tumulto in piazza Colonna, fu ricerco in casa dal

maggiore UngarelJi ,
con una pattuglia di Gendarmi per iscortarlo

al Ministero, gia da una mezz'ora erasi renduto al suo posto. Cola,

circondato dal suo Stato maggiore e da' suoi aiulanti di campo, in

viva e seguilu comunicazione col Zappi e colla piazza d'armi, faceva

squadronarsi 80 Dragoni sulla vidna piazza Pilotla, e tutla nolle te-

nevasi pronto di sua persona e in assetlo di salire a cavallo. Ma di

tutte le forze, ancorche si scarse, non fu necessila fare dimostrazio-

1 Documenti dello Stato maggiore, specialm. 14 Ottobre.
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lie. Molte coinpagnie non ebbero allro compito, che lo stare sul-

r armi e vigilare contro le sorprese ne' dintorni degli alloggiamenti.

Delia cavalleria il Zappi non mosse che un drappello a riconoscere

le porte e qualche pattuglia. Delle due baiterie che stavano in par-

co, una al Maccao e 1'altra al Castello, colle propde scorte di fanti

e di cavalli, in acconcio di sortire al primo cenno, non si richiesero

che due pezzi, e questi ancora non ebbero a trarre un colpo 1. 1 qua-

li particolari tulti se debbono accrescere fiducia ai cittadini romani,

e sgomento ai felloni loro insidiatori, riescono pure al tempo stesso

a giustificare il giudizio recato della insurrezione roraana dal

generate Kanzler : Ridicolo tentative !

Ma se il Generate di Pio IX, come uomo di guerra, mirando il

lato militare delfimpresa, il riputava giustamente degno di scherno;

egli pero, e il mondo cristiano, e ogni animo onesto, mirando il lato

morale, condannarono 1'insurrezione come una turpitudine merite-

vole dell'esecrazione del secoli. L'aveva voluta e architettata contro

la capitate del mondo cattolico, e (incredibile!) contro la sacrosanta

persona del Vicario di Gesu Cristo un Governo che si dice cattoli-

co : 1'aveva pagata coi danari rapiti ad una nazione cattolica : aveva

aizzati a cio i sicarii, e mandato airufficio di sicarii i suoi soldati, e

dato per capitanarli ufficiali del suo esercito, e Deputati del suo

Parlamento: e con costoro corrispondeva a ciascun'ora come conun

esercito marciante in buona guerra : e tutto questo nell' atto stesso

che vantavasi con ispergiuro alia Francia e al Cristianesimo, pro-

pugnatore zelante del Santo Padre
,

e stampava nella Gazzetta uffi-

ciale
,
che Esso sentiva il suo dovere di custodire inviolata la fede

pubblica... e i patti internazionali (volea dir la Convenzione) fatti

sacri dal wto del Parlamento e daU'onor della nazione. No: si ne-

fanda villa non puo cadere sopra un Reale di Savoia, finche Vultima

stilla del germe ayito non sia spenta: il suo Governo di que'giorni,

solo il suo Governo, ha la gloria infelice, di avere allargato i confini

fin qui conosciuti deir umana perfidia. Ma chi tale vanto ambisce,

provoca la vendetta di Dio, e si assicura TabbomiMio della posteritL

1 Rapp. del gen. Zappi, nei Doc, mss. degli Archivii, 5 Novembre; e altre

Relaz. di uff. sup.
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Loyicae, Metaphysicae, Ethicae Imtitutiones, quas in mmn tiro-

mm Seminarii Boiioniensis, secundum D. Thomae Aq. doctri-

nas, tradebat FRANCISCUS BATTAGLINI, sacerdos, philosophiae le-

ctor Bononiae MDCCCLXVIII.

Uno del migliori corsi, eseguili sopra la dottrina dell'angelico

tlottor S. Tommaso, e questo dell'egregio professor Battaglini. Aven-

dolo esaminato con diligenza, non ci e occorso un sol punto, in cui

TAutore siasi allontanato da quei principii. La sua trattazione e ple-

na, soda, ordinata. II suo stile e semplice e piano. Quanto alia ma-

teria, essa, come e espresso nel titolo dell'opera, abbraccia la Lo-

gica, la Metafisica e VEtica. Diamone ai lettori un cenno pei som-

mi capi.

Dopo Vintroduzione generale, in cui si discorre dell'idea della fi-

losofia, dell'origine, del subbielto, obbietto e partizione della mede-

sima
; viene la Logica, divisa in due Irattati. Nel primo si ragiona

delle tre operazioni della mente e dei loro segni ; nel secondo del

criterio della wita, e conseguentemente dei yarii stati della mente-

hi ordine al vero, e dei mezzi datici dalla natura per conseguirlo. La

Metafisica e partita in quattro trattati. II primo riguarda 1'Ontologia ;

'erle W, vol. Y/7, fasc. P5. 21 29 LuglioltW.

I
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e pero tratta dell'ente, delle sue proprieta trascendentali, e delle sue

diverse categorie. II secondo riguarda la Teologia; e tratta dell'esi-

stenza di Dio, della sua natura e dei suoi altributi, tanto assoluti,

quanto relativi. II terzo riguarda la Cosmologia; e tralta dell'esisten-

za e natura del mondo, della sua distinzione da Dio, della sua per-

fezione, della sua durata, e del moto, del luogo e dcllo spazio. Fi-

nalmente il quarto ha per soggetto 1'antropologia, ossia scienza del-

1'uomo; e dopo di aver parlato della vita in generale, cerca qual sia

la natura dell'anima umana, quali le sue facolla, e quale 1'origme

delle sue conoscenze.

Terminata cosi la parte speculativa ,
l'A. passa alia parte pratica

della filosofia, ordinata a regolare i costurai. Questa e divisa in due

trattati; nel primo dei quali si ragiona del fine e degli atti umani, nel

secondo dei varii doveri dell'uomo. Come era naturale, parlando de-

gli atti umani, parla altresi della legge, della coscienza, degli abiti

e delle passioni; e ragionando dei doveri dell'uomo inserisce qui e

cola, secondo 1'opportunita, quistioni riguardanti la verita della Chie-

sa cattolica, e i punti piu principal! del diritto privato e pubblico.

In tal modo il Battaglini offre ai giovani una istituzione compiuta

e sana e solida ;
a gran vantaggio della Religione e della civil

sociela.

Ed e veramente di gran conforto per gli amatori della filosofia,

degna di tal nome, il vedere come generalmente il Clero, per cio che

spetta questa suprema tra le naturali scienze, va ritornando a quelle

limpide e fecondatrici font! di verace sapienza. Questo movimento

del Clero si tirera dietro, senza fallo, quello altresi del Laicato;

giacche, piaccia o no ai nostri progressist), il Clero sara sempre

quello che dara legge alle razionali discipline nella societa cattolica.

II qual fatto incuora liele speranze pel riordinamento altresi nel giro

dei costumi; il quale non puo procedere che d#l riordinamento nel

giro delle idee, e questo ha suo principio nel riordinamento filoso-

fico. Sicche non e esagerazione il dire che la salute dell i societa,

quanto ai mezzi umani, dipende dal ritorno alia sana filosofia.

II signer Luigi Ferri, professore d'istoria della filosofia all'Istitu-

to superiore di Firenze, ntl suo saggio sulla filosofia italiana del se-

colo decimonono
, dopo aver accennato i varii caporioni del movi-
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mento filosofico, eccitato nella penisola; soggiunge la seguente sen-

tenza: I soli Tomisti di Roma, iirviluppati nel lenzuolo della sco-

lastica, restano immobili nel nuwmento generate. Difensori ostina-

li della teocrazia e dell'antico reggimento, essi proseguono la loro

guerra implaeabile, ma oggimai impotente, contro la liberta ed il

progresso 1. Queste parole riguardano la Civilta Cattolica, come

1'Autore fa intendere in modo pm espressivo nel secondo volu-

me della sua opera 2; e 1'argomento, qui da noi toccato c' induce a

dargli una breve risposla. Lasciando dunque da parte la teocrazia e

1'antico reggimento, cose aliene dal presente proposito, soffermia-

moci al giudizio che egli reca di ci6 che riguarda la filosofia. Due

cose egli obbietta: rimmobilita e Timpotenza.

Or quanto ali'immobilita, non s'intende a primo aspetto, come

possa 1'Autore appiccar questa nota a coloro, che danno opera og-

gidi al restauro della filosofia scolastica. Egli nell'enumerare i ban-

derai di quello, che chiama movimento e progresso filosofico in Ita-

lia, tnwa che altri, come il Ferrari e il Franchi, non fanno che con-

tinuare rempirismo francese del decimoltavo secolo; altri, come il

Rosmini, si collega coll'idealismo alemanno eTeclettismo francese;

altri, come lo Spaventa e il Vera, raccolgono Teredita della scuola

hegeliana, morta oggimai in Germania. Or noi Yorremmo sapere

perche sia progresso per 1' Italia recarsi di la dai monti per impor-

tarne I'empirismo, 1'idealismo, il panteismo; e per contrario sia im-

mobilita cercare presso se slessa una sana e yerace scienza, il cui

piu alto luminare fu uno dei suoi figli, S. Tommaso d'Aquino, e la

quale ispiro il piu grande dei suoi poeti, 1'Alighieri? La ragione,

crediamo sia, perche pel primo caso bisogna \iaggiare ; pel secon-

do, si resta in casa propria. E chi non vede che viaggiare e pro-

gredire vale il medesimo?

1 Seuls, Us thomistes de Rome, enveloppes dans le linceul de la scholar-

stique, demeurent immobile* dans le mouvement general. Defenseurs obsti~

nes de la theocratic et de I'ancien regime, Us ponrsuivent leur guerre Im-

placable, mais desormais impuissante, a la liberte et an progres. Essai sur

ITustoire de la philosophie en Italie au dix-neuvieme siecle, par Louis FEBBI

|tc.

Paris 1869, tome premier. Preface, pag. VIII.

2 Pag. 314.
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Leggevamo in questi giorni in un periodico francese un articolo

sopra quest' opera appunto del Ferri, e \i trovayamo un tutt' altro

giudizio sul valore della filosofia scolastica, e sopra una delle tan-

te opere, recentemente uscite alia luce per illustrarla. L
f

articolo, tra

le altre cose, diceva: lo mi maraviglio parimente che 1'Autore,

per ordinario si ben informato, non abbia detto nulla d'un libro, co-

nosciuto ed apprezzato in Francia 1: Ilcomposto umano del P. Mat-

teo Liberatore. La lettura attenta di questa sapiente opera gli avreb-

be fatto vedere che la scuola tomista, com'egli 1'appella, la filosofia

cristiana, come noi preferiamo cMamarla, non e talmente inmluppa-

ta nel suo lenzuolo, che non abbia sparso sulla persona umana delle

\edute perspicaci e penetranti. Se io non accelto dal P. Liberatore

tutte le proposizioni ch'egli annunzia e tutte le opinioni ch'egli di-

fende ;
almeno non posso contenermi dairammirare con quanto sa-

pere, con quanto buon senso, con quanta esattezza d'analisi, con

qual finezza d'osservazione, con qual rettitudine di giudizio, egli ri-

costituisce V unita della persona umana, quest'armonia si perfetta,

questo tulto divisibile, e del quale nondimeno sembra non potersi

nulla togliere senza distruggerlo, e contro cui si sono accaniti
,
alia

lor Yolta, cosi gli idealisti, come i materialist!. Se io insisto sull'ope-

ra del Liberatore, cio e perche essa, per mio awiso, e uno deirarl

monumenti di questa filosofia larga ed imparziale, di cui i rappre-

senlanti sono disseminati nell'istoria, e della quale lo spirito e si con-

forme allo spirito della Chiesa, spirito veramente cattolico ed uni-

Tersale, poiche s'avviva soprattutto dell'idea di armonia, di ordine e

di unita; e se respinge energicamente I'errore, esso ammette ed ab-

braccia ogni verita, senza ometterne o menomarne una sola 2.

"Vegga dunque il Ferri in qual modo fuori d' Italia persone, certa-

mente non ligie, pensano deirimmobilita della Scolastica a rispetta

d'un solo libro de'suoi recenti restauratori. E che dovra dirsi, se si

pon mente all'opera veramente monumentale, intrapresa dal Sanse-

1 Vedi, se non altro, come ne parlano nell' Univers, due dottissimi uomini,

1'uno ecclesiastico, il Sauve (n. 522, 28 Sett. 1868); T altro secolare, ilFre-

dault(n. 546, 22 Ott, 1868).

2 Le Contemporain etc. Nouvelle serie^ dixieme annee, livraison du 30

Juin 1869, pag. 986. Taris. librairie d'Adrien Le Clerc.
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\erino, la cui immatura morte non gli permise d'andar oltre al sesto

dei forse venti volumi, in cui ella dovea esser compresa 1? Che, se

si considerano i cinque volumi del Kleutgen 2, pieni di profondita

ed acribia; e il cui merito non potrebbe agguagliarsi, quand' anche

si premesse il sugo di tutte le opere di coloro, che il Ferri esalta

nel campo avverso ? Nominiamo questi lavori
,
come piu principal! ;

senza far menzione dei dottissimi scritti filosofici del Prisco
, del

Buscarini e dei tanti Corsi del Signoriello, del Giorgi, del Masini,

del Tamba, del Battaglini, ed altri.

Ne solo in Italia veggiamo un tal movimento, ma nella vicina

Francia altresi e nella Germania. E notevole sopra di cio un artico-

lo del sig. Didiot intitolalo : Dei progressi della filosofia scolastica,

dove
,

oltre al Compendium del P. Liberatore
,

si ragiona segnata-

mente degli element! di filosofia, dettati in tedesco dal sig. Hage-

mann, e dell' opera del sig. Roaldes intitolata : Les penseurs dujour
et Aristote; Traite des etres substantiels 3, gli uni e 1' altra format!

secondo le dottrine scolastiche. Anche la Spagnas sembra riscuotersi

per questo parte dalV inerzia
,

in cui era caduta dopo la morte del

Balmes
;
e ben ne sono indizio non solo le edizioni fatte delle istitu-

zioni del Liberatore
,
ma la recentissima opera del Gonzalez

, slam-

pata a Madrid in tre grossi volumi.

E con cio si e risposto anche alia taccia d'impotenza, che il Fer-

ri attribaiva ai promotori del restauro scolastico. Ci sembra che gli

effetti finora conseguiti sieno argomento di tutt'altro che d' impoten-

za. Basti, se non fosse altro, por mente al numero delle edizioni che

si fanno dei Corsi, scritti in senso scolastico, nella penisola. Per

parlare di un solo, di cui ci sono noti i particolari, le antiche isti-

tuzioni del Liberatore, cominciate a pubblicarsi circa il 40, sortiro-

no piu di dodici edizioni, tutte, salvo la prima, or di due mila ed

or di tre mila copie. Ampliate poscia che furono dall' Autore per

smire allo studio di tre anni, in poco piu di un lustro se ne esauri-

1 Philosophia chrhtiana etc. Napoli, stamperia Manfredi.

2 La filosofia anlica esposta e dlfesa. Roma, tipografia de Propaganda

3 Vedi Seme des sciences ecclfsiastiqves. Deuxieme serie t. IX, Mars
"

J, pas. 193 eseguentt.
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rono tre copiose edizioni, delle quali allra di tre ed altra di quattro-

mila esemplari. La medesima piega va ora prendendo il suo Com-

pendium ;
del quale a richiesta di molti si e dovuto anche fare una

versione italiana. Taciamo degli allri Corsi, perche, come dicemrao,

non ci sono noti i particolari; ma se si stampano e si ristampano,

e segno che si comprano. Or, se non vogliamo credere che il pub-

blico ama spendere il suo denaro per libri che non istudia ne legge ;

bisogna dire che 1' impulse dalo verso le dottrine scolastiche non e

poi cosi impotente ,
come il Ferri s immagina. II piu meraviglioso

si e che coteste dottrine si son fatte strada perfino nelle scienze fisio-

logiche e mediche
;
come apparisce dagli scritti del Franceschi, del

Santi, del Liverani
, professori chiarissimi dell'arte salutare. E cio

non solo in Italia ma eziandio nella Francia, dove rimmortale opera

del dottore Fredault ha dimoslrato come le sole teoriche della dot-

trina scolastica valgono a dare spiegazione veramente filosofica degli

stessi fenomeni della chimica e dell'istoria naturale 1.

Per contrario che e di coloro, i quali sono dal Ferri messi in fila

nel preteso progresso ? Di Gioia e di Romagnosi appena si serba

una pura reminiscenza> II Mamiani si lamenta che quasi nessuno

legge i suoi libri 2. Del Rosmini e del Gioberti lo stesso Ferri ci fa

sentire che da un pezzo sono abbandonati 3. Alle lezioni dello Spa-

venta e del Yera si va piuttosto per ridere, che per imparare. Che

resta dunque? Un buon numero di professori materialist!, che il Go-

verno dell' Italia rigenerata ha avuto cura d' istallare sopra quasi

tutte le cattedre di filosofia nella penisola. Ecco al trar de' conti il

1 Physiologic generale, Traite d'Antropologie physique et philosophi*

que. Paris.

2 So da un pezzo delle mie stampe che le vanno tutte a cascare nel

pozzo... Se io come per Vord'mario non rinverro lettori al mio nuovo libro...

Quando il mio libro segua la sorte de'suoi fratelli maggiori e minori, e ca-

schi giu in quel benedetto pozzo, dove io misero padre 6 veduto ruinare Fun

dopo Taltroi figliuoli della mia mente. Teorica della fteligione e dello

Statoecc.,yzg. I, IV e V.

3 ISItalie, qui vers 1830 se sentant a I'ctroit dans les methodes du sen-

sualisme et de I'empirisme pretait volontiers I' oreille aux doctrines de

Rosmini et de Gioberti, scmble aujourd'hui rassasiee des sistemes et fati-

guee de deductions a priori. Vol. II, ch. VII.
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termine del gran movimento. Se questo e progresso , sel godano i

suoi promotori.

Ma basti di quesla digressione, cbe a foggia delle Odi di Pindaro,

e talvolta anche di Orazio, ci e riuscita piu lunga dell'assunto prin-

cipale. Noi pero non la cancelliamo
; giacche essa puo servire a far

inlendere ai nostri leitori, come il vero progresso filosofico, iniziato

in Italia, e quello che risguarda T instaurazione della filosofia scola-

stica; 1'altro non e che un turbinio vorticoso, che rimette in campo
sotto nuove forme errori gia morii e sepolti, per tosto assorbirli e

disperderli, affin di dar luogo ad altri errori, non meno vieti dei

precedent!. Ne e da prenderne meraviglia ; giacche fuori della verita

non puo esserci che 1'errore
;
e il cammino dell' errore puo dirsi mo-

vimento, agitazione, tempesta, o che altro piaccia, ma progresso

non mai.

II.

La religions cattolica, il protestantesimo e I' incredulita, per F. S.

WENINGER, missionario d. C. d. G. Prima traduzione italiana

dalla nona edizione inylese Modena, tip. dell' 1mm. Conce-

zione. Un volume in 8. di pag. YIII, 301.

Questo breve , ma sostanzioso volume , che ora esce alia luce in

Italia
,
non ha mestieri di lunga rassegna per essere pregiato da

quanti hanno in istima il vero
,

il bello ed il buono in opera di apo-

logia religiosa. L'autorc, alenaanno per nascimento e cittadino ame-

ricano per elezione, si inostra in quest'opera ottimo conoscitore del-

le dottrine acattoliche non solo quali erano primilivamenle, ma ezian-

dio quali divennero a grado a grado negli Stati Uniti. II suo lungo

soggiorno ed i suoi viaggi raissionarii in quel vasto paese, accompa-

gnati da molta sagacita e da quello spirito di osservazione, che suoi

essere si desto nei forestieri, si manifestano quasi ad ogni pagina del

suo scritto. Quindie che la sua scienza teologica pote fruttare un'a-

pologia sopra molte altre pratica e popolare. Oltrediche, a differen-

za di coloro, che sembrano scrivere per puro esercizio di stile o per
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altro intento da quello della materia ,
il suo modo e sempre vivo ,

argomenfcoso, interessante, animate da sincera brama di persuader-

ti il vero, d' invogliarti del buono. Egli comincia dal ritrarre il ca-

raltere psicologico del prolestantesimo, dimostrandolo agli eterodos-

si di buona fede, coi quali ragiona, una religione di sconforto e dis-

perazione. Dato questo primo passo ,
s' arresta un tratto in sul bi-

vio
,
che diparte i cattolici dai protestanti ,

discutendo la controver-

sia fondamentale
,
cioe qual sia la norma da credere stabilita da

Gesu Cristo, e dimostra, ch' essa si cerca indarno fuori del magi-

stero infallibile della Chiesa cattolica ,
la quale sola tra tulte le co-

immanze cristiane porta in fronte i caratteri della divina missione.

Se non che le obbiezioni degli eterodossi sono anzi subbiettive die

obbiettive. Pero 1' autore passa a rassegna i principal! loro pregiu-

dizii, divisandoli acconciamente in religiosi e politici, e mostrando-

li, quali sono, preoccupazioni d'intelletto illuso da fallaci apparenze.

Ma egli non si contenta di confutare i pregiudizii che distolgono i

protestanti dair esaminare i titoli della religione cattolica. Sapendo

per ragione e per esperienza ,
che lo svolgimento del protestantesi-

mo conduce alia negazione delle stesse verita razionali presupposte

dalla rivelazione cristiana
,
con pari brevita ed efficacia dimostra le

verita fondamentali della teologia e della psicologia naturale. Ma

del merito di questo libro saranno giudici ed encomiatori quanti lo

leggeranno animati dall'amore della verita piii necessaria airuomo.

Rispetto alia opportunity della traduzione niuno vorra negarla, ove

consideri col traduttore che la patria nostra e divenuta in ispecial

guisa segno alle insidie dei protestanti e degl' increduli
,
che mira-

no a spogliarla del prezioso retaggio della sua fede. Chi sperimen-

ta in se 1' influsso malefico della seduzione irreligiosa, chi non e

apparecchiato a rendere ragione dei fondamenti di nostra fede
;
chi

ha in cura la gioventu ,
da cui pur dipende la sorte futura della pa-

tria nostra, trover^, in questo volume un mezzo opportune di preser-

vamento, di conservazione e di difesa per se medesimo e per altrui.

Rispetto poi ai pregi della traduzione (come gia accennammo a

pag. 465 del V vol. di questa serie) , possiamo dire che per nulla

cede, se pur non aggiunge perfezione all' originale.
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ABRAMO DI SANTA SUSANNA Nozioni e problem! di diritto canonico pubblico
e private, in conformita del diritto novissimo ed ultimi decreti, colFag-
giunta di alcuni -trattati e specialmente sul Coucilio ecumenico, Opera e

studio del P. Abramo di S. Susanna, Alcantarino, lettore qualificato in sa-

cra teologia e maestro di diritto canonico. Napoli, tip. Gargiulo. Vol.

nnico in 8. di pag. 216.

II Utolo da di per se un' idea di queslo volume, servire di seguito alle canoniche istiluzioni del

che puo tornar vantaggioso alia giovenlii slu- medesimo ch. Autore, la cui seconda edizione in

diosa, e ai dilettanti di scienza caiionica, e puo due volumi e teste uscita dalla stessa tipografia.

ANFOSSI GIOVANNI loannis Anfossi sacerdotis commentarius de vita et scri-

ptis Vincentii Month'. Augustae Taurinorum, ex officina asceterii Salesia-

ni an. M.DCCC.LXIX. Un opusc. in ZS'dipag. 59.

Se si gnarda alia sostanza di questo Commen- rivoluzione francesc, lasciossi trasportare alia cor-

tario, tre cose massimamente ci sembranp in esso rente dclle perverse opinioni s\ politiche, si reli-

da lodare: la pienezza delle nolizie della vita di giose. Se poi si mira alia forma, il sopra lodato

Vincenzo Monti, la esattezza de' giudizii , che si Commentario ci ha la sembianza di un felice ri-

recano delle svariate opere da lui scritte, e final- tratto delle vite di Cornelio, nelle quali la sem-
mente la imparzialita nel far notare il torto di plicita e la lucidezza dello stile e con tanto bel-

queslo sommo poeta, che in onta de' principii, si 1'armonia accoppiata alia piu scelta eleganza e

nobilmente da lui professati, pur sopravvenuta la purita della locuzione.

ANONIMO Donna Agnese. Racconto. Prato, tipografia di Ranieri Guasti

1869. In 16. di pag. 256.

Diasi a leggere questo Racconto a quanti piu alfrettanti pregi, che rendono deliziosa e frutluosa

si possa: sara un bellissimo regalo per tutti. I alia mente non che al cuore la lettura di questo
casi della giovine Agnese, le sue rare e care virtu, libro. V Autore non vi si e svelato: ma chiunque

gli effelti salutari che esse producono, il mislero egli sia gli facciamo plauso, e lo invitiamo ad

della sua vita che si svela in tempo acconcio, applicar i'animo ad altri racconti, che abbiano lo

e le lotte del cuore, e gli errori e le ingiuslizio scopo nobile e le dilicale qualila di questo, che

della rivoluzione italiana messi in rilievo, sono qui caldamente raccomandiamo.

Ricreazioni pei Giovanetti. Novelle di varii autori. Torino, tip. G. Derossi

1869. Inlb.opag. 158.

Won tulte le novelle che promettono di ricreare maginazione. Queste che qui annunziamo son vera-

i giovani mantengono la loro promessa: perche menle ricreative: giacche insegnano il vero, in-

alcune ne pascono rimmaginazione guastandone il namorano della virtu, e destano la piu accesa cu-

cuore, ed altre non riescono a migliorare il cuore riosila: tanto sono bene see He e bene esposte.

perche non sanno fare impressione viva nella irn-

Ricreazioni pei Giovanetti. Esempii morali, corredati di copiose note. Tori-

no, tipografia G. Derossi, via Ippodromo 6, 1869. Un vol. inlbsdi

pag. 158.

Le precedent! Ricreazioni eran composte di No- che contengono notizie svariate, e tutle acconce

Telle, queste sono di Esempii morali, tratti dalle alia capacita dei fanciulli. Questo libro ci piace

torie. La scelta ne e savia quanto puossi desi- per ogni verso, e lo crediamo , insieme al pre-

derare; e ciascun e esposto con molta semplicita cedente, adattatissimo alia ricreazione ed alia edu-

e parezza di stile. Lc note sono assai utili, per- cazione della tenera eta.
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ARV1SENET CLAUDIO Memoriale vitae sacerdotalis; auctore Claudio Arvise-

net, canonico et vicario general! trecensi. Romae, typis Bernardi Morini

1868. In 16." dipag. 379.

Quest' opera utilissima al clcro, dettata da un

pio e dotto sacerdote francese Claudio Arvisenet,

non ancora avea avuto una edizione castigata e

corretta. Dacche quante erano stale fatte innanzi

a questa, difettavano qual piu qual mono cosi in

fatlo di lingua, come in qualche punto, che sen-

tiva di idee gallicane. Niuno avea posto la mano

a medicarla, togliendo cio che poleva peccare, cosi

contro le Itggi grammalicali, come contra qual-

che punto di sana dotlrina. 11 degnissimo Cardi-

nal Clarelli, Vescovo di Frascali, volendo tener

vivo e desto nel suo clero quello spirilo di pieta,

che e 1'anima del sacerdote, ha falto questo pre-

zioso dono a lutli, quanti sono sacerdoli della

sua diocesi, porgendo loro una edizione netla e

sicura, nella quale vedessero le virtu che hauno

da esercitiire, i difelti di che si hanno a guar-
dare. Nostro desiderio sarebbe che quest' aureo

libro, non grande di mole, ma ricco di sapienza

celeste, corresse cosi come e ora venuto in luce,

per le mani del clero, e ci teniamo certi, che pro-

durra frutti soavi di pieta e di zelo.

BOLOGNESI MARCO Memorie e preghiere in onore di Maria Yergine della

Collina di Pondo. Forll, presso L. Bordandini 1868. In 16. dipag. 42.

sobrieta e con senno, essendosi 1'Autore atlenuto

alia sentenza del celebre Cardinal Baronio: Mi-

gliore e e piu convenient cosa alia verita eccle-

Egregia opera fa chi illustra i patrii monumenti,
massime quelli che per la loro santita sono sor-

gente perpelua di sublimi vantaggi al paese. Nel

presente libretto si aggiugne che il racconto e con-

dotto con rara bonta di stile e, che piu monta, con

siastica riferire poche cose certe e sicure, che il

raccontarne molte incerte e non bene fondate.

BUSCARINI GIUSEPPE Lettere pastorali di monsignor Giuseppe Buscarini,

professore di filosofia razionale e di diritto naturale, vicario generale capi-

tolare della diocesi di Borgo S. Donnino. Bologna, per A. Mareggiani,
1869. Un vol. in 16. gr. di pag. 370; pr. L. 2.

Queslo bel volumetlo contiene dieci eloquent! la Biblioteca di sacra eloquenza moderna che si

lettere pastoral! del ch. mgr. Buscarini, nome as- pubblica a Bologna.

sai noto ai nostri lettori, e forma un volume del-

CADEMARTORI GIOV. BATTISTA S. Dorotea verg'.ne e martire, dramma sacro

intreatti di Giov. Battista Cademartori, prete deH'Oratorio. Genova, ti-

pografia della Gioventu, 1868. Un libretto in 16. di pag. 40.

L' azione del presente dramma si risolve col

martirio della santa vergine Dorotea, che ne for-

ma il soggetto principale, e col ravvediniento,

suggellato anche col sangue, di due antiche coin-

pagne della medesima Santa, gia divenlale apo-

state, ed a lei mandate dal prefello per indurla

alia medesima apostasia. Semplicissimo e Tin-

treccio e 1' orditura dell'azione drammatica, natu-

rale lo svolgimento, collo e generalmente corretto

lo stile. Potrebbe per avventura desiderarsi un

po' piu di calore negli affetti, di sviluppo nei

caralteri, e di contrasto nella loro attuazione. Ma
ci pare buona scusa aU'Autore 1'angustia de'li-

miti, entro ai quali avra dovuto restringere il suo

componimento.

CARUANA SALVATORE L'lnferno spiegato e dimostrato agli studenti deU'Uni

versita e del Liceo di Malta, dal sac. Salvatore Caruana D. D. Malta, tipo

grafia di E. Laferla, strada Reale n. 98, 1869. Un opusc. in 16. pic
colo dipag. 91.

Abbiamo molte altre volte lodate le istruzioni

religiose, che il chiarisgimo, D. Caruana suol

dare agli studenti deU'Universilk maltese: perche

sia nella scelta del temi, sia nella vigoria della

dimostrazione, sia nell' esposizione oratoria rie-

scon sempre acconcissime a infondere nell'udien-

za la piu sicura persuasione delle verita rilevate.

Le stesse qualitk ritroviamo in queste sopra 1'In-

ferno: argomento che gl'increduli prendono spesso

stollamente in derisione.

CIAMPI IGNAZIO Demetrio e 1'Agrippina delNord: Storia narrata dairavvo-
cato Ignazio Ciampi. Roma, tip. delle Belle Arti 1869. In 8. dipag. 167.
Le vicende della polonese Marina Mniscech, e avvicendarsi delle iiete e delle trisli venture cu-

del falso Demetrio, ollre all'essere per lo rapido riosissime, sono ancora circondate di molte dub-
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Liezze, nou solo presso gli Storici stranieri, ma E certo quesla sloria del ch. sig. Ciampi va no-

eziandio presso i russi medesimi. Averle volute verata ira i gravi lavori che in quest! tempi si

indagare, svolgere, appurare ed esporre ordina- sieno pubblicati, e procaccia al suo Aulore, gia

tamenle, e gia gran merito: raerito ancor mag- noto per tanli allri libri dati alia luce, nuova e

giore si e d'esser ben riuscito in tal compito. bella gloria.

CICERONE M. T. Epistolarum selectarum, liber primus. Augustae Taurino-

rum, ex offlcinaAsceterii Salesiani an. M.DCCC.LXVL In 16. dipag. 48.

0. M. Z. Uentrata nel mondo, ovvero Consigli ad un giovinetto che lascia la

scuola per abbracciare uno stato. Torino, tip. dell'Orat. di S. Franc, di

Sales, 1869. In 32. di pag. 164.

CONSALVO CARLO II giovinetto san Luigi Gonzaga, modello della gioventu,

specialmente studiosa, opuscolo del sacerdote Carlo Consalvo. Napoll, ti-

pografia di Stanislao de Leila 1860. In 32. di pag. 143.

CORNELIO A LAP1DE I tesori di Coraelio A Lapide, tratti dai suoi Commentarii
sulla S. Scrittura; dall'ab. Barbier, per uso dei predicated e delle famiglie
cristiane. Prima versione italiana dai francese, del sacerdote Francesco
M. Faber. Parma, Pietro Fiaccadori 1869. Vol. died in 16.

I Commentarii di Cornelio a Lapide sulla sacra che. 11 suo libro fu accollo con grande plauso
Scrittura contengono tesori di cognizioni bibliche, dai clero francese, lodato da molti Vescovi, e

patristiclie, storiche, morali e letlerarie. Coordi- recentea;ente ancora da lettera di Sua Sautita.

nare insieme sotto certi principalissimi titoli le Una tal opera, volgarizzata ora in italiano vede

piu important!, e compendiandole ordinatamente, la luce coi lipi del Fiaccadori , e conterrassi ia 10

disporle a modo di piccioli trattatini, fu il com- volumi, due dei quali sono gia usciti alia luce,

pito che si tolse dieci anni fa il ch. abb. Bar- 11 prezzo sara alia ragione di mezzo centesimo

bier, curalo di Marcillole. Esso dispone il tutto la pagina, e ogni volume avra un 600 pagine
per ordiue alfabelico, comodissimo alle ricer- circa.

COZZA GIUSEPPE Ad editionem apocalypseos S. lohannis inxta vetustissi-

mum Codicem Basiliano-Yaticanum 2066, Lipsiae anno 1869 evulgatam;
animadversiones losephi Cozza, monachi Ordinis S. Basilii magni. Momae,
apud losephum Spithoever 1869. In 8. grande di pag. 27.

II ch. P. Giuseppe Cozza e uno degli editor! del libro dell'Apocalissi, fatta dai celebre Cardinal

del Codice Vaticano della Bibbia greca. Esso ha Angelo Mai. Abbiamo in questo stesso quaderno

pubblicato 1'opuscolo, che qui annunziamo, con- (pag. 275 e seg.) accennato il contenulo e lodato

trapponendolo ad un altro opuscolo del Tischen- i pregi di questo prezioso lavoro del dotto Basi-

dorff, il quale immeritevolmente biasima 1'edizione liano.

CUPPINI PIETRO II nonno e i nipotini; letture istruttive pei giovanetti, di

Pietro Cuppini. Terza edizione. Bologna, stabilimento tipografico di G,

Monti 1^9. In 16. di pag. 168.

D'AULNOIS CARLO ta buona fantesca, ossia brevi cenni intorno alia vita di

Anna Giacomina Coste, prima conversa alia Yisitazione in Annecy. Vers.

ital. deiravv. C. P. Genova, Dir. delle Lett. Catt. 1869. In 32. di pag. 73.

D. C. A. Bologna in Roma, cioe Memorie suirarchiconfraternita dei SS. Gio-

vanni Evangelista e Petronio. Roma, tip. delta Rev. Cam. Apost. 1869. In

16. dipag. 29.

Riassume la storia della iusigne Arciconfraler- dalla empieta prevalente nel 1799 , e stata ora

nita della nazione bolognese, cui S. Filippo diede ripristinata con isperanza di ristorarla al primi-

la vita e Jo spirito. Distrutta quasi interamente tivo splendore.

DE CAM1LLIS Institutions iuris canoriici, quas in scholis Pont. Sem. Rom.
et Coll. UrbanLtradidit cl. professor De Camillis. Tre wluml in 12. di

pag. 356, 358, 300.

Di queste pregevoli istituzioni ci e convenoto difTerire la rivista, che daremo il piu tardi al-

I'appressarsi del nuovo anno scolastico.
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D. P. Strenna per Vanno 1869. La musa viaggiatrice, schizzi poetic! di

D. P. Modeva, tipografia Vincenzi 1868. In 16. dipag. 99, .

La Musa viaggiatrice corre leggera sui piro- zione la lira, tuttavia sempre armoaiosa. Un pre-
seafi e sui vagoni, e da questi si slancia a sa- gio notabile di questa Musa si e, che solo si la-

lutare citta, monument! e mcmoiic cui inconlra scia lusingare dai fiori, e sprezza con nobil volo

per via. Spesso ha di buoni versi e di felici strofe, gli acquitrini ove allre volentieri si posano. Viva,
alcuna volta si risente del turbinio della corsa e voli ogni di meglio.

che non le lascia il tempo di accordare a perfe-

FABR1C10 GIOVANNI ALBERTO lo. Albert! Fabricii lipsiensis,

"

S. Tlieologiae
inter suos d. et prof. publ. Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis,

cum supplemento Christiani Schoettgenii, iam a P.loanneDominicoMansi,
clerico reg. Cong. Lucensis Matris Dei, in patria demum Arcbiepiscopo, e

Mss. editisqne Codicibus corrects, illustrata, aucta ; post editionem pa-
tavinam an, 175i mine denuo emendata et aucta, indicibus locupletata.

Accedunt in fine vetera plura monumenta, turn a Fabricio olim tradita.

cum a cl, Mansio primo adiecta. Tomus I, II, III, IV, V et VI. Florentine,

typ. Thomae Baracchi et F. MDCCCLVIH apud I. Molini. Tre volumi

in 8." grande di pag. XXIV-631, 580, 676.

La Biblioteca degli oralori della media ed in- sero 1'ultima perfezione alia Biblioleca del Fabri-

tima latinila, composta dal celebre Giovanni Al- cio: in questa falla di opere \i e sempre da ag-

berto Fabricio, fu cominciala astamparsiin Am- giungere, da correggere, da migliorare. Nuove

burgo nel 1734: e il sesto volume, in cui erano cure adunque vi spese intorno il chiarissimo Gu-

i supplement! dello Schoetgen vide la luce nel stavo Camillo Galletti, toscano di patria, uomo
1736. Ma questa opera era troppo inesatta nelle di molla e soda erudizione: e i suoi sludii an-

notizie che dava degli Autori, troppo monca in davan preparando nuove giunte da fare, nuovi

quelle che ometteva, troppo confusa in quelle che commentarii da aggiugnere, nuove correzioni da

mescolava. II dottissimo mons. Mahsi, Arcivescovo introdurre. Se non che rapito da morte prima che

di Lucca, e uno dei piu dotti uomini del suo tern- il vaslo lavoro fosse compiuto, non pole por

po, vi pose la mano a correggerla, a compirla, mano alia edizione che esso divisava, e che sa-

e a renderla soprattulto cattolica di spirilo e di rebbe riuscila di grande pro alia storia della let-

favella: piu di mille articoli di quell' immenso teratura latina. Per cura pero degli eredi 1'edt-

Dizionario, vennero cosl da lui rifatti : le aggiunte zione fu condotta a termine: ed essa vince per

sono senza numero : gli errori di data cmeudati tutti i capi 1'antica edizione del Mausi. Componesi

sono moltissimi. Questa nuova edizione, tanto so- di tre grossi voluvii in 4. e vcndesi al prezzo

pra la prima migliorata, fu flnila nel 1754. Non di lire 30, presso il libraio Antonio Cecchi in

e da credere pero che le fatiche del Mansi des- Firenze.

FERRUCCI LUIGI GRISOSTOMO - Pio . VIIII . Pont. Max. Divini . com-

municatione . Mysterii In . fide . D. N. lesu post . decennalia .V.

Sacris . faciendo . rursus . auspicanti In . diem . F. F. Ill idus . Aprilis .

a. M. DCCG. LXVI1II. Elegia. Un fasdcolo in 8.

Tardi ci e pervenuta questa bella Elegia del piu elelti componimenti, usciti alia luce in quella

ch. Ferrucci, da lui composta per celebrare il occasione, a prova non tanto del valor leltera-

Giubbileo sacerdolale del S. Padre Pio IX. Ma non rio, quanto della pieta filiale dell' illustre latini-

per questo ci e meno gradito annoverarla fra i sta veiso 1'auguslo Pontefice.

GIOVANNINI ATTILIO De sacrorum bibliorum vetustissimi graeci Codicis Va-

ticani, romana nuperrima editione commentariolus. Romae,typis S.Con-

gregationis de Propaganda Fide, soe. eq. Petro Marietti, administro

MDCCCLXIX. In 8. di pag. 35.

Abbiamo lodata questa pregevolissima dissertazione del ch. Mons. Atlilio Givannini, nel presents

quaderno a pag. 284.

GRUB1SSICH AGOSTINO ANTONIO Programmi per rinsegnamento secondario

classico e tecnico nelHstituto municipale Cirillo di Aversa
j proposti dal
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rettore ab. Agostino Antonio Grubissich. Napoli, tipografia del Giornafe

di Napoli. In 16. dipag. XVI -119.

Chi ha avuto agio di esaminare i grandi vizii certo essi sono tali, die messi in pratica giovc-

dei Programmi governativi pel pubblico insegna- rebbero grandemente a migliorare la istruzione

rnento in Italia, non puo non compiacersi ncl vede- classica e tecnica della giovcnlii italiana. OHre

re con quanto maggior senno sieno elaborali i qui alia bonla dei concetti, il libro c scritto con lim-

proposti dcll'egregio abbate Grubissich. Non di- pidezza di dettato e buon sapore di lingua, e mo-

ciamo che essi locchino la perfezione, cosa diffici- slra nel Grabissich profonda cognizione nolle lel-

.Jissima e forse impossible in questa materia; ma tere e nolle scienze.

JLARIO (P.) DA PARIGI Theologia universalis auctore R. P. Hilario e Lutetia

Parisiorum, Ordinis fratrum Minorum S. Francisci Capuccinorum, doctore

in Theologia et in lure canonico. Tomus II. Lugduni, apud H. Pelayaud
et Roblot, Parisiis, via Turnonensi, 5. Unvol. in 8. dipag. 552.

E il 2 volume di un' opera dolta e volumi- propone di dare una compluta dimostrazione della

aosa, che annunziammo nel primo quaderno di religione, divina, cristiana, cattolica, come pre-

Giugno a pag. 58o. Questo volume non e altro parazione alia teologia.

die il primo dei ire, nei quali il ch. Autore si

KEMPIS TOMMASO L'imitazione di Gesu Cristo, di Tommaso da Kempis.
Traduzione del Cardinale Enriques, coiraggiunta del modo di sentir la san-

taHIessa. Torino, per Giadnto Marietti, tipografo libraio. In 32. di

pag. 520.

LAMBRUSCHINI GIAMBATTISTA Guida spirituale , composta da monsignor
Lambruschini, gia Vescovo di Orvieto. Quinta edizione. Viterbo, presso

Sperandio Pompei 1869. In 32. di pag. 312.

LUGO AMBROG10 Ricordo fantastico d'una gita da Bassano a Possagno ; per

Ambrogio Lugo. Seconda edizione. Bassano, tipografia e lit. Rober-

JU869. In %. dipag. 27.

Questo grazioso e delicato lavoro, che ti po- fu gittata la prima pietra del grandioso Pantheon.

ie sotto gli occhi le amene ville che si scontra- E come fu la prima volta accolto con gradimen-
no da chi muove da Bassano a Possagno, e ti di- to e con plauso da chi si conosce delle grazie

pinge al naturale il nobile tempio, che 1' ingegno della descrizione, cosi ora uniamo le nostre lodi

del novello Fidia, Antonio Canova, inalzo a sue a quelle molte e ben merilate , che d' ogni lalo

spese alia sua terra nalale , Possagno, rivede la risuonano al colto scriltore.

luce in quesl'anno, che e il cinquantesimo da che

MANARESI ANIONIO -Pandolfo Collenuccio. Dramma storico di AntonioMana-

resi imolese. Imola, tip. d'Ignazio Galeati e figlio, strada del Corso 35,

1869. Un opusc. in 16. dipag. 80.

Questo dramma va tra le buone rappresentazioni, di cui si fa maestro non solo colle parole, ma
lanto se si consideri dal lato letterario, quanto se piu ancora cogli esempii il protagonista Collenuc-

si riguardadal morale. L'azione in generate e ben cio, vitlima della ingratitudine, e di un ncro

congegnata e ben condotta; e se lascia qualche tradimento di Giovanni Sforza, signore di Pesaro.

cosa a desiderare, specialmente per rispetto ai ca- La feroce e tirannesca indole di coslui e ritratta

ratteri ed alia cosi delta unita di tempo, oiTro dal ch. Autore co' piu foschi ed odiosi colori. Net

buoni compensi nell'interesse che pur desta. Lo che se ci c lecito notare alcuna cosa, diremo,

stile e ii verso si tengono in un grado mediano che in un tempo, nel quale 1'autorita monarchic*,

fra 1'altezza della tragedia e 1'umilta della com- e caduta in tanto dispregio, esi fa sinonima di

media. Ci sembra pero che il soggelto lo avrebbe tirannia, ci parrebbe miglior consiglio, general

desideralo piu partecipe della dignila della pri- mente parlando, produrre sulle scene le virtu,

ma, che non della bassezza della seconda. L'utile civili de' buoni governanti, che non ritrarre i de-

morale risulta dallo splendore dclle virtu eroiche, lilti de'rei.

RINI MARINO NAPOLEONE Federico, ossia la grotta del Leone ;
racconlo

romantico, per Marino Napoleone.Marini. Volume unico. Bologna 1868,
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zione, tanto e pratico rispetto al fine ed ai do-

cument! morali e social! di cui e dovi/.ioso. On-

de la sua letlura tornera utile a chi cerca libri

che dilettando ammaestrino la mente ed ingentili-

scuno il cuore.

tip. Mareggiani all'insegna di Dante, via Malcontenti 1797. Un volume

in 16. di pag. 560. Vendesi in Roma al prezzo di L. 5, presso i librai

Sciomer, Bonifazi e Marini.

Originalmenle italiano e questo Racconto del

Marini, ed e romantico specialmente per la re-

gione ideale da cui egli ha tralto 1' intreccio e

con esso il gruppo de'personaggi che mette in

iscena. Ma quanto e ideale riguardo all'inven-

MAUT1 AGOSTINO Elementos de derecho publico eclesiastico
; por Agustin

Mauti, doctor en sagrada teologia y en derecho civil y canonico. Qui-

to, 1869, emprenta de Juan Campuzano. Un vol. in 8. dipag. 222.

La Religione, la Chiesa, il Ministero ecclesia- trattansi le quislioni piu agitate ai nostri giorni.

stico sono i titoli dei tre libri, Dei quali quc-

St'opera, quanto breve di mole, altretlanto pie-

na di materie e di vera dotlrina cattolica, Tien

divisata dall' illuslre suo autore. Sotto questi ti-

toli, con ordine quanto logico allrettanto sem-

Una qualita speciale rende Teramente preziosa

quest'opera: essa si e la chiarezza grande delle

idee accoppiata alia piu sicura saldezza della dot-

trina : la qual cosa suppone nel suo cli. Autore

non solo una mente limpida, ma molt a e sva-

plice, svolgonsi gli argomenti piu importanti, e riata istruzione.

MINERVINI FRANCESCO La Cetra deirAppennino, auova ghirlanda di poetici

fiori, per Tavvocato Francesco Minervini da Mormanno Bruzio. Messina,

tipografia Orazio Pastore, 1868. Un volumetto in 16.' di pag. 122.

II piu. nolabile flore di questa poetica Ghir- lo indussero a cangiar vita, in parle sono attinte

landa del ch. avvocato Minervini e la Novella dalle tradizioni, rimaste ancor vive nel paese, ed

intitolata Osvaldo e Doralice. Essa e intrecciata in parte immaginat* dal Poela. Ingegnosa e I'or-

di varii casi, quando pietosi e quando alroci, e ditura, ben preparati e ben condolti gli avveni-

si risolve colla conversione di Osvaldo, che see- menli, e questi, piuttosto che narrati, sono rap-

glie per luogo di espiazione un romitorio della presentali con tanta naturalezza e vivacita di co-

SS. Vergine in Mormanno, patria dell' Autore. II lori, che grande e 1'inieresse che ne risulta, e

fondamento del Racconto e storico, perche vera- assai sentiti gli affetti. Gli altri poetici fiori della

mente nel secolo XVII un cavaliere spagnuolo si Ghirlanda appartengono al genere lirico, e sono

ritiro in quel romitaggio a menarvi vita peni- anch' essi non poco commendevoli, specialmente

tente, e vi perduro con grande edificazione della per la nobilta de' concetti e pel calore degli af-

contrada insino allamorte: le avventure poi, che fetti.

MORCELLl STEFANO ANTONIO Steph. Antonii Morcelli e Soc. lesu Fasti Ur-

bis cbristiani. Augustae Taurinorum, excudebat PetrusHyacinthi F. Ma
rietti typographus pontificius, M. DCCC. LXVIH. In 8. di pag. 110.

II chiarissimo epigraflsla latino P. Slefano An- storia romana: essendovi compendiosamente si,

tonio Morcelli d. C. d. G. serisse latinamenle

la storia cristiana della cilia di Roma lino al

1700, e la intitole Fasti Vrbis christiani. Que-

sto libro, che fa parte delle opere del Morcelli,

stampasi ora separatamente. Esso e ulilissimo a

chi vuole apprendere i fatti principaiissimi deHa

ma pure esattamente descritti. Utile e poi molto

piu a chi voglia apprendere come possano in

aureo stile latino renders! i concetti e i fatti mo-

derni, specialmente religiosi, nel che fare il

Morcelli non ebbe chi il superasse e forse neppure
chi 1'uguagliasse.

MUSTO PASQUALE 1 due sacri amori, o visite al SS. Sacramento ed a Maria

Santissima, per tutti i giorni deiranno; per monsig. D. Pasquale Musto ;

con le novene per le principal! festivita di Gesu Cristo e di Maria Santissi-

ma dello stesso; 4.
a edizione. Volumi quattro in 16. Napoli, direzione

delle letture cattoliche, strada S. Giovanni Maggiore Pignatelli, 34, 1869.

NAY CARLO MARIA Epitalamio di Caio Valerio Catullo, nelle noz-ze di Peleo

e di Teti. Versione poetica, del teologo Carlo Maria Nay. Yercelli 1869,

tip. elit. Giudetti-Perotti. In 8. dipag. 46.

Egregia e fedel versione, che puo andare del pari colle piu belle Tersioni dei classic! latini che

r Italia possiede.
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NEUMAYR FRANCESCO Vera idea della Teologia ascetica che insegna chia-

ramente e sodamente la seienza de'Santi, ossla YArte di farsisanto, del

Padre Francesco Neumayr d. G. d. G-., tradotia dal tedesco da un Padre

della medesima Compagnia. Camerino 1869, tip. Borsarelli. In 32. di

pay. XI -248.

P. C. Fiori evangelic! con un'appendice sul SSifio Rosario
;
del Padre P. C.

Roma, col tipi del Salvmcci 56, 1869. In 32." dipag. 158.

PITTO ANTONIO Della vita e dei costumi della serva di Dio Vittoria del Car-

retto Serra, dama genovese, per Antonio Pitto, ecc. ecc. Genova,tip. di

G. Caors-i 1869. In 16." pag. 70.

Son presso a due secoli dacche con morte in- in breve ma elegante compendio, che merita di

vidiabile passo in Geaovu agli elerni riposi 1'a- essere propagato fra le signore, specialmente di

uima deila nobile dama Villoria del Carretfo nobile casato, perche vi apprendano come si pos-
Serra

;
e in questi due secoli la memoria delle sa servire a Dio nel triplice stato di donzella, di

sue virtu ha continuato ad essere la gloria, 1'e- sposa e di vedova, senza mai smettere la gen-

diflcazione, lo slimolo, il modello della genovese tilezza dei nobili coslumi.

nobilla. Ora se ne e novamente scrilla la vita

PONTIFICALS ROMANUM dementis VIII ac Urbarii VIII iussu editum et

a Benedicto XIV recognition et castigatum. Romae, typis S. Congrega-
tionis de Propaganda Fide, socio eq. Pictro Marietti administro,
MDCCCLXVI1L Un vol. in 8. di pag. 353.

Buona edizione in rosso e nero, e con carta forte da tino.

PRAEPARAT10 AD MISSAM et gratiarum actio post ipsam, quibus accedunt

nonnullae piae orationes tarn ante quara post dicendae. Romae 1869, ex

typ. Perego Salvioni. In 32. di pag. 149.

E pregevole questa edizione , perche sebbene ratteri adoperalivi sono mollo grandi , affinche

il seslo del libro sia picciolo, pur luttavia i ca- servano alle visle indebolite dei vccchi.

ONOFRI GIUSEPPE Vita sancti Obitii confessoris brixiani, ex codice ms'

monasterii S. luliae Brix. nunc primum typis edita, servata ortographia,

praefatione ac notis illustrata. Brixiae, typis Episc. Pii Instituti 1869.

Un opusc. in 8.' di pag. 74.

Egregio lavoro di Agiografla critiea e colesto, cominciamento del decimo terzo. La parte princi-

ove raccolgonsi tulti i documenli piu certi che pale viene occupata da una antichissima vita del

possano illustrare la vita di S. Obizio, prima Santo, scritta in rozzo volgare, e certamenle auten-

soldato valoroso , poi auslero penilenle , vivuto tica, la quale vede ora per la prima volta la luce,

sullo scorcio del decitno secondo secolo , e sul da un inanoscrilto del Menaslero di S. Giulia.

SCHWETZ GIOVANNI Theologia dogmatica catbolica^ concinnata a D. loan-

ne Scbwetz, Suae Sanctitatis praelato domestico, abbate B. M. V. de

Batta, atque C. R. Aulae et Palatii parrocho. Editio quinta emendatior.

Viennac, sumplibus Congregationis Mechitaristicae, 1869. Due vol. di
'

Ai due volumi gia annunziati della Theologia sto si aspella il terzo ed ultimo volume, e allora

fundamentalis seu generates, sono suceeduti que- darassi una rivista di quest' opera insigne di uno

sti due che comprendono i trattati speciali. Pre- dei dutti chiamati a Roma pel Concilio.

TOMMASO (S.) D'AQtiINO Moralis divi Thomae Aquinatis, doctoris angeliei,

ex operibus ipsius exacte deprompta, et in unum collecta et alphabetico

ordine congesta. Accedunt variis in locis Summorum Pontificum Decreta;

auctore Ludovico Bancel, Ordinis Praedicatorum. Editio novissima, accu-
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rante illustrissimo ac reverendlssimo Fr. loanne Thoma Ghilardi, eiusdena

Ordinis, Episcopo Monregalensi. Tomus primus et secundus. Montere-*

galiy excud. loseph Bianco, impress, episc. et collegii exter. miss,

MDCCCLXIX. Due vol. in 16. dipag. VIII, 764, 808.

11 celebre domenicano franccse, P. Ludovico ti del romani Pontefici. L'tilissima e pregiatissi-

Bancol, che trapasso nel 1685, raccolse dalle o- ma opera: la quale ricomparisce ora emendata

pere di S. Tommaso quanlo riferivasi alia scien- dagli errori tipografici delle vecchie edizioni per

-za della teologia morale ,
e lo dispose con ordine cura del zelantissimo e dottissimo Vescovo di

alfabctico, riporlando le stesse parole del santo Moiulovi, inons. Ghilardi.

Doltore, con non altra aggiunta che solo i Decre-

T. P. V. L. La caceiata de' Milanesi da Ceva. Racconto storico del secolo

XIV. Cuneo, dalla tip. Riba 1869. In 16." piccolo di pag. 160.

Breve ma importante episodic della storia del cola qualche stonalara nello stile non vi fosse

Marchesato di Ceva, diligentemente studiato per pure qualche giudizio troppo precipitato in bia-

esporne tutla la verita, e graziosamenle descritlo simo del medio evo, qualche sentenza non inte-

che quasi sembra una novella ricreativu. Sa- ramenle conforme alia retta lilosolia cristiana.

rebbe libro al tulto buono se come v'e qua e

TRASMONDO - FRANGIPANI CAM1LLO Descrizione storico-artistica del R. Pa-

lazzo di Caprarola, compilata dal barone Gamillo Trasmondo FrangipanL

Roma, coi tipi della Civilta CattolicalSW. In 8. dipag. 149.

La origine del Comune di Caprarola , il do- per la maestria dello scrittore, si e allargala assai,

minio che vi ebbero i Farnesi, la costruzione del sicche desta 1' interesse piu vivo
;
la diligenza nel

superbo Palazzo, la sua architettura ,
la sua de- veriflcare sopra document! certi le notizie, an-

'Corazione , le sue pregiatissime pitlure, e i fat- cor piu particolari, lo rendono degno d'ogni fede ;

ti principal! che Ti avvennero, formano il sog- e finalmente 1' arte del ben narrare e descrivere

getto di quesla storica monografia. La materia, il fanno procedere ordinatamente e chiaramente.

TOSCO FRANCESCO Nelle esequie di mons. Alessandro de'Marchesi D'Angen-

nes, Arcivescovo di Vercelli ecc. ecc. Elogio funebre ecc. Vercelli, tip. e

lit. Guidetti-Perotti. In 8. dipag. 20.

Ben era giuslo che la memoria di un grande e a celebrare il cinquantesimo anno di Episcopate),

.santo Vescovo, quale fu mons. d'Angennes, trovas- e morire Decano dell'intero Episcopate cattolico, le

.se un eloquente ed affeltuoso encomiatore: qual e immense sue limosine, il suo zelo per le fonda~

il Tosco. Noi desideriamo che o egli o altri pari zioni pie, e in catechizzare sino aU'eslrema vec-

suoi intessano un piu ampio panegirico, raccon- chiezza i fanciulli, e cento altri preclari esempii

tando semplicemente la vita e le virtu di cosi di pieta in vita e in morte da lui lasciati, ben

ediflcante Prelato. Infatti la vocazione allo stato meritano di rimanere in tesoro alia storia della

clericale del giovinetto marchese <VAngennes, la Chiesa.

sua lunga carriera sacerdotale e episcopate, sino

"VIVARELLI LUCA Giovanni II Bentivogli. Tragedia di Luca Vivarelli. Bolo-

gna, tipi Fava e Garagnari, 1869. Un opusc. in 16. dipag. 7/71-57.

Questa tragedia del ch. Vivarelli e felicemenle flco entrare ne' particolari. Sotto il risguardo mo-

"immaginata, e con eguale felicila attuata secondo rale poi dobbiamo aggiungere, che essendo il sog*

gl' insegnamenti e gli esempii de' Classic! : in al- getto delicatissimo, per le gare del Pontefice Giu-

tre parole, vi ha il massimo elFetto tragico con lio II e la casa Bentivogli, il Poeta ha saputo

una somnaa regolaritk nella condolta, e inappun- serbare lutto il rispetlo, ch'e dovuto alia digni-

tabile verosimiglianza nello svolgimento dell'a/.io- ta pontiflcia, non solo per parte sua, ma quanta

Be. Cio crediamo che debba bastare a rendere la gli era possibile anche per conto de' suoi perso-

dovuta lode all'lutore, come ad artista, non po- naggi.

4endo nella brevita di un articoletto bibliogra-
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lettere pastoral! dei Vescovi 1. di Vicenza 2. di Citta della Pieve 3. di

Corneto e Civitavecchia 4. di Fabriano e Matelica 5. di Grosseto

6. di Macerata e Tolentino 7. di Senigallia 8. di Alessandria 9. di

Todi 10. di Veroli 11. di San Severino 12. di Patti 13. di Sa-

vona e Noli 14. di Caltanissetta 15. di Terni 16. del Card, di Fer-

rara 17. dei Vescovi di Cuneo e di Aquila e delF Arciv. di Modena.'

Lettere pastorali dei Vicarii capitolari 1. di Vercelli 2. di Ripatranso-
ne 3. tTAlghero 4. di Boiano.

pasiorali di Vescovi italiani.

Ci pervengono quasi ogni di altre lettere pastorali, quali in forma di

libretto, quali in foglio grande, da affiggersi pubblicamente, secondo il

costume, per la promulgazione del Giubbileo. Un breYissimo cenno di

ciascuna e il piu che possiam dare ai nostri lettori.

1. // Vescovo di Vicenza, monsignor Farina, cominciacon dire: Ralle-

grateTi nel Signore! col cuore inondato di una santa allegrezza yeniamo

ad annunziarvi una lieta notizia ;
ed annunzia il Giubbileo , come un

tratto della misericordia di Dio, e del suo Ministro qui in terra.

2. II Vescovo diCittd della Pieve, monsignor Foscbini, oltre Tomelia det-

ta il di della Pentecoste, aggiunge la sua pastorale istruzione sul Concilio

e sul Giubbileo, ed esorta a fervorose preghiere per la Cbiesa, raccolta

in Concilio, non gia perche la Chiesa abbisogni di nostre pregbiere per

non errare, essendo, per promessa di Cristo, essenzialmente infallibile,

ma percbe, secondo V ordine stabilito di proTvidenza, Dio conceda abbon-

dantemente i suoi lumi ai Pastori, e docilita a tutto il gregge.

Serie VII, vol. VII, fasc. 465. 22 29 Luglio 1869.



338 COSE SPETTANTI AL FUTURO CONCILIO

3. II Vescovo di Corneto e Civitavecchia, monsignor Gandolfi, nota sa-

pientemente che il piu appropriato apparecchio da mandarsi innanzi al

Concilio, e appunto il disporre le menti ed i cuori di tutti i cristiani col-

F esercizio delle opere meritorie. Quindi il Giubbileo e ottima prepara-

zione al Concilio.

i. II Vescovo di Fabriano e Matelica, monsignor Valenziani, riportando
le parole del Santo Padre pel Concilio e pel Giubbileo, prende occasione

di far pubblica protesta della sua devozione al Papato, e di rallegrarsi coi

suoi diocesani della mostra che essi pure ne diedero F 11 Aprile; e bre-

Temente accennata F autorita del Papa sul Concilio: Questa, dice, e la

nostra professione di fede, che raccomandiamo caldamente a voi, dilettis-

simi, specialmente in questi tempi molto calamitosi, in cui si adoprano
tutte le arti per isvellere dai vostri cuori la devozione e T amore al Pa-

pato romano .

5. // Vescovo di Grosseto, monsignor Fr. AnselmoFauli, ricevuta appena
la lettera apostolica pel Giubbileo, mentr'era sul punto di partire per la

diocesi di Sovana e Pitigliano ad esercitarvi parte del suo ministero, si

affretto di pubblicarla, riserbandosi ad altro tempo di parlar con piii agio

del Concilio : intanto si contento di aggiungervi poche, ma calde parole

di esortazione ad accogliere degnamente la grazia apostolica.

6. // Vescovo di Macerata e Tolentino, monsignor Franceschini, esposto
il concetto delle sante indulgenze e del Giubbileo, inculca fervorosamen-

te ai fedeli di fame acquisto. Venite, pare ne dica la casta Sposa del

Nazzareno, venite a parte dei celesti tesori ,
che vi ha lasciato morendo

Gesu vostro Padre, Maria Yostra Madre, i Yostri fratelli i Santi di Dio.

Altri nel dolore seminarono, e YOI nelF allegrezza mietete, altri si affa-

ticarono per produrre frutti di sante operazioni, e Yoi posati alia dolce

ombra ne godete il ricolto : Alii laboraverunt, et vos in labores eorum in-

troistis (loann. IV, 38).

7. // Vescovo di Senigallia, monsignor Fr. Giuseppe Aggarbati, del-

FOrdine eremitano di S. Agostino, notando che le due aspirazioni della

moderna civilta sono P unita ed il progresso, dichiara come il cattolicismo

e uno e progressive, e come tale dimostrasi, massimenel Concilio, il cui

compito e di conservare Tunita della fede e di promuovere il vero intel-

lettuale e morale progresso con divina aulorita. E questa, amatissimi

figli, egli dice, la piu grande, la piu solenne adunanza, cui si dispone
la Chiesa, a fine di richiamare gli uomini all' unita della fede e dell'a-

more, e di persuaderli che solo pel suo magistero e per le sue dottrine

si avanzeranno nella civil ta e nel progresso.
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8. 11 Vescovo di Alessandria, monsignor Colli, espone le speranze de'fu-

turi vantaggi del Concilio ed i vantaggi present! del Giubbileo; e a pro-

curar quest! invita ora premurosamente i fedeli. Approfittatevi dunque
tutti quanti, carissirai ligli, di si ineffabili tesori, di questo novello tratto

di misericordia del pietosissimo nostro Signore.... Deh vi vicordi che

breve e la vita c trapassa come baleno, 1'occasione c
1

invola, eVeternita,

la terribile eternita, ci sta sopra e s'avanza a gran passi.

9. // Vescovo di Todi, monsignor Rosati, prende occasione dal santo

Giubbileo per allettare i traviati a tornare a Dio. Egli mette specialmen-

te in vista la divina misericordia
,
e fa notare che le stesse minacce e

paurose immagini della divina giustizia son dirette a far si che ci get-

tiamo pentiti nelle braccia della divina misericordia. Qui cum iratus

fueris, misericordiam fades (lob. Ill, 13). .. Quindi ben si ravvisa che,

o colla dolcezza della sua grazia, o coll' amarezza de' suoi giusti castighi ,

la misericordia va di continue appresso al peccatore fuggitivo.

10. // Vescovo di Veroli, monsignor Giovanni Battista Maneschi, fa una

viva esortazione, specialmente contro i pubblici scandali della bestem-

mia, del mal costume e di perverse dottrine contro la fede : conforta i

buoni, atterrisce i malvagi, e volgendosi al clero, ne avviva viepiu lo

zelo contro il vizio e contro Y errore e stimola i sacerdoti a fervorose

preghiere specialmente nel prezioso momento in cui offrono T Ostia

pura e senza macchia al Dio eterno vivo e vero .

11. II Vescovo Settempedano di Sanseverino-Marche, monsignor Maz-

zuoli, pubblicando le lettere apostoliche pel Giubbileo, osserva che ap-

punto nell' 11 Aprile, quando i fedeli di tutta la santa Chiesa davano

con tanta espansione di cuore le dimostrazioni piu sincere e spontanee

di riverenza e d' affetto al Yicario di Gesu Cristo
; egli in quel giorno

stesso dirigeva a tutti i fedeli le apostoliche lettere piene di sentimenti

di amore.

12. // Vescovo di Patti, monsignor D. Michelangelo Celesia, della Con-

gregazione cassinese, insieme con im altro suo discorso gia pubblicato

sul Magistero della Chiesa, manda questa sua pastorale, in cui mette in

luce specialmerite il Magistero della Chiesa nel Concilio. E sublime

quel momento del Magistero della Chiesa, quando essa per la bocca di

tutti i Pastori del gregge di Cristo, adunati per T autorita del Capo, al

quale fu commessa la cura di dirigere e di confermare i suoi fratelli, fa

risonare quella sentenza finale
,
che e inspirazione dello Spirito assisten-

te. Alle private sentenze che agitano le menti, succede un repentino si-

lenzio, nel quale muoiono tutte le opinioni umane : ed il subito acquietar-

si deirumanita innanzi allo Spirito assistente, che parla per mezzo dei
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membri diffmienti con quella formola augusta : Visum est Spiritui San-

cto et Nobis, e questa la grande vittoria che il Magistero della Chiesa

riporta sopra le discordanti dottrine, sovversive ad un tempo dell
1

ordi-

ne religioso e delFordine sociale.

13. // Vescovo di Savona e Noli, principe di Lodisio, monsignor Cer-

ruti, nella sua pastorale dimostra lo scopo del Concilio tutto spirituale,

ma che pur giova anche alia vera civilta e al vero progresso ;
ricorda

Taltra sua pastorale nella Quaresima intorno alia Chiesa, e al nome di

Pio IX associa il nome di Pio VII, col quale la storia ha associate il no-

me di Savona.

14. // Vescovo di Caltanissetta, monsignor Giovanni Guttadauro Reg-

gio, dei Principi di Reburdone, alia promulgazione del Giubbileo pre-

mette alti concetti e nobilissime parole per descrivere il sublime spet-

tacolo del Concilio ecumenico, delFuniversale perdono e della sperata ri-

generazione degli individui, delle famiglie e dei popoli per mezzo della

Chiesa.

15. // Vescovo di Terni, monsignor Severa, si volge dapprima agli

uomini di buona volonta e con soavi parole li prega per le amorosissime

viscere del nostro crocefisso Signore ad approfittare del Giubbileo, co-

me di un nuovo tratto della misericordia di Dio e della clemenza del suo

Vicario ; quindi con forti parole atterrisce i piu restii e duri alia grazia

colle minacce della divina giustizia.

16. L'Arcivescovo di Ferrara, TEflio Card. Vannicelli Casoni, in un

suo Invito sacro per la solennita di Maria delle grazie coglie nuova oc-

casione per infervorare i suoi Ferraresi a pregare pel Concilio e a spe-
rarne grandi vantaggi per T intercession di Maria.

17. Termineremo questa serie di Atti episcopali con tre lettere pasto-
rali che possono dirsi tre opuscoli o trattatelli teologici di generale istru-

zione sui Concilii.

II primo e del Vescovo di Cuneo, monsignor Formica, di pag. 34 in 8."

II secondo e del Vescovo di Aquila, monsignor Filippi, di pag. 30

in 8.

II terzo e dell
1

Arcivescovo di Modena ed Abbate di Nonantola, monsi-

gnor Cugini, di pag. 30 in 8.

Queste istruzioni toccano piu o meno tutti i punti dottrinali che ri-

guardano la natura, Tautorita, Fefficacia dei Concilii, la loro utilita,

nonostante F infallibilita del Papa anche solo e della Chiesa anche dis-

persa, i diritti di convocazione, di presidenza, di conferma e la suprema
autorita del romano Pontefice sui Concilii, 1'autorita giudiziaria dei Ye-
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scovi, i doveri dei fedeli in riguardo al Concilio, le ragioni special! del

Concilio Vaticano. Ciascuna di queste istruzioni nel traitare il comune

argomento ha il suo merito speciale, e ci gode V animo d'osservare che

abbiamo gia in Italia buon numero di siffatte istruzioni, specialmente di

Vescovi, e che lo stesso argomento sia stato svolto con tanta varieta di

forme e con tanta identita di dottrina, che fa gustare T armonia cattoli-

ca del magistero episcopale.

Lettere pastorall di Vicarii generali capitolari.

1. // Vicario capiiolare di Vercelli, monsignor Ferrero, dopo di aver

descritti gli spirituali vantaggi del Concilio e del Giubbileo, e dopo aflet-

tuose parole di esortazione: Ma qui io sento (soggiunge) che troppo
fredda e la mia parola ! Oh perche piu non vi e dato di ascoltare quella

dell
5

ottimo nostro Arcivescovo, che sublime e popolare, dotta e sempli-

ce, ornata ed affettuosa sapeya trovare la via per entrare ne'cuori! ;

e cosi reso omaggio alia venerata memoria di monsignor d' Angennes,

spera nelle preghiere di lui che certamente dal cielo non lascia di ve-

gliare a pro della diletta sua greggia
1

.

2. // Vicario capitolare di Ripatransone, monsignor Alessandrini, pub-
blicando il Giubbileo, e confortando tutti a purificarsi colla penitenza,

conchiude: Purificati cosi tutti nel Sangue di Gesu Cristo, saremo salvi

dall
1

ira venture, e potremo ottenere grazie sovrabbondanti anche per
coloro che si ostinano nella separazione dalla Chiesa .

3. II Vicario capitolare di Algliero, monsignor Ballero, dopo di aver il-

luminate le menti
,
muove i cuori a trar profitto dalla grazia del Giubbi-

leo, accennando cosi alle parabole del tigliuol prodigo e degli invitati al

convito evangelico : Ah noi infelici, se lontani dalFamor suo, dopo sciu-

pato il patrimonio delle sue grazie ,
ridotti a servire un padrone capric-

cioso e tiranno, qual e il mondo, ch' esige molto e rimerita male, rimet-

tiamo ad altro tempo la nostra conversione! Forse questa per alcuni di

noi sara T ultima chiamata forse dopo il presente avviso e il nostro

fatale induramento, a molti di noi tocchera la sorte di quegl' invitati che,

avendo ricusato le grazie del Padrone evangelico, non ebbero piii parte

al suo convito ! Piaccia a Dio misericordioso che questo salutare timore

ci renda cauti della propria salvezza !

1 Carlo tlei Marches! a'Angennes ,
della cui pastorale sul Concilio parlamrao nel V vol. a

pag- 7^, era il decano dell' Episcopate cattolico. Nel Marzo del 1868 si festeggio nell'Archi-

liocesi di Vercelli il cinquantenario ,
o giubbileo della sua consecrazione episcopale. Presso

a morte, benche avesse gia perduta la favella, pronuncio un Amen spiccato, come a suggello

della professionc di fede lettagli dal Diacono. La fede e la devozione alia S, Sede fu, come

iceinmo, I'eredita ch' egli lasciava ai suoi figli.

I
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4. // Vicario capitolare di Boiano, monsignor Norberto Campanella,
esordendo dalle parole d'Isaia : Clama ne cesses, quasi tuba exalta, vocem

tuam, leva alto la voce, ed insiste sul potere della Ghiesa d
1

insegnare,

di reggere, di comandare ,
e sul dovere dei cristiani di sottomettersi.

Ecce Ecclesia, quid tergiversaris ? La Chiesa pronunzio giudizio ,
non

ban luogo dubbii ne dispute: ce lo afferma S. Agostino: Ecce Ecclesia,

quid tergiversaris?

Altra volta daremo un saggio di altre lettere episcopali di Yescovi

d'altre nazioni.

II.

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

1. Trattato di mons. De Champs sail' Infallibility 2. Treempi libercoli rela-

tivi al Goncilio 3. Opuscolo dell'abb. Boulange sul Giubbileo.

1. L'infail lib ilite et le Concile general. Etude de science religieuse a

Vusage des gens du monde, par Monseigneur DECHAMPS, Archeveque de

Malines; 2e
edition. Paris et Malines 1869. (In 8. gr. di pag. 186.)

Tra le molte questioni che si racchiudono nel gran problema. Che cosa

fard il Concilia ? quella che stuzzica piii vivamente la curiosita del mon-

do profano, e la seguente: Che cosa definira il Concilia sopra Mnfal-
libilitd del Papa? La qual curiosita e tanto piu accesa, secondo che piu
strane sono le idee che di cotesta infallibilita le genti si sono formate

in capo. Ad un secolo infatti, avvezzo a mettere in dubbio ogni cosa e da

trattare con egualissima indifferenza il Yero ed il falso, ad un secolo

che ha potuto ammirare come dettato supremo di scienza, r identita

dei contradittorii, delirata dall
1

Hegel ;
un uomo infallibile, e creduto e

riverito per tale da milioni d'uomini, dee sembrare una cosa mostruo-

sa; ond'egli sta in grande aspettazione di vedere, se al Concilio dara

Tanimo di partorire un tal mostro. Questo appunto e il linguaggio con

cui tuttodi ne parlano, questi i sensi che palesano nelle conversazioni e

su pei giornali e perfmo alle tribune parlamentari molti di questi illu-

stri ignoranti che aspirano a capitanare I

1

opinion pubblica.

Ora a questa classe di letter i, tutti piu o meno miscredenti, e indi-

rizzato in primo luogo il presente libro di monsignor Dechamps. In

questo Studio di scienza religiosa, egli si e proposto di catechizzarli a

fondo sopra T Infallibilita, e di far loro toccar con mano, che se il Con-

cilio definisse di fatto, il Papa esser infallibile in cose di fede, non solo

non partorirebbe al mondo un mostro, e non inventerebbe nella Chiesa,

come dicono, un nuovo domma, ma altro non farebbe che defmire dom-

maticamente una credenza antica e universale, quanto la Chiesa stessa l
.

Pag. 5.

I
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Ma in pari tempo, il suo libro e utilissimo anche ai credenti e ai cat-

tolici, tra i quali si sa che T infallibilita pODtificia ebbe per T addietro

una potente fazione di nemici, ed ha anche oggidi non pochi avversa-

rii; mentre v
1

e chi si affanna di trovare air infallibilita papale limiti

e mordacchie quante piii possono, gelosi di salvare il piu che possano
di liberta, com'essi dicono, airumano pensiero. A tutti costoro, Vegregio

Arcivescovo di Malines offre in queste sugosissime pagine una Dimostra-

zione compiuta deirinfallibilita pontificia ;
dove alia solidita ed evidenza

delle ragioni, potenti a dissipare ogni errore e dubbiezza in contrario,

va congiunta tal chiarezza di esposizione e si eloquente grazia di stile,

che anche le persone di mondo meno ausate a studii severi, la legge-

ranno non pure senza fatica, ma con diletto, e resteranno invaghite, non

che persuase, di quel che prima avean forse in sospetto o avversione.

Per dare un
1

idea di quesfopera magistrate, a noi bastera accennar

per ordine le materie dei 13 Capitoli, in cui essa e distribuita, e tra-

durre qualche brano dei piu importanti.

Nel 1 capitolo, intitolato L'infallibilita naturale, ossia la certezza,

TAutore a quei profani che fanno tanti stupori sopra T infallibilita del

Papa, comincia a ricordare come ogni uomo ha un
1

infallibilita naturale,

cioe assoluta certezza intorno a molti veri, fondata nella natura stessa

della ragione; la quale infallibilita indarno i liberi pensatori si studia-

no di ripudiare vantando T assurdo diritlo di non aver mai in ogni co-

sa altro che mere opinioni ;
ed in morale e religione, dove soprattutto

essi aborrono la verita ed amano di camminare allo scuro, questa in-

fallibilita e certezza naturale e d'una forza ed eyidenza piu che mai ir-

repugnabile ;
e serve di fondamento e guida alia certezza soprannatura-

le, essendo che la ragione appella la rivelazione, ed alle verita rivelate

da Dio non presta Tassenso di fede soprannaturale, se non dopo essersi

assicurata cogli occhi proprii, cioe col lume di natural certezza, del fat-

to divino della rivelazione. Nel 2 capitolo, La Chiesa, ossia la societa

religiosa, egli passa a mostrare per qual via Iddio conduca gli uomini

dalla certezza naturate della ragione alia soprannaturale della fede.

Questa via e la Chiesa. Imperocche come neirordine della natura egli

voile che nella societa e per mezzo della sociela noi ricevessimo la vita

e Teducazione naturale, cosi neirordine sopra natura ha stabilito che nel-

la Chiesa e dalla Chiesa riceviamo la vita e la fede soprannaturale. La

Chiesa, che e per se stessa una dimostrazione vivente e splendidissima
della rivelazione divina, attesta alia ragione con certezza naturale il fat-

to divino di questa rivelazione, e cosi la obbliga ad aderire con certezza

di fede soprannaturale alle verita rivelate, delle quali essa Chiesa fu

da Dio costituita depositaria, interprete e maestra a tutti gli uomini.

Ma se ella e maestra da Dio costituita, dev
1

essere maestra infallibile.

E tale di fatto la dimostra FAutore nel 3 capitolo, V infallibilita so-

prannaturale, dov'egli espone la necessita e la natura di questa infalli-
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bilita. Indi, nel capo 4 si fa a determinare L'oggetto precise dell
r

infal-

libilita della Chiesa; il quale dovendo abbracciare tutto e solo il depo-
sito della rivelazione, coraprende per conseguenza tutte e sole le verita

spettanti alia fede e alia morale, ossia die elle si trovino formalmente

espresse nella rivelazione, o che vi siano implicitamente contenute, ov-

vero che abbiano soltanto colla rivelazione im legame necessario e pros-
simo. Laonde la Chiesa e infallibile nella condanna delle proposizioni
che offendono in diversi modi la fede e la morale

;
infallibile nei cosi

detti fatti dommatici
; infallibile nelle cose concernenti il culto divino e

la disciplina generale, e in tutte quelle insomnia che, lasciate in balia

deiruomo
,
metterebbero a repentaglio il deposito divino alia Chiesa

confidato. Determinato Toggetto, il Dechamps procede nel capo 5 a

parlar Del soggetto, ossia dell' infallibilita della Chiesa. L'organo della

Chiesa infallibilmente insegnante sono fuor d'ogni dubbio i Yescovi, suc-

cessori degli Apostoli, uniti col loro Capo, il romano Pontefice successo-

re di Pietro; e quest
1

unione col Papa e condizione cosi essenziale, che

venendo ella a mancare, cessa nei Vescovi, o dispersi o anche raccolti

in Concilio acefalo, ogni promessa divina d
1

infallibilita. Ma se 1' infallibi-

lita dei Vescovi e talmente legata alia loro unione col Papa, non dovra

egli dirsi che al Papa appartenga, non in comune soltanto cogli altri

Vescovi, ma in modo tutto proprio e speciale, il dono delV infallibilita?

Prima di rispondere a questa capitale domanda, 1'Autore, presa occa-

sione dai testi evangelici, addotti poco innanzi a provare la costituzione

gerarchica della Chiesa, fa, nel capo 6, una Digressions sopra un {alto

decisive contro I'incredulitd. E qual e questo gran fatto, alia vista del

quale T incredulo e il razionalista, ostinato a negare il soprannaturale,

dee darsi per vinto? Egli e la miracolosa armonia che esiste tra la pa-
rola del Vangelo e il fatto vivente e perenne in cui questa parola si ve-

de attuata. Nel Vangelo si legge, per esempio, istituita da Cristo la re-

mission dei peccati per mezzo della penitenza sacramentale, si legge isti-

tuito un apostolato perpetuo ed universale di verita sotto Y autorita di

un Pastore supremo; ed ecco che da 18 secoli, queste due mirabili isti-

tuzioni, le quali gia si mostrano divine nella loro stessa origine, si pa*

lesano, per dir cosi, per divine ancora colla realta stupenda del loro

esistere e fiorire e vigoreggiare perpetuo a dispetto di tutte le ripu-

gnanze e contrarieta umane. Or non basta egli questo a convincere ogni

piu ostinato incredulo? Razionalisti, conchiude qui TArcivescovo la sua

eloquente argomentazione, Razionalisti , bisogna rassegnarvi : il sopran-
naturale e cosa viva e palpitante, e per vederlo basta aprir gli occhi 1

.

Un'altra breve e non nieno opportuna intramessa fa 1'Autore nel ca-

po 7, a confondere L'ignoranza dei pubblicisti del libero pensiero sopra
la natura e I'oggetto dell'infallibilita pontificate, se pure ad ignoranza

1 Pag. 72.



COSE SPETTANTI AL FUTURO CONCILIO 345

deve ascriversi, e non anzi a pensata malignita, il grottesco ed assur-

do concetto che essi danno di questa infallibility, per renderla ridicola

agli occhi del volgo.

Ma eccoci ormai alia tesi capitale di tutto il libro. II capo 8 tratta

Delia infallibilita della S. Sede in materia di fede, ossia Delia infalli-
bilitd del Papa ammaestrante la Chiesa ex cathedra ; e tutto si aggira
nel dimostrare questi due punti: 1. L

1

infallibilita del Papa insegnante
ex cathedra e una verita certa, appoggiata sulla rivelazione, cioe conte-

nuta nella parola di Dio scritta e tradita; 2. E una verita inseparabil-
mente connessa a dommi di fede gia defmiti, e senza la quale la con-

dotta pubblica della Chiesa sarebbe inesplicabile ed inconciliabile colle

promesse di Gesu Cristo. E impossibile compendiare quel cbe TAutore
ivi stringe in 25 pagine ; ci basti dire cbe si ha qui una delle piu sugose,
efficaci e luminose dimostrazioni dell

1

infallibita pontificia che possano

farsi, ad uso, s
1

intende, non del teologi, ma delle persone di mondo,
alle quali tutto il libro e indirizzato. I due Capi seguenti servono a con-

fermare, di bocca medesima degli avversarii, la tesi or ora stabilita. Nel

capo 9 che ha per titolo L'Infallibilita verificata, si mostra come di fatto

in tanti secoli dacche i Papi sono, niun Papa insegnante ex cathedra cad-

de mai in fallo. E vaglia il vero: gli oppugnatori dell
1

infallibilita papale,

dopo avere frugato e rifrugato tutta la storia ecclesiastica, che cosa ban

trovato fmalmente in favore deirinfelice lor tesi? Due fatti, stranieri

alia questione! E sono, i fatti tanto ricantati di Liberio e di Onorio; di

Liberio che sottoscrisse la prima formola di Sirmio sospetta di arianismo,
e di Onorio che scrisse a Sergio di Costantinopoli due lettere accusate di

monotelismo. Ora, ammessi anche per verissimi questi fatti, essi non

proyan nulla, perche ne Liberio ne Onorio, in quei due casi, parlarono
ex cathedra; e se peccarono, peccarono di debolezza e d

1

imprudenza, non

di eresia. Del resto, quei due fatti, come prova il Dechamps, sono lon-

tanissimi dalFessere yeri o certi, secondo che suppongono gli avversarii;

sicche, anche questi miseri puntelli della loro sentenza vengono intera-

mente meno. Parimente, nel capo 10, intitolato La credenza nell'infal-
libilita del Capo della Chiesa, egli rafferma la sua tesi, mostrando que-
sta credenza essere si yeramente cattolica, che anche quei pochi che

3a combatterono, neir atto stesso di combatterla la confessarono. Que-
sti pochi sono i Gallicani, i quali innanzi tratto non sono punto da con-

fondere col clero e colla Chiesa di Francia. La Dichiarazione dell' as-

semblea del 1682 (awerte egregiamente TAutore) non e che una nota

discordante nel concerto delle voci dell
1

Episcopato francese: ella non fu

dichiarazione dell
1

Episcopato, ma di alcuni Vescovi scelti dalla Corte, e

molti dei quali sarebbono trascorsi assai piu in la dei Quattro Articoli,

senza Tinteryento di Bossuet l
. Ma i Gallicani stessi, con felice incoe-

* Pag. f!6.
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renza, hanno resa splendida testimonianza airinfallibilita papale; e

TAutore lo prova colle autorita di Bossuet, il loro gran dottore, del Tour-

nely, il loro piu accreditato teologo, e finalmente cogli atti medesimi

del Vescovi gallicani, i quali, prevalendo in loro V istinto cattolico ai

pregiudizii della propria scuola, accettarono sempre con piena sommes-

sione le costituzioni dommatiche dei Papi.

Ma, dira taluno, se il Papa e infallibile, a che servono dunque i Con-

cilii? Se la parola del Papa puo da se sola decidere ogni cosa, perche
mettere sossopra la Crislianita, convocando assemblee universal! di Ye-

scovi? A questa difficolta risponde pienaraente TAutore nella prima parte

del capo 11, intitolata // Papa e i Concilii ; fondandosi nella natura

medesima deir infallibilita della S. Sede, e dei mezzi da Dio provveduti

per attuarla. Onde rimane sciolta altresi la celebre questioner se il

Concilio sia o no superiore al Papa ;
essendo presso tutti indubitato,

niun Concilio ecumenico poter essere legittimo, se non sia convocato,

presieduto e confermato dal Papa. Nella seconda parte del medesimo

capo, FAutore risponde ad un* altra gravissima domanda : A quai segni
si riconoscano i decreti dei Concilii o dei Papi, che costituiscono deci-

sioni di fede? Cotesti decreti, risponde egli, si contraddistinguono facil-

mente, ai termini medesimi in cui sono espressi. I termini possono va-

riare, ma basta in ogni caso che esprimano formalmente Fobbligazione

di credere la verita defmita, come verita di fede cattolica 1
. Hanno torto

adunque coloro che esigono I'Anatema, o altra formola determinata, co-

me condizione sine qua non degF insegnamenti ex cathedra e delle dichia-

razioni di fede. Essi sono qui confutati dal dotto Arcivescovo con ragioni

ed autorita irrepugnabili, e fra le altre coll' autorita medesima di Grego-
rio XVI, male invocato recentemente da talun d' essi in proprio fayore.

Ora yiene il boccon piu ghiotto, cioe il cap. 12, doye TAutore, trat-

tando Delia definizione dell' infallibilita della S. Sede per mezzo del

Concilio, risponde finalmente al quesito, mosso fin dalle prime pagine,

e intorno a "cui egli ha tenuto finora sospesa la curiosita del lettore.

E qui noi tradurremo a yerbo a yerbo, sia per maggiore soddisfazione

di chi legge, sia perche non vogliamo in si delicato e grave argomento
correr pericolo di alterare d'un sol apice, abbreyiandolo, il pensiero

delFillustre Prelato. Egli divide in due capi la questione proposta, e

cerca 1 Se I'mfallibilita del Sovrano Pontefice parlante ex cathedra

possa definirsi? 2' Se il Concilio giudicherd opportuna tal definizione?

Ed ecco, come risponde per ordine ad ambedue.

1. Affinche quesfinfallibilita possa definirsi comeverita di fede cat-

tolica, che cosa si richiede? Si richiede, che essa appartenga alia rivela-

zione, che sia contenuta nella parola rivelata, scritta o tradizionale, e co-

stituisca per conseguenza un oggetto di fede divina. Ora, cio che noi ab-

\ Pag: 436.
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biamo ricordato in quest
1

Opuscolo, specialmente al capo 8 e 10, intorno

alia chiarezza dei testi evangelici che a questo punto si riferiscono, e in-

torno al senso in cui li ha costantemente intesi la tradizione cattolica, di-

mostrata dalle testimonianze dei Padri, dall'uso costante della Chiesa, e

dagli atti dei Concilii e dei Papi, ci dispensa dall
1

entrare in nuove spie-

gazioni affin di provare, che rinfallibilita di Pietro e de'suoi successori,

neirinsegnamento della fede, e verita di fede divina, e percio puo dom-

maticamente definirsi per oggetto di fede cattoliea. Quindi anche il

sentimento moralmente unanime dell
1

Episcopate ci rende pienamente

convinti, che rinfallibilita del Sovrano Pontefice, parlante alia Chiesa

ex cathedra, cioe come giudice supremo delle controversie in materia di

fede e di costumi, sara dal Concilio riguardata, come capace di defini-

zione dommatica, dogmatice definibilis. Ma se il Concilio giudica di

poterla definire, giudichera egli altresi di doverlo? ossia stimera egli

opportune il fare questa defmizione?

2. In questo punto, come in tutti gli altri, il Concilio sara diretto

dallo Spirito di sapienza, promesso alia Chiesa insegnante, e sarebbe

temerario il presumere di antivenirne il giudizio. Noi ci limiteremo

quindi a esporre semplicemente sopra cio il nostro pensiero.

La Chiesa, come abbiamo veduto, non procedette a fare definizioni

dommatiche, se non allorquando alcune verita di fede vennero negate

o combattute. Ora, nei 14 secoli precedenti al grande scisma d'Occi-

dente, rinfallibilita deirinsegnamento della Sede apostolica non fu mai

messa in dubbio. II grande scisma fa quello che diede occasione alFap-

parire dei primi germi di controversia intorno a questa verita, fino a

quel punto incontrastata l
. II Protestantesimo la nego, ma negando in

pari tempo ogni autorita alia Chiesa insegnante, anzi Tistituzione mede-

sima del sacerdozio. Durante quella gran procella, i germi della contro-

versia or ora nominati restarono come sopiti, e il Concilio di Trento

precedette Fintero formarsi di quella scuola, la quale fu la prima ad

appoggiarsi sulla distinzione troppo moderna, tra la Sede di Pietro e

Pietro stesso
,
ed a sostenere esprofesso rinfallibilita della S. Sede nel

professar la fede, senza sostenere T infallibilita del successore di Pietro

nell
1

insegnar la fede. I Papi riproyarono le dottrine di questa scuo-

la, ma non credettero finora doyerle condannare dommaticamente
;

sia

perche elle erano piu speculative che pratiche, e quei medesimi che

pareano aderirvi teoricamente ,
in pratica protestavano fortemente il

contrario; sia perche paresse loro piu conveniente lasciarne il giudizio

a un Concilio generale. II Concilio del 1869 e dunque il primo che si

radunera, dopo che Topinione gallicana, colla Dichiarazione del 1682,

1 In una dotta e copiosa Nota, al fine del libro (pag. -I7I--I85) mgr. Dechamps, espo-

nendo la storia dei due Decreti delle sessioni IV* e V a del Concilio di Costanza, fa vedere

qnanto avessero torto i Prelati gallicani del 4682 d'invocare quei Decreti in favore della

loro opinione.
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si affermo e costitui in corpo di dottrina. Questo corpo di dottrine og-

gimai certamente non e piii che un'ombra o ima nube
;
ma appunto per-

che questa nube vela in parte tuttora agli occhi di molti lo splendore

deirunita cattolica, non sara egli questo un motivo per cui il Concilia

giudichi opportunissimo di dissiparla ?

Alcuni teologi pensano, che la quistione non ha importanza pratica,

II Papa, dicon essi, non e mai separate dalla Chiesa, con cui forma un

solo corpo integrale. Non decide mai solo, avendo sempre insieme nelle

sue decisioni un gran numero di Yescovi. Se i Yescovi si dividono, quet
che stanno col Papa formano la Chiesa , secondo il notissimo assioma

di S. Ambrogio : Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Sapevamcelo ;
ma noi cre-

diamo con tutto cio, essere di somma importanza pratica, che tutti pe-
netrino al fondo di questa verita : che dove e Pietro, ivi deve essere la

Chiesa^ secondo Tistituzione divina di Cristo. Noi crediamo che se TEpi-

scopato cattolico ha sempre detto con S. Ambrogio : Ubi Petrus, ibi EC-

clesia, lo ha detto appunto perche credeva alia primazia infallibile di

Pietro.

Gesu Cristo non ha affermato nulla con maggior cura e ricchezza

d'espressione, di quelle che adopero neiraffermare questa verita fonda-

mentale, come se ayesse yoluto rendere intorno a lei imposibile il dub-

bio : Quando tu sarai sorto dalla tua caduta, confermerai i tuoi fratelli

nella fede, perche ho pregato per te affinche la tua fede non venga meno;
tu set Pietro e sopra questa pietra ediftchero la mia Chiesa, e le porte

dell' inferno non le prevarranno contro ; a te daro le chiavi del regno del

deli; io ti costituisco Pastor supremo : pasci i miei agnelli; pasci lemie

pecore; pasci le anime che riceyono il latte della dottrina, e le anime

altresi che lo danno, pasci i fedeli e i pastori. Nel Yangelo noi cono-

sciamo un
1

altra sola yerita, che vi sia affermata con egual sovrabbon-

danza di chiarezza, ed e la presenza reale di Cristo nell' Eucaristia. Era

giusto, che Cristo parlasse con amore speciale del cuore e del capo della

sua Chiesa. Non temiamo dunque di far come lui, ne temiamo tampoco
di yeder defmirc, per quelli che hanno ancora bisogno di tal defmizio-

ne, la yerita che serve di base alia costituzione divina della Chiesa, ve-

rita rivelataci splendidamente dalla scrittura, e glorificata dalla storia di

venti secoli.

Ma, dira forse taluno, non conviene anch'egli ricordarsi di quella pa-

rola apostolica: Non potestis portare modo: certe yerita non si debbono

manifestare se non a chi e capace di portarle? Non v' e egli niun peri-

colo, oggi che lo scisma e Teresia, TOriente e T Occidente sembrano ri-

volgere gli sguardi all
1

unita perduta, non v
1

e egli niun pericolo a de-

finire Fautorita pontiticale? Questa defmizione non creera forse un nuo-

TO ostacolo al loro ritorno? Non basta egli ripetere a tutta la cristiani-

ta quel che e gia definito : che la Chiesa insegnante, per essere infalli-

bile, deve stare unita col suo Capo? Ma tutta la cristianita non sa
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clla forse, qual sia in questo pimto la credenza cattolica?Fuor di luogo

adunque s
1

invoca il Non potestis port-are modo. E poi, T infallibilita del-

la S. Sede, spiegata come dev'essere, ben lungi dairallontanare gli spi-

rili di buona fede, non puo altro die attirarli. Collo snaturarla fu resa

repulsiva ;
ma col mostrarla e defmirla qual e, col farla Tedere nel Yan-

gelo e nella fede di tutti i secoli cristiani, di tutte le Chiese cTOriente c

di Occidcnte, col proclamarla con quelle parole : et erit imum ovile et

unus Pastor, non vi sara cbe un ovile e un Pastore supremo, con que-
$ti modi si conquisteranno a lei tutti i veri cristiani. Forse che potreb-
bero conquistarsi, nascondendo le opere di predilezione di Gesii Cristo?

Certi cattolici sovenle, quando si tratta della yerita, hanno il gran tor-

to di restar sulle difese. L' apostolato e una offensiva amorosa. Pietro

non guadagno egli forse i cuori de
1

Giudei, col dir loro: Quel Gesii che

voi avete crocifisso, e risuscitato da morte; egli e la pietra che voi riget-

taste, ma, die Dio ha scelta per essere la pietra angolare del grand' edi-

fizio? E ai di nostri, la Cbiesa cattolica in cbe modo attira a se le ani-

me? In che modo attira, per esempio, i cristiani d' Ingbilterra? Forse,
col nascondere il suo culto, i suoi tabernacoli, e T Ostia divina cbe yi e

raccbiusa? Anzi, ella li attira, scoprendo il suo cuore ai figli che le fu-

rono rapiti. La Chiesa, nel prossimo Concilio, noi ne siamo profonda-
mente convinti, squarcera dunque anche il velo che altri ha voluto get-

tare sul suo capo
1

.

Finqui 1'eloquente Prelato, intorno aF infallibilita del Papa, principal

soggetto del suo libro. Ma nel capo 13 ed ultimo, II Concilio generate
e gli errori del nostro tempo, egli non tralascia di dare un cenno anche

delle altre piu important'! question! che si presenteranno al Concilio.

Eccone i tratti piu interessanti. II Concilio di Trento
(
die

1

egli )
si tro-

Tava in faccia del protestantesimo. II Concilio Yaticano si trovera in fac-

cia d
1

un errore piu radicale
,
che si e dato per maschera i bei nomi

di razionalismo, di libero pensiero, di liberalismo ed altri. II Concilio

strappera all'errore coteste maschere per mostrare al mondolavera fac-

cia ch
1

ei gli nasconde 2
... II Concilio di Trento non si contento a con-

dannar gli errori del protestantismo, ma affine di pienamente svelarli,

fece della sua Yera fede un' esposizione luminosa e magnifica. II Conci-

lio Yaticano, anch' esso, non solo condannera gli errori del preteso ra-

zionalismo e del preteso liberalismo, ma di rincontro ad essi affermera

la yerita che li svela, e fara brillare agli occhi di tutti le splendide ar-

monie della ragione e della fede 3
. II razionalismo non e che il prote-

stantismo tristamente logico ;
e il suo moyimento, ch

1

egli chiama pro-

gresso, e un moyimento di dissoluzione generale che conduce alia nega-
zione assoluta

;
la sua attiyita diyorante e F attiyita della morte che in-

\ P;i{i.
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goiera tutti gli error! e le sette e le superstizioni special! ;
sicche al fine

rimarra egli solo al mondo in faccia al cattolicismo ; e allora si combat-

teranno T un Taltro a corpo a corpo per tutta la terra ;
dalF un lato la

verita totale, dall'altro Terrore o la negazione totale, e si disputeranno

il possesso dell'universe. I progress! material! che oggidi ravvicinano

i popoli e quasi cancellano le distanze, preparano questa divisione del

mondo in due grand! unita, in due gran campi ; tra gli uomini, anzi tra

le nazioni medesime si manifestano ogni di piu come due gran correnti

che tendono Tuna al centro delV unita cattolica, Taltra a quella della uni-

versale babilonia ;
e tutto annunzia vicina I

1

ora del combattimento su-

premo. Or bene : il Concilio ecumenico spieghera agli occhi di tutti i

popoli la bandiera deH'unita cattolica ;
e presso tutti i popoli si yedranno

le anime arrolarsi e stringers! sempre piu, o sotto lo stendardo di Cristo

o sotto quello deirAnticristo... Dico le anime
;
e perche non anche i Po-

tentati?... II Concilio dira senza dubbio agli uni come alle altre, a! Prin-

cipi come ai popoli, cbe la verita sola li rendera liberi, che servir Dio e

Tunico mezzo di vincere e di regnare... ricordera a quei che la dimen-

ticano, Farmonia delle potesta... intimera al mondo moderno, che se

persiste a disconoscere la distinzione e Tunione delle societa e delle po-
testa (domestica, civile, religiosa) e a correr dietro al suo ideale, Ton-

nipotenza dello Stato
, egli ricadra nel vecchio mondo pagano , nel

mondo del cesarismo
,
cioe del piu puro despotismo... Ma i Potentati

ascolteranno eglino la voce del Concilio? ovvero persevereranno nella

loro teocrazia atea, consumando cosi Tapostasia che ban cominciata?

Dio solo lo sa : quel che no! sappiamo, e lo sappiamo da un libro, le cui

profezie gia prodigiosamente avverate ci son guarentigia del doversi av-

verare anche tutte le altre, si e che un
1

ora verra, in cui la giustizia di-

vina abbandonera il mondo a se stesso ed a cotesta totale apostasia ;
ma

quest
1

ora quando sia per sonare, T ignoriamo... Fin d
?

ora per6 questo
e evidente, che il mondo spirituale si va dividendo sempre piu spicca-

tamente in due parti, e che le due grandi unita della fede e della nega-
zione se lo spartiranno tutto quanto. La storia non ha presentato mai

spettacolo piu grandioso. Ed in faccia a questo, il Concilio ecumenico,

grazie al successore di Pietro, fara tra poco risonare presso tutti i popo-
li il piu potente appello che da parecchi secoli sia mai stato fatto alia

ragione ed alia coscienza umana, in nome di quella sola unita che puo
appagarle entrambe. . . E dai quattro venti del cielo le anime risponde-
ranno a quella voce, ed accorreranno in folia alia casa di Dio. E i cieli

e la terra diranno : Ecco la gran famiglia dei figliuoli di Dio, ecco Tuni-

co ovile dell
1

unico Pastore : Unum omle et unus Pastor 1
.

Suhlime conclusione e veramente degna di tal libro I Esso e gia alia

quinta edizione, e se ne annunzia anche la versione italiana.

1 Pag. 463-HO.
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2. Tre empii libercoli rclaiim al Concilia.

Gia da qualche mese fra tanti libri che abbiamo raccolti per la Rivista

bibliografica intorno al Concilio, abbiamo qui sullo scrittoio tre libret-

tacci, che di Yolta in yolta, per un certo ribrezzo d'imbrattar queste

carte, abbiam differito di annunziare. Ma giacche puo tornar yantaggio-
so averne un' idea, diciamone una volta una parola, per poi toglierceli

dinanzi agli occhi e porli nel dimenticatoio, o gettarli alle liamme.

II primo s
1

intitola : Avant le Concile. Premiere aux Cardinaux par
un Breton non Bretonnant. (In 8 di pag. 16.) Lo scrittore fa bene a rin-

negare la patria e professare fin dal frontespizio ch'ei non parla da Bret-

tone; cosi i buoni cattolici Brettoni non hanno a vergognarsi di lui. Egli

non e ne brettone, ne francese, ne cristiano : ei non conosce altro fran-

cese e altra Francia e altra religione, fuori della rivoluzione: egli non

crede ne a Cristo ne alle sue promesse : la professione della sua fede e la

repubblica rossa. Pero rivolto ai Cardinali e ai Padri del Concilio, dice :

II popolo illuminato non rispondera phi Amen ai vostri Oremus latini :

se yolete che V intenda, parlate francese, non gia il francese delle cro-

ciate, ma si quello che ha servito a scrivere nella prima pagina del nuo-

vo Vangelo queste tre parole sacramentali : Liberle, Egalite, Fraterni-

Ul Egli adora la Francia quando la rischiarava il sole del 89, Fastro

del 1830, e il giorno del 1848 . Questo furioso demagogo guarda il

Concilio, come un grido d'accorruomo, mentre il Papa si sente crollar

sotto il trono, e come invasato dallo spirito si presenta al Concilio e da

suo pari fa una sua prima arringa ai Cardinali in istile non so se da de-

magogo o da energumeno. E basti del Brettone non brettoneggiante.

Un secondo lihercolo dello stesso sesto di pag. 32, intitolato Les Or-

le'anises par Lucifer, si dice scritto da un camerata del buon Brettone,

ma pare della stessa penna, e dello stesso mal demonio. V e una buona

linea, in cui nella foga della eloquenza gli sfugge una verita, sclamando,

Triple etourdi que je suis. II frammassone data il suo scritto dal palazzo
della luce: questo primo giorno dell'anno del sole: LUCIFERO. Noi lo

chiameremmo piuttosto, con frase di Esiodo, figlio deU'erebo e della

notte, ma anche Lucifero sta bene.

Un terzo librettaccio in 32, di 100 pag., pieno di bestemmie, e di un

Lucifero caduto, di un apostata. Ci conviene registrare il titolo che po-

trebbe illudere qualche incauto : Istruzione a' fedeli pel prossimo futuro

Concilio, per Cristoforo P. Coppola. Basti il dire che e di un apostata.

3. Le Jubile du Concile de I'lmmaculee Conception par I'abbe T. Bou-

LANGE, chan. lion. Paris, 1869. (In 16. di pag. 96.)

Per consolarci, dopo quei tre libercoli, stolti, empii e beffardi, annun-

ziamo questo bel librettino francese sul Giubbileo del Concilio deirim-

colata. E diviso injlue parti : Istruzioni, e pii esercizii e preghiere.
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HI.

NOTIZIE ROMANE

>i \

1. Risposte della S. Penitenzieria intorno al Giubbileo 2. Decreto della

S. Congr. de' Riti sulla Messa e colletta de S. S. 3. L'aula e la colonna

del Concilio 4. Altri preparativi
-- 5. Dissertazioni nell' Accademia di

Religione cattolica 6. Tribute di adesione ed obbedienza al Concilio,

proposto dall'Accademia delf Itnmacolata Concezione 7.Unnuovo pe-
riodico musicale ecclesiastico 8. Dialoghi sul Concilio nell' Oratorio del

Caravita.

1. Restringeremo questa volta le varie notizie alle notizie romane; e

cominciamo dalle risposte date dalla S. Penitenzieria ad alcuni quesiti sul

Giubbileo.

Occasione lubilaei indicti die 11 Aprilis 1869, dubia quae sequun-
tur S. Poenitentiariae fuerunt proposita :

Se nelle facolta del Giubbileo sia anche quella di assolvere i penitenti

dalFeresia?

R. Affirmative, abiuratis prius, et retractatis erroribus, prout de hire.

Se durante il Giubbileo, chi fosse gia stato in forza di esso assoluto

da censure e casi riservati, cadendo di nuovo in casi e censure riservate,

possa essere assoluto per la seconda volta ripetendo le opere ingiunte?

R. Negative.
Se chi ha conseguito gia una volta Flndulgenza del Giubbileo possa

conseguirla di nuovo, purche ripeta le opere ingiunte?

R. Affirmative.

Se i confessori possano usare delle facolta straordinarie con chi doman-

dasse bensi di essere assoluto e dispensato; ma non avesse volonta di

fare le opere ingiunte, e lucrare il Giubbileo?

R. Negative.

Datum Romae in S. Poenitentiaria, die 1 lunii 1869.

ANTONIUS MARIA CARD. PANEBIANCO

Poenitentiarius Maior.

L. Can. Peirano S. P. Secretarius.

2. La S. Congregazione dei Riti ha risposto con suo decreto ai dubbii

proposti sulla Messa e Colletta de Spiritu Sancto.

De Missa Spiritus Sancti quam Sanctissimus Dominus Noster Pius

Papa IX Litteris apostolicis in forma Brevis datis die 11 Aprilis anni

1869, omnibus Ecclesiis Capitularibus et Conventualibus Urbis et Orbis

praeter consuetam Conventualem eelebrandam qualibet Feria V iniun-
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xit, et de Collecta de eodem Spiritu Sancto in Missis quotidie addenda,

sequentia dubia sacrorum Rituum Congregation! exhibita fuerunt: ni-

minim.

Dubium I. An praedicta Missa votiva de Spiritu Sancto debeat esse

cantata vel lecta?

Dubium II. An huic Missae addi debeat Gloria et Credo?

Dubium III. An haec Missa omittenda sit in octavis privilegiatis Pa-

schatis et Epiphaniae, itemque Nativitatis et Corporis Christi, praeser-

tim si est lecta?

Dubium IV. Qua hora haec Missa celebrari debeat?

Dubium V. An in hac Missa unica Oratio yel plures ut in Missis voti-

vis dici debeant?

Dubium VI. An sit onus impositum Canonicis vel potius Ecclesiae?

Dubium VII. In Ecclesiis praesertim Sanctimonialium, in quibus atten-

tis temporum circumstantiis una Missa yix potest celebrari, quid fieri

debeat? quaenam omittenda?

Dubium VIII. An collecta de Spiritu Sancto debeat omitti in diebus

primae et secundae Classis?

Haec autem dubia quum subscriptus Secretarius retulisset in Ordina-

riis sacrorum Rituum Comitiis, subsignata die ad Yaticanum habitis, Eflii

ac Rmi Patres, sacris tuendis Ritibus praepositi, audito prius voto alte-

rius ex apostolicarum Caeremoniarum Magistris scripto exarato typis-

que eyulgato, rescribendum censuerunt.

Ad I. In omnibus Cathedralibus et in Collegiatis, ubi quotidie canitur

Missa Conventualis, cantari debet etiam Missa de Spiritu Sancto : in aliis

Ecclesiis, in Brevi apostolico designatis, haec Missa debet legi vel cani

prout legitur vel canitur Missa conventualis.

Ad II. In casu tarn in Missa cum cantu, quam in Missa sine cantu ad-

datur Gloria et Credo.

Ad III. Standum est praescriptioni Brevis, ideoque singulis Feriis V,

in quibus non occurrat Duplex primae vel secundae classis, est celebran-

\, etiamsi celebretur lecta.

Ad IV. Cantetur, aut legatur post Nonam, et etiam post omnes Missas

Rubricis eadem die praescriptas.

Ad Y. In casu did debet una tantum Oratio tarn in Missa cum cantuf

in Missa sine cantu.

Ad VI. Est onus Ecclesiae, et haberi debet ut pars servitii choralis.

Ad YII. Moniales non comprehendi.

Ad VIII. Negative) et in Festis primae classis dici debet sub unica con-

lusione ; in Festis vero secundae classis cum propria conclusione. Atque
ta rescripserunt. Die 3 lulii 1869.

Facta autem per me infrascriptum Secretarium de praemissis Sanctis-

mo Domino nostro Pio Papae IX relatione, Sanctitas Sua sacrae Con-

Serie VII, vol. VII, fasc. 465. 23 31 Luglio 1869.
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gregationis responsa approbavit, confirmaTit ac servari mandavit. Die

8 iisdem mense et anno.

C. EPIS. PORTUEN. ET S. RlJFINAE, CARD. PATRIZI, S. R. C. PftAEF.

Loco f Signi

D. Bartolini, S. R. C. Secretarius.

3. 1 lavori dell'aula conciliare nella Basilica Vaticana Tan progreden-
do rapidamente. Gia si veggouo sorgere in fondo all

1

abside i seggi pei
Cardinal! ; gia e compiuto F assito cbe chiude le due cappelle che servi-

ranno di aule lateral! alia grande aula conciliare, e si sta chiudendo il

prospetto ancbe di questa: con cio e tolto fin d'ora ruso di undid alta-

ri
,
che sono nella grande area destinata pel Concilio. II nuovo disegno,

oltreche riesce piii semplice e grandioso ,
ha pure il vantaggio di richie-

dere una spesa di forse dieci mila scudi minore del precedente. II Santo

Padre, la sera del Martedi 13 Luglio, disceso inaspettatamente nella Ba-

silica Vaticana, si degno di osservare sul luogo i cominciati lavori.

Sono stati pur presentati a Sua Santila due o tre disegni per la colon-

na in onore di S. Pietro, ma fmo ad ora nulla e stabilito
; per altro gia si

gittano le fondamenta del monumento nella piazza dinanzi alia chiesa di

san Pietro in Montorio. Forse le proporzioni discrete di quella facciata

Don pernietteranno cbe il monumento sia tanto grandioso, quanto potea
essere se si fosse levato in altro luogo.

4. I giovani ecclesiastici de'varii collegi di Roma, eletti a stenografi

del Concilio, nei pochi mesi di scuola stenogratka ban fatto si grande

profitto, che ora sopraggiunti i caldi di Roma si son potute dar le va-

canze a questa scuola, per poi ripigliarla al rinfrescare del-la stagione;

intanto essi seguitano ad esercitarsi privatamente nell'arte appresa.

Fin dal cominciare dei caldi di Roma, dovettero partire alcuni dei

membri delle commissioni per gli studii preparatorii al Concilio: tuttavia

anche al presente si tengono le adunanze consuete. Certi fogli gialli e

verdi per la passione dicono che quei dotti forestieri ban preso dal cal-

do una scusa per trarsi d'impegno dal partito oliramontano e che ora,

gia s' intende, tutto e restate in mano de
1

Gesuiti.

Quanto phi si appressa il tempo del Concilio
, tanto piu crescon

le cure della Commissione stabilita per ospitare conveneyolmente i Ve-

scovi. Certi fogli d
1

Italia non hanno avuto rossore di stampare che per

Talbergo dei Vescovi, che non potrebbero vivere in Roma a proprie spese,

si son pigliate ad affitto, a conto del S. Padre, certe case nuove che ora

si van costruendo, le quali per Tumidita potranno esser piuttosto ospe-
dali d

1

infernai che ospizii di Yescovi. Ci vergogniamo di dover contraddi-

re tali sconcezze: piuttosto aggiungeremo che si sta organizzando qual-
che compagnia per fornire gli alberghi a prezzo moderate a tatiti forestieri

che si aspettano in Roma, e cosi difenderli dairarbitrio di private per-
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sone, che in tali circostanze soglion levare alto i prezzi d'affitto oltre una

ragioneyol misura 1
.

Mons. Fessler, Yescovo di S. Ippolito, designate Segretario pel Con-

cilio, e gia da qualche tempo in Roma e risiede nel palazzo air ingresso

di Borgo Nuovo in uno degli appartamenti che il S. Padre ha fatto ap-

prestare per uso dei Vescovi.

5. L
n

Accademia di Reliyione cattolica, nelle sue tornate di Luglio, ha

seguito a trattare degli argomenti proposti, relativi al Concilio. II 1 Lu-

glio mons. Nardi tratto da suo pari della Teorica della religione e dello

Stato, del conte Mamiani, e di cio che afferma rispetto al futuro Concilio

nel cap. XVII. Questo discorso, che fu letto alia presenzadi noyeEminen-

tissimi Cardinali e di iiorito uditorio, e gia messo alle stampe, e varii fo-

gli cattolici, specialmente Yottmo Osservatore cattolico di Milano, ne han

riportato de'lunghi hrani. L'altro argomento proposto per la tornata ac-

cademica dell'S Luglio si era di dimostrare, che il rifiuto degli eretici e

degli scismatici air invito lor fatto d
1

interyenire al Concilio, nulla sce-

nia airautorita del medesimo, tanto nelle defmizioni dommatiche, quanto
nei decreti di riforma : ma per imprevisto impedimento sopraggiunto al-

Taccademico disserente, la tornata non ebbe luogo. Nella seguente del

22 Luglio il sig. ab. D. Emidio Ruggeri tratto F argomento suo, ch'era

quasi un compimento del precedente, dimostrando con una eloquerite e

profonda dissertazione, che siccome il Concilio ecumenico e Taffermazio-

ne piii splendida dell'unita e della cattolicita della Chiesa, cosi quel ri-

fmto e una formale negazione del principio di unita e di universalita vo-

luto da Cristo. Dal che si conferma che gli eretici e gli scismatici ricu-

sando queir inyito, che yenne loro dal centre della cattolica unita, non

fan gia danno alia Chiesa
,
ma solo a se medesimi

, condannati dal pro-

prio giudizio col dichiararsi cosi solennemente al tutto separati dalla

Chiesa una e cattolica istituita da Cristo.

6. La pontificia Accademia romana della Immacolata Concezione di Ma-
ria Yergine, quale istituto scientifico, si e fatta iniziatrice di un tribute

di adesione e di obbcdienza al Concilio vaticano, da offrirsi dai cultori

delle scienze. L'inyito a tal tributo si e fatto dapprima dal presidente ge-

nerale, monsignor Francesco Regnani, ai socii di quella dotta accademia,
la quale e divisa in cinque sezioni, e sono l

a
di erudizione biblica, 2

a
di

scienze filosoliche, 3
a
di scienze economiche, 4

a
di scienze fisiche, 5a

di fi-

J/WIIC

Ĵ
a

1 Leggiamo nella Correspondence de Rome questo avviso : Plusieurs abbonnes ecclesiastiques ct

la'iques, ainsi que d'autres personnes qui se proposent de venire a Some pour le Concile, s'addres-

sent a I'administration de la Correspondance de Rome, a fin d'avoir des renseignemenis sur les de-

yenses que pouvra entrainer leur sejour dans la ville eternelle.

Pour complaire a ces personnes, I'administrateur de la Correspondance s'est mis en rappor avce

compagnie qui organise des services confer tables et aprix moderes ; sur leur demande (affran-

chiej il aura done I'honneur d'expedier a ces personnes des indications precises ainsi que le pro-
gramme de la, dite compagnie. (Correspondance de Rome, via FraUina n. 51.)
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lologia e sloria; e insieme si e risoluto di stendere lo stesso inyito a
1

socii

di altre dotte accademie ed istituti scientitici, e generalmente ai professors

e ai cultori di scienze, insigniti di gradi accademici ;
sicche questo riesca

come un tributo solenne della scienza cristiana al magistero della Chiesa.

A tal fine si sono stampati in buon nutnero e con grande eleganza di fre-

gio tanti foglietti che portano questo titolo: Tributo di adesione ed obbe-

dienza al Concilio Vaticano. Sotto queste parole messe a stampa, ciascu-

no che sia professore o socio di qualche accademia o laureate in qualche

facolta, e inyitato a scrivere di propria mano il proprio nome e titolo

scientifico, e inline la cifra di qualunque offerta che piacera di aggiun-

gere. Non si e yoluta escludere la contribuzione di una qualche offerta;

ma siccome lo scopo di questo tributo non e tanto di venire in aiuto,

quanto di prestare omaggio al Concilio, cosi nessuna di tali oblazioni, a

grandi o tenui, Terra pubblicata in alcun modo. Cio che richiedesi spe-

cialmente da persone ragguardevoli per titolo scientifico e 1'omaggio della

rnente. I foglietti, segnati ciascuno da un solo nome, saranno poi raccolti

in tanti Albi, che insieme coll' offerte si presenteranno al Santo Padre lo

stesso di 8 Decembre in omaggio del Concilio. Intanto i foglietti sotto-

scritti e le offerte potranno essere spedite al Presidente onorario dell'ac-

cademia, Revfiio P. M. Filippo Rossi deiConventuali, inRoma,nel conven-

to deiSS. XIIApostoli, ove 1'accademia ha la sua residenza. Quindi ancora

si potranno avere i foglietti da sottoscriversi ,
e una apposita istruzione

messa a stampa. L'idea di questo tributo della scienza, appena proposta,

e stata accolta con grande fayore e speriamo di yedere non solo indiyi-

dui, ma anche interi istituti scientifici associarsi, o seguire I'esempio del-

la dotta Accademia romana. LTAccademia della Immacolata Concezione

nello stesso suo titolo ayea un motivo speciale di prendere Tiniziativa in

questo omaggio della scienza al Concilio fo\\Immacolata'. ma insieme vi

sono ragioni generali pei dotti di secondarla. Una yiene accennata nella

circolare del Presidente generale, monsignor Regnani, ai socii dell'Ac-

cademia: Dei benefici effetti, che dal prossimo Concilio ecumenico de-

riyeranno alia civile e domestica societa, una nobilissima parte tornera

certamente a pro della scienza, alle cui inyestigazioni furono sempre lu-

me e guida le yerita della fede . Un'altra ragione potrebbe essere il

bisogno piu manifesto, che y'e al presente, di riconoscere e protestare

che le scienze, eziandio razionali, pel contatto in cui sono colle yerita

rivelate, sono soggette al magistero della Chiesa. Per queste e per altre

ragioni ci piace assai 1'idea di questo tributo, e nientre yediamo con di-

spiacere alcuni illustri ignoranti o sapienti mondani mostrar tanta diffi-

denza in risguardo del Concilio e proporre e concertare, come osano

dire, misure preventive contro temute definizioni, mentre yediamo certi

curiosi indirizzi tedeschi in cui i laici (pochissimi. per yerita), preten-

dono modestamente d'insegnare ai Vescoyi, ci consola yiepiii la yista
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di tanti dotti di spirito cristiano che ossequenti ai magistero episcopate

anticipatamente rendono senza riserva un solenne tributo di adesione d,

obbedienza al Concilia Vaticano. Nella stessa Accademia, mons. Anivitti

lesse un erudito discorso, publicato poi nel periodico romano La Vergiw

(26 Giugno e seg.) sul Movimento comunicato agli studii dai Concilia

ecumenici.

7. Non e estranea al Concilio anche la pubblicazione mensile di ILE

nuovo periodico musicale ecclesiastico, II Palestrina, cominciata in Ro-

ma col Luglio corrente. E noto che il sacro Concilio di Trento nella ses-

sione XXII pronunzio alcune gravi parole di riforma della musica eccle-

siastica, e che il Palestrina venne poi giudicato come il maestro prototi-

po della musica religiosa, secondo Fidea del Concilio. Pertanto quest

nuovo periodico, // Palestrina, si propone di sostener cogli scritti Fono-

re e la dignita del canto che si conviene alia casa del Signore, e si pro-

mette il favore degli ecclesiastic! e spera che anche la musica ecclesia-

stica avra un nuovo impulso dalFautorita dei Padri del Concilio Vatica-

no 1
. II direttore del periodico ha gia ricevuto da varii Yescovi lettere

<Tincoraggiamento a promuovere il gusto ecclesiastico della musica re-

ligiosa.

8. Suol essere molto gradita in Roma Fistruzione catechistica, che si d&

in forma di dialogo, come dicono, trail dotto e Fignorante; e certf

quando il dialogo sia ben condolto e ciascuno sappia far bene la pro-

pria parte, quella maniera d
1

istruzione riesce piacevole insieme e frut-

tuosa. Pero a dare una istruzione popolare sul Concilio, fin dal principle
di Giugno ogni Mercoldi sera nel celebre oratorio del Caravita si tiene

un dialogo, e vi e frequehza di popolo oltre il consueto. Dopo le preci
solite si comincia il dialogo istruttivo tra il dotto e Tignorante, finito ii

quale si canta il Veni Creator, e quindi si da la Renedizione,unendo cosi

insieme Tistruzione e la preghiera, Futile e il dilettevole, e un devoir

pascolo per la mente e pel cuore.

1 11 Palestrina si puhblica una roha al mese in un l>el fogliu gr. di 8 pagiae. Lc associa-

zioni si ricevono in Koraa all' Ifficio della direzione in via deila stamperia camerale n. \\. I!

prezzo per un anuo lire 8
, per UQ semestre lire 5. Le spese di posta sono a carico delFassocia-

to : per 1' Italia cent. 55
; per 1'Europa lire \

,
53. II valore rclati?o potrii spedirsi dentro lette-

ra assicurata all'Ufficio della direzione. Gli associati riceveranno in doao ogni triraestre ottopt-

jgioe di mosica sacra, nello stesso formato del periodico.
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Roma 31 Luglio 1869.

I.

COSE ITALIANS.

STATO PONTIFICIO 1. Morte e funeral! del conte Gabriele Mastai-Ferretti

2. Elenco di opere inscritte mlVIndice dei libri proibiti 3. Nuovi richia-

mi del Governo francese a Firenze, pel pagamento del debito pubblico pon-
tificio delle usurpate province.

, 1. Uno dei piu illustri patrizii di Sinigaglia mancava ai viventi nel di 13

Luglio 1868, c colla sua dipartita colmava d'indicibile dolore il cuore del

Santo Padre, e tutta una casa verso la quale niun cattolico e indifferente

perche porta il nome di Mastai Ferretti. II conte Gabriele era il primoge-
nito della famiglia, da cui abbiamo ricevuto il regnante pontelice Pio IX,

che dei quattro fratelli , ultimo per nascimento
,
riusci primo per eccelsi

destinati. II Conte Gabriele fu tipo ed esemplare di gentiluooio cristiano.

La lunga carriera di presso a novant'anni trascorsa neir adempimento dei

doveri di cristiano, di cittadino, di padre di famiglia ; con tanto splen-

dore di antica probita, e con tale una gentilezza di costumi, che non pure

dalla parentela, nia dalla cittadinanza intera accattavagli osservanza ed

affezione. Aggiugnevasi ad ornamento della sua persona indole mite,

parlare schietto e festivo, la mano aperta al povero, modestia nel bene,

disinteresse poi incomparabile. Dall
1

augusto fratello altro non richiese

mai, fuorche la benedizione del Yicario di Cristo e V amore fraterno. In

Yerita egli teneva larghissimo posto nel cuore, si bene ai cari affetti tem-

perato, del Santo Padre.

Quasi a ricompensa terrena di tali virtu, Iddio gli diede floridissima

ancora Teta canuta. Ed era maraviglia e piacere ai concittadini vedere il

venerando vegliardo, quasi nonagenario, e pur tutto solo e con franco

passo, andare in volta per le vie della citta, specialmente alle visite dei-

parenti e degli amici. La robustezza della sua complessione sembrava

promettergli ancora assai anni di vita, quando una caduta, sulla scala

del palazzo, tronco le comuni speranze. Cinque giorni lotto contro il ma-
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le, e quasi gia pareva doverlo superare, se la copia del sangue perduto
da una ferita del capo non gli avesse dato il trabocco. Accolse con am-
mo sereno e devoto i supremi conforti della religione, per mano del suo

Vescovo, e da ultimo ancora Tapostolica benedizione del Santo Padre, e

con degni sensi di pieta cristiana si addormenlo nel Signore. Al mortorio

intervenne si puo dire la citta tutta, si con pubbliche deputazioni, si con

privato concorso. Sinigaglia da lungo tempo non era stata spettatrice
di piu solenne e piu affettuosa dimostrazione di ossequio verso un suo

cittadino.

Novanfanni di virtu religiose e civili, coronati da morte esemplar-
mente cristiana, saranno al conte Gabriele Mastai Ferretti merito dinan-

zi alia giustizia misericordiosa del Signore. Ma e convenevole ai fedeli,

e soprattutto ai Romani, affrettare (se uopo ne fosse) la corona del me-
rito colle preghiere espiatorie. La fiducia di tale copia di suffragi sareb-

be il piu soave balsamo al cuore esulcerato del Santo Padre : e a tutti

noi arra di speranza, che il Signore, in merce dell'opera buona, sia per
concedere al venerato fratello deirestinto, e nostro gran Padre, gli anni

di lui, e piu oltre.

2. Con decreto della sacra Congregazione delVIndice, approrato dal

Santo Padre alii 16 Luglio, e pubblicato nel Giornale di Roma del 21
,

vennero condannate sotto le consuete pene, le opere seguenti.

La Bible dans T Inde : Vie de Jezeus Christna, par Louis Jacolliot.

Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et C., editeurs, 1869.

Ernest Renan, Questions contemporaines. Deuxieme edition. Paris,

Michel Levy freres, libraires editeurs, 1868.

Ernest Renan, Saint Paul, avec un carte des voyages de saint Paul,

par M. Kiepert, de TAcademic de Berlin. Paris, Michel Levy freres, li-

braires editeurs, 1869. '/

Primi insegnamenti cristiani, esposti in dialoghi da S. A., ad uso

delle scuole elementari d
1

Italia, approvati il 9 Ottobre 1868 da monsi-

gnor Arcivescovo di Palermo a
.

Catecismo de Moral, ecrito por Nicolas Pizzarro. Mejico, 1868.

Annuaire de llnstitut Canadien pour 1868, celebration du 24me an-

niversaire de Tlnstitut Canadien le 17 Decembre 1868. (Deer. S. Officii,

FerialV die! lulii 1869}.

1 Quanto al catechismo approvato da raons. Arcivescovo di Palermo, dice 1* Otservato-

re Cattolico di Milano, n. 26 Luglio, abbiamo gia pubblicata la sua dichiarazione, colla

qnale indicava 1
J errore in cui fu tratto dal Censor* ecclesiastico

,
e la susseguente sua ri-

provazione. Or ecco il testo della dichiarazione di Mons. Arcivescovo di Palermo. Quan-

tunquc il detto opuscolo fosse stato approvato dietro il parere favorevole dato dall
; esamina-

tore incaricato della revisione, come di diritto : pure, siccome previo maturo esame e stato

dalla saora Congregazione Ae\V Indice giudicato meritevole di gravissima censura ed assai

pernicioso, cosi ritiriamo la nostra approvazione gia data, dichiarando di non esscrc permes-
so 1' uso del detto opuscolo. Palermo 30 Giugno 1869. Giovanni Battista Naselli, Arcivescovo.
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3. Piu volte nei precedent! volunii abbiamo allegato document! e ragio-

ni, che metteano in piena evidenza il disonesto procedere e la slealta del

Governo di Firenze ;
il quale, oltre air avere rubato al Papa le sue pro-

yince
,
ruba eziandio ai creditor! del Papa una parte non piccola della

rendita a cui hanno diritto. Non solo quel Governo
,
con miserabili sut-

terfugi, si beffa della Convenzione stipulata il 31 Luglio 1868 con la

Francia, e si sottrae all'obbligo di pagare gli arretrati di somme che gia

avrebbe dovute pagare il 1. Gennaio 1867
;
ma per giunta, malgrado

delle protestazioni della Francia, di cui abbiamo dato conto nel prece-

dente volume (pag. 625-27; e pag. 740), persiste nell' appropriarsi

1-8,80 per 100 delle rendite che egli si e obbligato di pagare ai porta-

tori dei titoli del debito pubblico pontificio. Di che il Memorial diploma-

tique del 15 Luglio ( pag. 438
)
reco le seguenti notizie.

I nostri lettori sanno che, in seguito ad ordini ricevuti dal Gabinetto

di Firenze ,
la casa Rothschild, pagando il 1 Aprile scorso le cedole del

debito spettante alle antiche province pontificie, prelevo un'imposta di 8

fr. 80. II Governo pontificale si affretto di protestare presso il Governo

francese contro il modo arbitrario, col quale il Governo italiano interpre-

tava ed applicava il protocollo del 31 Luglio 1868. Avvicinandosi la sca-

denza del semestre
,
che e al 30 Settembre prossimo ,

la Santa Sede ha

creduto di dover rinnovare la sua protesta : la quale, come la prima ,
fu

acppoggiata dalla corte delle Tuileries. Yeniamo infatti a sapere che una

nota motivata fu spedita da Parigi al Governo del re Yittorio Emmanuele,

per esortarlo in modo pressante a rendere ragione ai giusti reclami della

Santa Sede, attesoche la responsabilita morale della Francia e impegna-
ta neiradempimento leale degli obblighi contratti dairitalia verso Roma,

per cio che riguarda il servizio degli interessi dei titoli deirantico debito

pontiticio. '"{/

Or veggasi come risponde V Opinions di Firenze del 19 Luglio.

Davvero che noi non credevamo piu che ci fosse ancora una questio-

ne del debito pontificio; ma il Memorial diplomatique ci fa sapere che ci

e ancora e tanto urgente, che il Governo francese, il quale pure ha tante

ose pel capo, si crede in dovere d'occuparsene. Se la notizia del Memo-

rial fosse vera, converrebbe supporre che il Governo francese abbia di-

menticato, che le rendite del debito pontificio, di cui il governo italiano

assunse il pagamento ,
hanno cessato d

1

esser pontificie per diventar ti-

toli del debito pubblico italiano. Come tali le finanze d
1

Italia ne pagano
le cedole semestrali, e, perche tali, fanno ad esse la ritenuta della tassa di

ricchezza mobile, essendo tutte sottoposte al diritto comune, e niuno po-
tendo pretendere, per la porzione del debito gia pontificio, un privilegio

che non si poteva concedere. La Francia si sara forse risolta a scriver

la nota annunziata dal Memorial soltanto per liberarsi a"
1

una seccatura ;

ma il Governo italiano, ne abbiamo la fiducia, sapra far intendere al Go-

wno imperiale, come sia sorpreso di siffatto procedimento ,
senza ag-
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giunger le ragioni die militano in favor della ritenuta
,
le quali furon

gia cosi ampiamente svolte, che chi non le ha capite finora, e perche noE

le voleva capire.

A noi non spetta rivendicare la maesta di Napoleone III contro il to-

no di scherno, onde 1' Opinions si beffa degli ufficii fatti dal Governo

imperiale francese per sostenere le protestazioni della Santa Sede; e gli

eventi dinrostreranno se Teramente, come dice YOpinione, da Parigi si

scrivano Note senza intenzione efficace di vederne rispettati i richiami,

e si facciano questi soltanto per liberarsi (Tuna seccatura ; con che k
Opinione taccia il Governo francese d' impostura e mala fede verso la

Santa Sede, e lo ritrae in aspetto di complice della ladronaia di Firenze

nell' assassinio del Papa. Solo ci contenteremo di mettere in rilievo la

solenne bugiarderia de\Y Opinione, la quale dice che il debito pontiticie

e divenuto e riconosciuto come debito italiano. Questo e tanto falso.

che appunto per impedire che tale ragione si potesse mai addurre, fa

proibito di convertire i titoli pontificii in titoli italiani.

II Governo imperiale francese, quando riconobbe il fatlo dell
1

annes-

sione delle province rubate al Papa, riservo espressamente tutti i diritti

sovrani della Santa Sede su quelle province, le quali, come erano, cosi

sono di pieno diritto province pontificie; ed il debito ad esse spettante,

resta pontificio. La prepotenza delle baionette e dei cannoni tiene quelle

province sotto il giogo dei ladri che se ne impadronirono, e che ora ne

smungono e divorano le rendite ; ma la Francia voile costringere i ladri

a pagare i debiti di quelle province ; ed a tal fine stipulo la Convenzio-

ne del 31 Lugliol868. E siccome, se si fosse consentito alia conversione

dei titoli pontificii in titoli italiani, si sarebbe potuto interpretare tale

concessione come un indiretto riconoscimento ed una legittimazione del-

le sacrileghe rapine del 1859 e del 1860; cosi per niun conto si voile con-

discendere a tal conversione. Questo si sa benissimo &a\Y Opinions, la

quale percio sa di mentire, quando afferma non esistere piii questione di

debito pontificio.

TOSCANA E STATI ANNESSI 1. Imputazioni di furto ad un Senatore del Regno
2. Un Deputato citato alia Corte d'Assise per attentato d

1

omicidfe
- 3. Come pervenissero al Crispi le lettere rubate al Fambri 4. II ri-.

sultato della inquisizione parlamentare, circa i Deputali barattieri, predet-

to dalla Vespa 5. Relazione e conclusion! della Cominissione d' inchie-

sta, che dichiara tutti innocent! 6. II Deputato di Guastalla rinunzia al-

F ufiicio, vergognandosi di sedere nella Camera con codesti innocenti.

1. Mentre non pochi Deputati, per la nota causa di baratteria denun-

ziata dal Crispi e dal Lobbia, bruttamente si svillaneggiavano^ prima
innanzi ai tribunali in Milano, poi nella sala del Parlamento di Firenze,

non era da credere che il pubblico si stesse mutolo spettatore di quel-

le scene vergognose. Da tutti se ne parlava, in diverso senso quanto al



362 CRONACA

parteggiare per questi o per quelli dei contendenti, ma con pienissimo

accordo nel biasimare Fabbietto procedere di quel liiigio. VOpinione del

27 Giugno si affannava a chjedere alto die la Gommissione d
1

inchiesta

pubblicasse subito la relazione sul primo stadio delle sue investigazioni,

per uscire una buona yolta da questo putridume die ci ammorba . Ed

il corrispondente tiorentino della Lombardia, giornale ufficiale di Mila-

no, scriyeva in data dei 26: Qui le cose sono a tal punto,'la corda e

siffattamente tesa, la confusione eosi grande e generale in ogni ordine di

cose e di idee, cbe davvero il hon avere un partito potrebbe ascriyersi

a somma fortuna. Siamo al punto in cui nessun rimprovero, nessuna ac-

cusa, al di sotto di quella di ladro, e considerata come seria; Fattribuirsi

yicendevolmente foWassassino e divenuta cosa di moda; ci si regola col

Codice penale alia niano, come una yolta ci si regolaya col galateo di

Della Casa. E questa yi pare bella yita? Questa e la gentilezza dei no-

sti coslumi? Questa la condizione pubblica cui si agognaya? Le son co-

se cbe muovono a disgusto chhmque abbia retto sentire .

Ma intanto altre infamie ed altre baratterie yenivano a galla, ed era-

no denunziate da' giornali ;
e tra queste era grayissima quella che spac-

ciayasi a carico d'un Senatore del Regno. E qui citeremo le parole (Tun

diario arciliberale, con cui andavano d' accordo la Gazzetta di Milano,

del 24 Giugno, la Sentinella bresciana ed altri giornali. Trattayasi di

nulla ineno che d'un latrocinio di 25 mila lire, perpetrate da un Senato-

re delle province rneridionali. Ecco il 1'atto esposto dal Secolo. Un co-

mune della proyincia, alia quale egli appartiene, sollecito dal Senatore

compatriotta una decisione del Governo, per una certa linea di strada

ferrata che dovea attrayersare il Comune: di buon grado accondiscese il

Senatore ; e, dopo alcnne pratiche avviate, fece sapere alFamministra-

zione comunale, occorrere un deposito di venticinque mila lire nelle ma-

ni di pubblico notaro, siccome base di una stipulazione che era interve-

nuta con una societa concessionaria, e con facolta a lui Senatore di riti-

rare la somma e pagarla, conforme ai patti che si stipulerebbero con la

Societa. II Gomune obbediente raccolse la somma e la invio: fu depo-
sitata presso il notaro : si stipulo Fatto autentico : e un bel giorno il Se-

natore ando a ritirare la somma, asserendo che era yenuto il momenta
di pagarla ai concessionarii. 11 notaro fedelmente consegno le yenticin-

que mila lire, ma il Senatore tranquillamente se le approprio.

Ayeano qualche sodo fondamento codeste dicerie? Pare al tutto che

si, atteso il silenzio con che furono lasciate passare da quelli che ayea-

no dovere ed interesse ad impedirle, e smentirle, quando fossero sta-

te false! Anzi, oltre alia truffa delle 25 mila lire, pare che Tillustre Se-

natore fosse reo anche come falsario, per aver falsificati document! on-

de ottenere la nomina a Senatore. Di che ecco quanta leggevasi nella

Unita Cattolica, n. 161, del 15 Luglio.
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I giornali indicano questo Senatore colla semplice iniziale di S.; ma
sono ben trentacinque i membri del Senate, il cui nome incomincia con

simile lettera. E trentaquattro almeno dovrebbero desiderare cbe si

stampasse il nome, cognome e titoli del Senatore accusato. A noi decli-

no ogni cosa un suo collega, che quasi cominciava ad arrossire di far

parte deir alta Assemblea. E ci disse che stavasi consigliando questo si-

gnor S. ad impedire un grande scandalo, sia col restituire la somma ru-

bata, sia col chiedere la propria dimissione. La somma yenne restituita

di fatto, i doctimenti che provavano il latrocinio furono distrutti, e pare
che la dimissione sia stata data.

Quanto al reato di falsificazione attribuito all'illustre senatore S....

ed allo spediente con cui si cerco di coprire tanta vergogna, ecco quanto

leggevasi nella Gazzetta piemontese del 14 Luglio, n. 194.

. L1

Arena, annunzia che T affare siasi terminate colla restituzione della

somma e il ritiro dei documenti, che ayrebbero potuto fornire materia

di un criminale processo. II Senato sarebbe a sua yolta disposto a sten-

dere un yelo sul passato, purche T imputato desse le sue dimissioni. Noi

leggemmo altresi, che il Senatore in questione sia stato ascritto all'as-

semblea Vitalizia, come pagante da tre anni un' imposta diretta di tre

mila lire, e che il Governo sia stato corbellato perche i documenti addotti

fossero falsi. II fatto, in ogni caso, non e solamente brutto in se, perch&

indizio che il livello della moralita pubblica sia assai basso, ma fa segno

altresi di una leggerezza singolare del Governo. Poiche i Ministri hanno

anche la responsabilita morale della nomina dei Senatori.

2. Quasi al tempo stesso in cui tanti Deputati stavano sotto Timputa-
zione di baratteria o di calunnia, e se ne promovea solenne giudizio, ed

un Senatore del Regno, perche non doyesse portare la sua dignita alle

galere, otteneva in grazia di non essere molestato a patto di restituire

il rubato: ecco che un Deputato era accusato di omicidio. Gia da un anno

ando sui giornali il racconto d
1

un attentato infame, onde rimase grayis-

simamente ferito un giovane gentiluomo, mentre in una chiesa assisteva

divotamente alle funzioni per la festa delF Addolorata. Un colpo di futile,

tratto dalla finestra d'una casa yicina, per mano d'un furioso libero

pensatore, gli avea fracassato la rotula del ginocchio. La direzione della

palla condusse alia scoperta del luogo onde aveala tratta Fassassino; e co-

stui era il deputato Matina, che gia era stato pubblicamente denunziato

colpeyole d
1

omicidio, commesso piu anni addietro sulla persona d'un

pover
1

uomo che egli ayea qualificato come brigante. Fu chiesta e conce-

duta dnlla Camera la facolta di procedere contro il Matina; e la sezione

d' accusa della Corte <T Appello di Napoli, con sentenza del 28 Giugno

1869, decreto che si do^esse trarre in giudizio innanzi alia Corte d'As-

sise il deputato Matina, come incolpato d
1

omicidio yolontario mancato,
colla circostanza aggrayante di recidiya. Ma Yonorevole Matina ayea po-
chissima yoglia di mangiare pan di galera, non ayendo speranza di
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itseirne Minisiro, come il Pironti, o capo-setta come il Crispi. Laonde

3$appo via, lasciando la Giustizia nelFimpaccio delle formalita e proce-

dure lunghissime, che sono richieste dalla legge per poterlo, in Corte

i'Assise, giudicare in contumacia.

Questa volta almeno 1'assassino fu scoperto; e giova sperare che sara

arrestato e punito, affinche si vegga che non e una semplice impostura
ddle costituzioni liberalesche il famoso: tutti sono uguali innanzi al-

ia legge!
3. Ma altri Deputati stanno ora in pericolo di dover essere giudicati.

Mbbiamo accennato net precedente quaderno al furto di carte, commesso

a danno del deputato Famhri. II ladro fu riconosciuto in un cerlo Burei,

adoperato dal Fambri come scrivano per 1' ufficio suo di Questore della

Camera. II Burei ayea per complice un certo Heller di Bologna, che fa

aneh'egli arrestato. I giornali dissero che costui fu spinto e prezzolato al

ielitto da quattro Deputati! Ma come mai le carte rubate pervennero poi

ai Crispi. che vi fabbrico sopra la famosa macchina di diffamazione con-

&o i suoi avversarii politici? Questo era un mistero che il Crispi dicea di

?jon poter svelare, perche le carte gli erano peryenute per mano d
1

un

kcognito. L
1

incognito si e fatto conoscere da se stesso, ed e ronoreyole

ucchi; il quale leggendo sui giornali che yarii Deputati erano complici

ieir Heller e del Burei, e che egli sapea qualche altra cosa, e potea rivela-

re nuoye ribalderie, scrisse al direttore della Riforma la seguente lettera.

Caro amico. Alcune corrisporidenze di giornali parlano di miedepo-
;$izioni che ayrebbero potuto ritardare le conclusioni della Commissione

$mchiesta, di nuoyi plichi, di lettere sottratte, d'altre macchine, e che

soio. Scriyo poche righe per non seryire piu oltre di tema a corrispon-

(ienze, che, per essere discrete, chiamero male informate. lo avrei da

somunicare alia Commissione d'inchiesta una notizia che riguarda e pud
mteressare il suo lawro. Con queste sole parole mi diressi al presidente,

9Boreyole Pisanelli, pregandolo a volermi ascoltare. Non potei fare pri-

ma del giorno 10 tale domanda perche obbligato a letto per malattia.

Alia Commissione spiegai per filo e per segno il modo con cui io ebbi e

led peryenire alVonor. Crispi la lettera del deputato Brenna al deputato
Fambri. E siccome io non T ho ne rubata, ne fatta rubare, ne pagata,
^e fatta pagare, non ebbi alcuna difficolta di ripetere spontaneamente,
'son un lungo memoriale, al signor procuratore del Re quanto ayeya espo-
sto alia Commissione d'inchiesta. Ci6 facendo, credetti compiere un do-

T^ere di cittadino e nulla piii... Tuo Francesco Cucchi.

Questo zelatore della yerita e della patria e il medesimo Francesco

Cucchi, il quale capitanava le squadre d'assassini introdotte e pagate in

Homa pei moti del 1867 ; degno amico del Monti e del Tognetti.

4. Da cio puo yedersi che, anche quando il tribunale dei noye in-

qmsitori ayea compiute le sue indagini e chiusi i pubblici dibattimenti,

lestavano a sapersi cose assai important. Imperocche la discussione,
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pubblica del testimonii era finita il 6 Luglio, e codesta Icllera fit scritta

solo il 13, e la domanda di fare cosi importante riyelazione era stata

spedita dal Cucchi al Pisanelli soltanto alii 10. E quale dovea essere

il risultato di tanto strepito forense e parlamentare ? Nient'altro die un
dispendio enorme pel processo c per la stampa del grosso volume degli
Atti delta Commissione d' inchiesta e dei dibattimenti cbe ebbero luogo
per tal affare

;
senza che, in una quistione, in cui se una parte era inno-

cente, 1'altra dovea apparire colpevole di diffamazione e di calunnia, si

venisse a capo d'una conclusione corrispondente air importanza della

causa, alia espettazione pubblica, ed alia dignita della Camera off'esa nelle

persone di tanti suoi membri, che dalle testimonialize allegate da que-
gli Atti sono posti in vista o di barattieri, o di calunniatori, o di scer-

vellati che una loro fantasia scambiano con un fatto, e che sopra vaghe
dicerie scaraventano enormi imputazioni di reati da galera.

Che cosi dovesse finire quel tramestio, molti il pensavauo ;
ed il friz-

zante giornale fiorentino la Vespa avea anticipatamente annunziata in

versi beffardi la qualita della sentenza che presumeva doversi pronun-
ziare dalla Commissione dei nove inquisitori ,

e Toracolo che loro met-

teva in bocca. L
1

inchiesta, o popolo, e terminata! La luce, e

inutile, non e spuntata. Tutti la vogliono, speriamo bene,

Stiamo ad attendere cio che non viene. Ma pur conyinciti, o

gente grulla, Che se rubarono non rendon nulla. E quindi fa-

cile, anzi scommetto, Che sia per essere questo il verdetto.

Attenti, uditelo: La Commissione, Fatta attentissima in-

quisizione, Non pud procedere; fatto e compiuto, Son tutti li-

beri chi ha avuto ha avuto.

5. E di fatto, quanto allo sostanza, poco si differenzia da quello della

Vespa il giudizio che intorno ai singoli accusati diedero i membri della

Commissione d
1

Inchiesta, la cui relazione fu pubblicata dalla Gazzetta

ufficide del Regno del venerdi 23 Luglio. Noi, ommessi i preamboli, ne

trascriveremo qui le conclusion! ,
come quelle che, oltre alia sentenza

dei giudici, contengono quasi tutto il fondo del processo, ed i punti ca-

pitali delle testimonianze allegate pro e contro, e fanno a bastanza ca-

pire quaTe arruffata matassa di garbugli si avesse a dipanare, in mezzo

ad un tenebroso incrocicchiarsi di contradditori e testimonianze, di affer-

mazioni e di menlite, di filippiche e di recriminazioni. Onde il partito

piu sicuro era quello di pronunziare che tutti sono innocenti. Ecco le

parole della Relazione.

La Commissione, tenendo present! i risultamenti delle indagini se-

grete e della inchiesta pubblica, ha osservato che i Deputati, i quali le

i'urono designati come partecipi alle operazioni della Regia, sono stati i

signori Nervo, Servadio, Fambri, Brenna e Civinini. II nome di un altro

Deputato venne in luce dietro T esame dei registri del signor Balduino, $1

Home, cioe, del deputato Frascara, .
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Quanto al dcputato Nervo la Commissione ha concordemente rice-

nosciuto
,
che il medesimo e stato invoito in questa inchiesta per efl'etto

di un mero equivoco. Difatti tutto cio che intorno all
1

onorevole Nervo

ha esposto il signer Giambattista Sormani, si riferisce a Imitative segui-

te fra il Nervo ed un fratello del suddetto Sormani nel 1865, per un af-

fare del tutto diverso dalla Regia cointeressata, votata dalla Camera nel

giorno 8 Agosto 1868.

Riguardo ai deputati Frascara e Servadio, dopo avere verificato che

essi non presero parte alia discussione ne alia votazione della legge, la

Commissione, avendo stabilito la massima che T astensione esonera il

Deputato dalla responsabilita della partecipazione, ogniqualvolta manchi

ogni circostanza che possa qualiticare sfavorevolmente Y astensioue me-

desima, si fece ad investigare se tali circostanze concorressero pei Depu-
tati suddetli. Le indagini eseguite persuasero la Commissione, che nes-

suna di siffatte circostanze verificavasi a carico degli onorevoli Frascara

e Servadio.

La Commissione tuttavia esprime il desiderio che prevalga la con-

suetudine , che i Deputati concorrano a votare le leggi ,
e si astengano

piuttosto da quelle posizioni che li mettono nella necesska di astenersi

dal voto. Votarono contro T ultima parte della presente deliberazione i

commissarii Andreucci, Casaretto e Fogazzaro. All
1

infuori di questa dis-

cordanza, la deliberazione fu approvata all
1

unanimita.

Riguardo al deputato Fambri la Commissione ha osservato che la

sua partecipazione non e incerta ;
ma risulta parimente che essa fu as-

sunta dopo la votazione. Quindi, tenuto conto della buona fede del Fam-

bri, dappoiche senza segreto e a tutti comunico la operazione da lui

fatta, per siffatte ragioni la Commissione dichiara non poter riconoscere

nella partecipazione del medesimo Fambri una partecipazione illecita.

Nondimeno e facile avvertire a quanti sospetti possa dar luogo una par-

tecipazione assunta da un Deputato pochi giorni dopo la votazione di una

legge, e come ioaporti riprovare questi fatti, affinche non si abbiano a

rinnovare in nessun modo. Rispetto all
1

ultima parte di questa delibera-

zione relativa al deputato Fambri, i commissarii Andreucci e Fogazzaro

osservano, non credere che sia officio della Commissione Ta^prezzare

Questa partecipazione in que'riguardi di prudenza, che dovrebbero con-

sigliare un deputato ad aslenersi anche da posteriori partecipazioni per
i sospetti aii possano dar luogo. Salvo cotesta osservazione dei sunno-

minati due commissarii, la deliberazione e approvata ad unanimita.

Relativamente al deputato Breana, che fu per qualche tempo asso-

f'ciato alia partecipazione dei Fambri, le osservazioni gia fatte intorno

alia partecipazione del Fambri medesimo inducono la Commissione a di-

ehiarare ancora, che il Brenna non sia responsabile d
1

illecita partecipa-

zione. Quanto poi alia lettera del 21 Settembre, scritta dal Brenna al

Fambri, lasciandone il pieno giudizio alia pubblica opinione, la Commis-
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sione non puo astenersi daU'esprimere la penosa impressione che quella
lettera le produsse

l
. I commissarii Andreucci e Fogazzaro non approva-

no che si debba eraettere un giudizio sulla lettera summcntovata, ne tro-

vano giustala formola. Ad eccezione di quest
1

ultima divergenza, la deli-

berazione e votata ad unanimiia.

Per cio che concerne al deputato Civinini, la Commissione ha con-

cordemente osservato quanto segue. Sebbene la partecipazione di un
milione accordata al Tringali present! il carattere d

1

una partecipazione

di favorc, e le spiegazioni date dal Tringali medesimo e dal Balduino

non siano soddisfacenti : Sebberte non possa revocarsi in dabbio che Ci-

mone Weill-Schott abbia per 1' addietro manifestato il sospetto o la cre-

denza a carico del Civinini, manifesiazioni che acquistavano irnportanza

dal fatto che nella sua casa fu negoziata la partecipazione Tringali : Seb-

bene risulti che il Tringali abbia dicbiarato di ripetere dal patrocinio del

Civinini il miglioramento delle sue condizioni economiche:

Pur tuttavia considerando: Che dal difetto di ragionevole spiegazio-

ne della partecipazione Tringali non e lecito inferireche glie Tabbia pro-

curata il Ciyinini per la sola circostanza deirintima amicizia che stringe-

va quest' ultimo al Tringali; Che riesce a tutti malagevole riprodurre

con esattezza le impressioni di discorsi confidenziali, ayvenuti molto tem-

po innanzi ; Che il Weill-Schott non confermo, ma disdisse le asserzioni

da lui fatte in addietro; e d'altra parte dalle attestazioni di coloro che

riferiscono quelle asserzioni Hon risulta che lo stesso Weill-Sehott le ap-

poggiasse sopra fatti positivi a lui noti, ne si potrebbe ora valntare rim-

portanza degli indizii da taluno accennati
;
Che neppure il Tringali ha

mantenuto innanzi alia commissione la dichiarazione di esser debitore al

Civinini delle migliorate sue condizioni economiche , e d
1

altrdnde quella

dichiarazione non implicherebbe un patrocinio tassativo per la partecipa-

zione alia Regia ;
Che le attestazioni del Cornacchi , le cui proposte non

furono aceettate dal Civinini
, quand' anche fossero interamente ammes-

se, non provano la interposizione, e meno la partecipazione del Civinini;

Che le testimonianze prodotte dal deputato Lobbia si riferiscono ai detti

del Tor ell 5,
il quale si offri pronto a confermare la buona fede del Gazzet-

tino Rosa in quanto ai si dice; il che prova che si trattasse di vag.be vo-

ci, cio fu espressamente confermato dal De Montel, il quale dichiaro ehe

egli aveva parlato al Torelli no gia di fatti positivi a lui noti, ma dt vo-

ci; e raccolte qua e la in varii tempi; Che il Guastalla il quale inizio laven-

dita della partecipazione Tringali dichiara non aver avuto indizfi della

intromissione del Civinini; Che il profitto della operazione Tringali fu dal

Weill-Schott accreditato allo stesso Tringali e da lui negoziato, e nes-

sun indizio si e presentato alia commissione, il qnale valga a far credere

che qualche parte ne sia passata a beneficio del Civinini
;

% Tn (juesta lettera il Brenna si riprometteva di fare con quella partecipazione molti

quatlrini.
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Per queste consideraziqni la Commissione ritiene non risultare pro-
"va alcana che la partecipazione del Tringali sia dovuta a qualche fatto

'

deLCivinini, e tanto meno ch'egli ne abbia avuto un profitto personale;
e quindi dichiara che il deputato Civinini non ebbe illecita partecipazione
nella operazione della Regia. Questa deliberazione fu adottata air unani-

mita. G. Pisanelli, presidente. G. Zanardelli, segretario.

Spiacque a molti di vedere che la Commissione non profferiva pa-
rola intorno al Crispi ed al Lobbia, che aveano messa su tutta questa
i'accenda, come se ayessero alia mano fatti e prove evident! da allegare,

quando in verita non poterono poi addurre altro, che dicerie o conli-

denze, che diceano aver ricevute, e che furono contraddette da quelli
stessi da cui diceano averle avute ! Come la Commissione biasimo una

partecipazione, anche lecita, ai lucri della Regia, cosi potea anche dire

almeno una parola di biasimo contro gli autori di codesto'scandalo. Per-
che tacque?

6. Non abbiamo la pretensione di poter spiegare tal mistero, o di

sapere appuntino quale impressione abbia prodotta nelFanimo delle

persone savie e competent!
la sentenza della Commissione d

?

inchiesta.

Ma pare che alia prima impressione di sorpresa succedesse quella del

disgusto e del dispetto ,
che si risente ogni qualvolta si verifica il par-

turient monies, nascetur ridiculus mm. Ne sembra che siano cresciuti

punto neir estimazione di uomini probi ed assennati quegli onorevoli

della consorteria che, sebbene dichiarati innocenti, si trovarono presi in

codesto ginepraio di sospetti e di accuse; come per altra parte resta

scolpita in fronte a quei della sinistra Y impronta di delatori, o improv-
Tidi

,
o fantastici ,

o di calunniatori malaccorti, che di nulla si curavano
che tornasse in vero bene del pubblico, ma pur di screditare e scavalca-

re i loro avversarii politici.
Per quanto possiamo ricavare dai giornali, fin qui venuti sotto gli

occhi nostri, lo scontento e generale da tutte le parti. Quei della sini-

stra si tengono in un silenzio cupo e dispettoso, il quale puo interpre-
tarsi in due sensi; cioe o come eftetto dell

1

ayvilimento che si risente al

vedere disfatta una trama da cui altri si ripromettea grandi cose; ov-
vero come foriero di nuovi assalti, che, senza riguardi ai personaggi
che ne sarebbero colpiti, farebbero palese quello che ora fu giocoforza
di tacere. Quei della Consorteria non risparmiano le aspre censure alia

relazione del Commissarii inquisitor!, perche per una parte nulla ebbero
a biasimare nei delatori , e per T altra colpirono di biasimi

,
mal ppnde-

rati e mal definiti, quelli che pur furono dichiarati non colpevoli. In-

fatti per una parte la Gazzetta a" Italia teme di nuovi trovati del Crispi
e dei suoi settarii, e dice : Essi hanno taciuto fin qui per preparare
una nuova macchina di guerra pra che quella, montata in otto mesi di

assiduo lavoro, e saltata in aria in mille pezzi . Per altra parte la Na-

zi-one, n. 208 del 27 Luglio, dice: Se la Camera avesse avuto il co-

raggio di tenersi stretta alia deliberazione proposta dall
1

onorevole

Bpnghi e da lei accettata; se pochi giorni dopp non si fosse la-

sciata trascinare fuori della retta via
,
nella quale si era posta, sol per-

che Tonorevole Lobbia le aveva mostrato due plichi suggellati, la in-

chiesta non si sarebbe fatta; e per tal modo si sarebbe risparmiato al

paese il tristo spettacolo di un giudizio, al quale mancava ogni ombra di

Jondamento, nel quale furono violate le norme piii elementari di ogni
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ytocedmento, e che finisce con una sentenza, in cui i giudici si mostra-

10 piu ansiosi di esprimere i loro desiderii, anzi che di constatare net-

femente i risultati negatiyi dello scandalo, che da oltre un mese ha agi-
feto la pubblica opinione. Cosi la Nazione getta anche sulla Camera
titta la colpa degli scandali ayyenuti.
La Perseveranza cosi cpnchiude un suo prolisso ed amaro articolo

ti censura: La Commissione... non si salva avanti il paese dalla tac-

ua di non aver mostrato tutto il coraggio, e la costanza, e Tequila che

Msognavano .

La Gazzetta di Venezia lascia trapelare il sospetto che la Commis-

sione, lasciando le cose in bilico, abbia ceduto anzi a considerazioni di

conyenienza politica che a dettati di giustizia, e dice : Questo yerdet-

to sara forse un monumento di ayyedutezza politica,
ma non e certo

quella pagina di giustizia distributiva e riparatrice, che il paese si at-

tendeva, e che yalesse a confortarlo delle passate yergogne e dei pre-
senti danni .

La Gazzetta d' Italia, n. 208 del 27 Luglio, si stende in una acerbis-

sima censura dei procedimenti della Commissione, e sulla immoralita

del yalersi di documenti rubati per opprimere le yittime designate dal-

T accusa.

Ed a proposito di codesto abuso di documenti rubati, il Cornere di

Firenze, n. 203 del 27 Luglio, non solo sostiene la tesi della Gazzetta

d' Italia, ma ne rinyigorisce la forza con un confronto, che yogliamo qui
recitare con le proprie sue parole. Agitayasi aNapoli, ai tempi di Fer-

dinandoll, un processo politico d'alto tradimento. II Re, durante il pro-
cesso, aveva potuto far rubare destramente tre o quatiro lettere di pa-
triotti fuorusciti, le quali comprometteyano grayissimamente gli accu-

sati ch'erano sotto processo. II procuratore regio ando dal Re e gli

chiese quelle lettere per farsene appoggio alVaccusa: ma il Re rifiuto

sdegnosamente di consentire che seryissero, come documenti in giudizio,
lettere ch

1

erano state rubate da un emissario prezzolato. Ed era Ferdi-

nando III! Certo che si! Era Ferdinando II, e percio appunto egli,

non liberate ma cristiano ,
non yolle gioyarsi di documenti ottenuti per

arte di Polizia ; quando per contrario i liberali non rifuggono dal furto

per procacciarsi carte da yituperare un ayyersario, ed una Magistratura
parfamentare non si yergogna di ammettere cotal sorta di prove e di

discuterle 1

Non e merayiglia pertanto se, eziandio presso quelli che pur doyreb-
hero tenersi paghi del giudizio degli Inquisitori, questi non incontrino
che biasimo e disprezzo; e se il Rinnoyamento di Venezia disse chiaro e

tondo, che, malgrado di tal solenne giudizio: Per noi tutti restano co-

me prima .

Hayyi tuttayia un tale, che non resta come prima, ed e il deputato di

Guastalla, Carlo Righetti, piu conosciuto sotto il pseudonimo di Cletlo

Arrighi, e direttore della Cronaca
Grigia,

di Milano; il quale, saputo
della sentenza pronunziata dalla Commissione dei noye inquisitori par-
lamentari, stampo in quel suo giornaletto una lettera, per annunziare
che, al primo riunirsi della Camera, egli darebbe la sua dimissione dal-

rufficio di Deputato. E ne allego tre ragioni in forma di considerando, le

quali in sentenza dicono cosi : 1 .' Perche se i ladri yanno in galera, non c

SerieVII,wl.VII,fasc.m. % 31 Luglio im.
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giusto che i Deputati ladri siano semplicemente biasimati come indelicati;

ne 1'onore consente di sedere accanto a tali indelicati. 2. Perche i gior-

nafi e Deputati della consortcria cointcressata coBtimiano a dif'endere,

proteggere e giustificare la ladroneria sotto nome di inddicatczza, e cos
:

la pluralita della Camera a proteggere i ladri. 3. Perche la coscienza e

la iilosofia non permettono di aver per sinonimi T indclicatezza ed il fur-

to: Laonde dichiaro di non aver piu ragione di restare in un'assemblea,
dalla cui maggioranza si manomette in cosi strano modo il' senso delle

parole . II testo di tal lettera venne riprodotto da molti giornali, come
fa\YUnita Cattolica n. 169 del 20 Luglio.

II.

COSE STRANIERE.

FRANCIA 1. Origine della presente crisi politica della Francia; parole attri-

buite dal Pays aNapoleone III 2. Interpellanza disegnata da 116 Depu-
tati perche si ampliassero le prerogative del Corpo legislative 3. Pro-

positi del Rouher circa un'interpellanza a favore della Sovranitii tempora-
le del Papa 4. 11 Corpo legislative e costituito colla nomina dei suoi

segretarii ed ufficiali 5. Messaggio deHlmperatore, che alii 12 Luglio
annunzia al Corpo legislativo riforme liberali alia Costituzione 6. Pro-

rogazione del Corpo legislativo ad ep'oca indefinita
; convocazione del Se-

nate pel 2 Agosto 7. Dimissione dei Ministri; nuovo Ministero scelto

dalF Imperatore 8. II Rouher presidente del Senato ; il La Valette am-
basciadore a Londra ;

il Ptiruy senatore 9. Lettera del principe Napoleone
per rimovere da se^gni partecipazione al Consiglio private dalVlmpero
10. Componimento del litigio per le ferrovie tra la Francia ed il Belgio.

1. La Francia si dibatte ora nella febbre di una crisi politica, la quale
da molti e salutata come una rivoluzione incruenta a vantaggio della

democrazia parlamentare alleata coirimpero; da altri e guardata con

ispavento, come indizie di un prossimo e precipitoso decbinare deirim-

pero verso Tabisso d'un regime parlamentare, che ricondurrebbe fra po-
co la Francia alle condizioni del 1848.

In tutte le esterne apparenze e avvemita, nel giro di tre mesi, una
miitazione grandissima quanto alle condizioni rispettive del Governo e

della nazione francese; ed un semplice sguardo sui giornali, non solo

della metropoli, ma eziandio delle province, basta a convincere chic-

chessia, che il Governo o sente di non aver piu quel pieno dominio di

prima, od ha risoluto per a'rcani motivi di ricevere anziche dare Tim-

pulso alFandamento della cosa pubhlica. Ma questa miitazione si veniva

di lunga mano preparando ed era
effettq necessario, legittimo, diretto

delle riforme ottriate dair Imperatore il 19 Gennaio 1867 ^j le quali,
come accennammo nel precedente quadernp a pag. 242, anziche appa-
garc Vappetito di novita liberali, non servirono che a stuzzicarlo e ren-

dere piu impazienti le bramosie, lunga pezza represse ed alle quali cosi

allentavasi il freno.

Laonde il Monde dell
1

11 Luglio, n. 187, tracciando le origini della

presente crisi politica, dimostra che esse furono volute e poste dal Go-

4 Civ. Catt. Serie sesta, vol. IX, pag. 577-79.
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Terno stesso. La quistione d
1

un cambiamento di politica fu recata in

mezzo dal Governo. La lettera del 19 Gennaio ridesto speranze da km-

ga pt-zza scoraggite, ed offer! come un disegno di riforme da doyersi
studiare e svolgere, quando gli uominr pratici gia s

1

erano acconciati a

riguardarle come sogni fantastic!. II Governo, dopo aver egli stesso av-

Tiata la discussione, diede al popolo due arm! di forte tempera per so-

stenere la lotta, cioe la liberta di stampa e liberta delle pubbliche riu-

nioni. E di qui provennero' le falangi de'giornali, la Camera quale use!

dair ultimo scrutinio, e quest
1

agitazione degli animi che e il carattere

proprio delVepoca di crisi. Impegnata cosi la quistione, none piu pos-
sibile troncarne la discussione o prorogarla ;

e giocoforza venire ad una
soluzione pronta, ricisa, chiara e conibrme all

1

indirizzo datp al movi-
mento. Altrimenti, nell

1

incertezza gli animi si alterano e si irritano; le

domande e le pretension! si moltiplicano; si esige come diritto quello
che poc'anzi sollecitavasi come favore; e la forza d'impulsione linisce

col divenire irresistibile ;
e giunte le cose a tal punto, ogni concessione

arriva troppo tardi, la resistenza e impossible, ed ogni menomo fatto

porge pretesto alia rivoluzione.

Cosi Tegregio giornale parigino. Ed e ben degno d
1

essere posto in

nota che tale genesi della crisi presente sembra essere riconosciuta e

professata da chi meglio d' ogni altrq
ne conosce F indole. Infatti il di

8 Luglio usci, con caratteri piu cospicui, in capo al Pays, journal de fEm-
pire, uiia nota che tutti sorpre^e, che fu ampiamente commentata e di-

scussa da quasi tutti i giornali, e la cui autenticila e veracita da niuno
fu posta in dubbio. Eccone la versione esatta.

// 19 Gennaio ho commesso un grave sbaglio. Operand senza pre-
wo accordo con la pluralita, io I'ho messa in sospctto contro i miei

a. senlimenti verso di lei. Tutti i miei sforzi devono tenders a riguada-

gnare la sua confidenza. Queste precise parole o Tesatto lorp equi-
valente si trovano in una nota che rimperatore stesso ha scritta, di

quest! giorni, per suo uso personale, a proposito dei problem! che si

dibattono dentro e
tupri

delta Camera. Sarebbe difficile trovare nei Go-
verni (regimes) anteripri una testiraonianza piu splendida della deferen-

za del Sovrano verso i diritti della rappresentanza nazionale.

Non vedendo contrastata da vermi diario
uffjciale

od officioso Tauten-

ticita del fatto cosi esposto, e da credere che di proposito deliberate si

lasciasse venire alle man! del Pays e pubblicare cpdesta nota, affinche

per via indiretta si sapesse in quali disposizioni d' animo stava rimpe-
ratore, quanto alFappagare i voti della rappresentanza nazionale. E co-

si pote presentirsi quello che avvcnne di fatto quattro giorni dopo,
quaiido Tlmperatore yi proO'eri a modificare la Costituzione per ampliare
le prerogative del Corpo legislative.

2. Questo, come accennammo nel precedente quaderno, attendeva alia

veriiicazione delle elezioni; ma intantp preparavasi a mettere alle stret-

te il Governo. Gia oltre a 220 elezioni erano convalidate; sole 55 resta-

vano a discutersi, come queile contro ie quali allegavansi richiami epro-
testazioni, cbe le rappresentavano come viziate ed illegal!. II.Corpo legis-

lative non potea impmidere discussion! di prhx'ipii o fatti politici, ne
amniettere iaterpellanze, senza essere defmitivameo-le costituito colla no-
mina de'segretarii deirufficio del Presidente.il Governo, d'accordo col

pre^idente Schneider, pareva aspettare che prima si compie&se la verify
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cazione delle elezioni, poi si costituissero gli ufficii e cosi la Camera po-
tesse poi dar luogo alle disegnate interpellate. Per contro queidel terzo

partito, che gia in numero di 116 aveanofirmato la interpellanza, di cui

abbiamq recitato i punti nel precedente quaderno a pag. 249, fremeano

d'impazienza, guardavano quell
1

indugio comeuno spediente del Gqvemq
per guadagnar tempo, e viepiii s

1

infervoravano uei loro propositi. Di

che le discussionicominciavano adivenir agre, ardenti, tumultiiose, qua-
si minacciose, affine diottenere che si potessepresentarequellaproposta

concepita nei termini seguenti: I sottoscritti domandano d
1

interpellate
il Goyerno sqpra la necessita di fare che il paese partecipi in modo piu

compiuto e piu efficace alia direzione degli affari pubblici .

E siccome le adesioni a questa proposta generica venivano ogni di

crescendo, cosi i promotori di essa, preso animo, ne aveano definiU

I'obbietto, spiegando che essi voleyano ottenere: l.La responsabiliti

ministeriale ;
2. II diritto di scegliere Ministri nella Camera senza che

questi perdessero le qualita di Deputati ;
3. II diritto per la Camera di

fare il suo regolamento e di nominare il sup Presidente, i suoi vicepre-
sidenti e segretarii; 4. Finalmente che si ristabilisse Ylndirizzo e si fa-

cessero modificazioni al diritto di propqrre cangiamenti ai disegni di

legge . Questo era quanto yoler ristabilire puramente ed in tutta la

sua efficacia il sistema parlamentare.
Affine di scongiurare la tempesta, il Gqverno si risolvette di yenire a

componimento col terzo partito ;
e per riuscirvi uno dei yicepresidenti

della Camera, devotissimo alVImpero, il sig. Du Miral, pose sul tappe-
to un'altra formula in questi termini: Noi chiediamo a' interpellare il

Goyerno sopra la necessita di dare nuova forza alle istituziqni
dell

1

Im-
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ritto di proporre modificazioni alle leggi ;
4. della nomina di tutti gli

ufficiali della Camera lasciata alia Camera stessa .

Questa formula differiva dalla precedente in quanto non rivendicava

la risponsabiiitd ministeriale ; onde s'intese che il Governo era disposto
a transigere sugli altri punti, questo solo accettuato; il quale avrebbe

toltq
via uno dei cardini principal! della Costituzione imperiale. Anzi gli

altri punti ancora non poteansi concedere dal Governo, senza violare la

Costituzione, se non.intervenisse un Senatus-consulto. Pertanto lasciar

libero il Corpo legislative a discutere quella interpellanza, era quanto
mettersi nel caso di essere moralmente costretto a farsancire dal Senato

quelle proposte de
1

Deputati ;
ossia a lasciarsi togliere di mano quello

che si potea benignamente donare. Ando sui giornali che Napoleone III

dicesse: voglio dare io, ma non che altri prenda tutto da se. E cosi fe-

c veramente.
3. Intanto un' altra interpellanza preparavasi, per far ragione alia

quale, dove il Corpo legislative fosse defmitamente costituito, non era

bisogno di verun Senatus-Consulto. Trattavasi di avere dal Goyerno
esplicite e solenni dichiarazioni, che raffermassero il famoso Jamais del

sig. Rouher, cioe togliessero ogni dubbio circa Fefficacia delle guarenti-

gie con che la Francia dovrebbe voler mantenuta, nella pienezzadei suoi

diritti e nel possesso del suo territorio, la sovranita temporale del som-

mo Pontefice.
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UUnivers del 15 Luglio pubblico quanto erasi gia a tal uopo divisato

di fare; che in sostanza riducesi a questo. Quindici Deputati, raccoltisi a

consiglio in uno degli ufficii della Camera, aveano conchiuso che la for-

mula dell
1

interpellanza sarebbe preparata e firmata da tre di loro, tutti

egualmente devoti alia Santa Sede ed agli interessi religiosi, ma appar-
tenenti a diverse schiere politiche; cioe il conte G. de la Tour, membro
dell'antica pluralita; il sig. Kolb-Bernard, ascrittp

al terzo partito mpde-
rato; ed il sig. Keller, datosi &\Yopposizione-costituzionale. Facevasi as-

segnamento sopra Tadesione ed il votp di 80 membri della pluralita, di

$0 almeno del terzo-partitQ, di alquanti altri ddYopposizione.
II sig. Rouher, venuto a sapere questo disegno a interpellanza, cre-

dette di doversi mostrare sorpreso, che si mettessero in dubbio le buone

disposizioni del Governo a tal
prpposito. E, dichiarando non parergli

aecessaria T interpellanza, disse : rispondero tuttavia in guisa da appa-
garvi, perche io manterro energicamente il mio Jamais; ed aggiunge-
ro che il Governo si rechera a dovere di assicurare la liberta del Conci-

lio. A questo punto erano venute le cose, quando fu prorogate il Corpo
legislative.

4. Intanto tutta la destrezza, Tautorita, Tenergia del sig. Schneider

presidente del Corpo legislative, appena bastavano a temperare alquanto
la violenza delle discussioni cbe, per ogni minimo pretesto, divenivanp
accesissime circa la condotta del Governo nelle passate elezioni, travail-

cando cosi i limiti imposti al compito prefisso di verificare la legittimita
delle elezioni, etrapassando. a quistioni politiche e di Stato, che ferivano

la stessa Costituzione. Gli impazienti di veder la Camera costituita colla

nqmina degli ufficiali della Presidenza l
, diceano: che ben poteasi

e me-

glio procedere poi alia
yerificazione delle rimanenti elezioni ;

ma dalP al-

tra parte voleasi ancqra indugiare per meglio essere in grado di parare
il colpo delle termite interpellate. Finalmente nella tornata del 9 Luglio
to Schneider promise, e mantenne poi la promessa in quella del 10, che

proporrebbe alia Camera di assegnare per la nomina dei suoi ufficiali

la tornata del Lunedi 12. E con questo si calmarono alquanto quei bol-

3#ri
impprtuni.

Infatti il Lunedi procedette la Camera alia nomina dei suoi Segretarii,
la maggior parte dei quali fu scelta fra i devoti al Governo ;

e costitui

i different ufficii coi rispettivi presidenti e segretarii.
5. Ma il 12 Luglio era destinato a ben altro che a registrare una for-

uialita parlamentare. Fin dal mattino bucinavasi sommessamente che un

Messaqyio dell
1

Imperatore al Corpo legislatiyo dovea far cessare tutte

le dubbiezze, e tracciare il coronamento dell'edifizio, mettendovi Yultima

pietra. Grande pertanto era Tespettazione di tutti, quando, aperta la se-

duta, il ministro di Stato sig. Rouher sali in bigoncia, e lesse in nome
deir Imperatore il seguente Messaggio.

Signori deputati. Con dichiarazione del 28 Giugno, il mio Governo
Yi fece conoscere che, all' apertura della sessione ordinaria prossima,
avrebbe spttomesso all'alta apprezzazione dei poteri pubblici le risolu-

zioni e i disegni di legge, che sarebbergli sembrati i piu acconci a rea-

IJzzare i voti del paese. Intanto pero il Corpo legislative sembrava desi-

1 II Presidente ed i Vicepresidenti sono nominati dall* Jmperatore : i Segretarii e gli
al-

fei tbl Corpo legislatifo steeso.
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derare di conoscere immediatamente le riformc stabilite dal mio Gover-

no; perlocche io credo yantaggioso di prevenire le sue aspirazioni.
E' raia ferma intenzione, ed il Corpo legislative deve esserne convin-

to, di dare alle sue attribuzioni Vestensione compatibile. colle basi fomla-

mentali della Costituzione; e pel presente messaggio vengo ad esporgli
le determinazioni che ho prese in Consiglio.

11 Senate sara convocato il piu presto possibile per esaminare le

quistioni seguenti : 1. Attribuzione al Corpo legislative del diritto di fa-

re il suo regolamento interno, e d'eleggere il suq ufficio. 2." Semplifica-
zione del mode di presentazione e di esame degli emendamenti. 3." Ob-

bligo per il Governo di sottoporre airapprovazione legislativa le raodi-

ficazioni di tariffa, che fossero per Vavvenire stipulate da trattati interna-

zionali. 4. Votazione del bilancio per capitoli, affine di rendere piu com-

pleto il siudacato del Corpo legislative. 5.Soppressione deirincompati-
Bilita, che al presente esiste, fra il mandate di deputato e talune funzioni

piubbliche, e segnatamente quelle di Ministro. 6. Estensione deireserci-

zip del diritto d* interpellanza. 11 mio Governo studiera pure le quistio-
ni che interessano le attribuzioni del Senato.

La solidarieta piu efficace che si stabilira fra le Camere e il mio Go-
verno, in seguito alia facolta di potere esercitare siniultaneamente le fun-

zioni di Ministro ed il mandate legislative ; la presenza di tutti i Ministri

alle Camere; la deliberazione in Consiglio degli affari delloStato; un
leale accordo colla maggioranza, costituiscono per il paese tutte le gua-
rentigie che noi cerchiamo nella nostra connme sollecitudine.

Io gia mostrai molte volte come sia disposto, pell' interesse pubbli-
co,di abbandonare qualcuna delle mie prerogative. Le modificazioni che
sono deciso a proporre non sono che Io sviluppo naturale di quelle che
successivamente vennero introdotte nelle istituzioni delTImpero: esse

devono per altra parte lasciare intatte le prerogative, che il popolo mi ha

piu esplicitamente affidate, e che sono le condizioni essenziali di un po-
tere, che e salvaguardia dellordine e della societa. Fatto al palazzo di

Saint- Cloud, I'll Luglio 1869. NAPOLEONE.

Con cio rimperatore impegnavasi a concedere parecchie cose, che i

116 sottoscrittori della interpellanza non aveano pensato a chiedere; e

pare che tornassero veramente gradite le riforme annunziate sotlo i nu-
meri 3, 4 e 5. Ma non un cenno di voler consentire alia risponsabilita
minister? ale; e senza questa

il sistema parlamentare riesce monco ed

inefficace, o, per meglio dire, sussiste sempre quel Governo personale
che da tanti si vuole abbattuto.

Anche prescindendo da cio, furono svariati.e gravissimi i giudizii che

recaronsi nei giornali intorno a questo Messaggio. Gli uni erano paghi
e contenti, non tanto per quel che prometteva, quanto pel di piu che ne
dovrebbe necessariamente provenire, essendo accresciute le prerogative
del Corpo legislative ; gli altri erano per contrario scontenti assai, per-
che vi leggevano chiaro, che questo era I

1

ultimo limite delle concessio-

ni, e che T Imperatore voleva conservare intatte le prerogative a lui con-

cedute dal plebiscite, e che sono la base e la salvaguardia d<>! suo governo
personale. Questi non aveano che ridire sulla qualita delle franchigie

ottriate, ma biasimavano il modo, il tempo, i motivi deT ottriarle. Quelli

riconoscevano, che per verita la Costituzione non permetteva altra forma
di procedere, fuor quella del Senatus-Consulto; ma si dolevano che quel-
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le prerogative tanto bramate si dovessero ricevere come un dono gra-

zio-o, c non gia possedere comeun diritto rivendicato. Lapndc puo dirsi

che, se a prima giunta il Messaggio fu accolto con soddisfazione e grati-

tudine, dope poche ore divenne oggetto di amare e maligne critiche; e

per poco non t'u esecrato come un' impostura ed un delitto, quando la

prorogazione del Corpo legislative chiuse la bocca a quelli che ivi avreb-

bero voluto esprimere le ioro censure.

Come saggio della liberta con che se ne parlo in Francia, ecco quello
che stampo il Correspondant del 25 Luglio (pag. 381). L' interpellanza
storica dei 116 stava per essere deposta, e doveasi aprire alia bigoncia
una grande e solenne inquisizione sopra i bisogni ed i voti della nazione,

quando tutto ad un tratto un Messaggio imperiale, seguito dalla dimis-

sione dei Ministri, dalla subitanea prorogazione della Camera e dalla

Convocazione del Senato, cangio il corso naturale delle cose... Quali

gravi ragioni hanno potuto decidere la Corona a precipitare cosi Tanda-

niento della crisi? Una sola : il desiderio di conservare le apparenze della

iniziatira e di nascondeie sotto le false sembianze della spontaneita

quella cbe era una vera capitolazione del potere personale. II Messag-

gio del 12 Luglio non ebbe altro motivo. Esso fu inteso a mascberare

una manifesta disfatta, ed a salvare con un accorto raggiro quello che

ancora potea salvarsi della Dittatura. Qui ci pare che \\Correspondan1,
si addentri un po' troppo a ricercare le intenzioni dell' Imperatore ed
i motivi arcani del suo operare; il che e troppo ripugnante ai principii
tante volte banditi dai cattolici-liberali ed alle caritatevoli raccomanda-

zioni che ad ogni poco essi fanno ai caUolici non Hberali, perche deb-

banp astenersi dal frugare le intenzioni e dal prendere in mala parte i

fatti e le parole dei Frammassoni, dovendosi interpretare tiitto in benel

Ma in verita che altro potea fare Flmperatore? Rifare a capriccio suo

la Costituzione sancita dal plebiscite e dal suffragio universa)e, per raf-

fazzonarla sul gusto dei suoi amid spasimati del sistema parlamentare?
Ma allora essi stessi sarebberp stati i primi ad accusarlo di violare il

patto fondamentale con arbitrio dittatorio e dispotico. Dovea pregare il

Cprpo legislativo di tracciare esso stesso le nuove Riforme? Era inutile;

gia egli sapeva quel che voleasi, cioe la sua morale ahdicazione, per cui

rimettesse alle mani dei parlamentari Tautorita sovrana, e si contentasse

di regnare e non governare; e non ci fa stupore che Napoleone III non
fosse disposto a sentirsi fare olennemente tali domande. Se avesseresi-

stlto, se ne sarebbe tratto pretesto a phi gravi accuse e forse a rivolu-

zioni. Si affretto di concedere quello che poteva concedere senza abdica-

re, ed ecco che lo si taccia quasi d
1

impostura, e si strepita perche egli

wile dare e non voile lasciar prendere I

6. Llmperatore capi benissimo che delle
rifprme

annunziate nel Mes-

saggio non tutti sarebbero paghi; e che per cip Teffervescejiza, che gia
rendeva si torbide le tornate del Corpo legislative, avrebbe potuto dege-
nerare in qualche cosa di peggio, onde alia maesta sovrana fosse inflitta

Tonta di una specie di costringimento morale, che avrebbe distrutto il

prestigio delVautprita imperiale. E si risolvette di dare a queirefferve-
scenza il tempo di calmarsi, prorogando la Camera, ma convocandp il

Senato, il qnale dovesse disaminare e tissare il modo di attuare le dise-

gnate ri forme. Oltre il qual motivo dovette anche influire per questa
decisione la necessita logica di mutare certi Ministri; non potendo con-
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servare tal carica coloro che erano, a ragione od a torto poco monta,.

considerati come avversarii di quelle riforme stesse. Non poteya il Se-

nato discutere riforme senza un Ministero con cui trattjarne ;
e non potea

questo essere un Ministero parlamentare a rigor di termine, poiche quel-
le riforme non erano ancora attuate. Doveasi pertanto di necessita ncor-

rere a qualche spediente temporaneo, e mantenere T ordine consueto; e

cosi fece rimperatore.
7. La notte del 12 al 13 il sig. Schneider, presidente del Corpo legis-

lativo, che avea efficacemente adoperata la sua influenza per persuade-
re Napoleone HI che doveasi la Camera dei Deputati prorogare subito

ed a tempo indefinito, porto egli stesso al signor Rouher il decreto da

controfirmare a tale effetto. II Rouher obbedi
;
e nel trambusto di quel

rimescolamento il decreto si mando senz
1

altro a stampare sul Journal

officiel del mattino del 13 Luglio. Laonde i Deputati lo seppero prirna
dal Giornale che dal Governo. II che diede luogo ad un violentissima

diverbio del sig. Giulio Favre. Appena letto il processo verbale della

tornata del 12, questi si levo a chiedere conto delFoffesa che cosi erasi

fatta al Corpo legislative; e parlq con tal yeemenza di parole e di sen-

tenze, che ben due yolte fu richiamato all
1

ordine. II Presidente, fatto-

tacere il Fayre, diede satisfazione ai lamenti mossi in nome dei 55 De-

putati, le cui elezioni non erano ancora conyalidate eche rimaneyano cosi

m sospeso, e dichiaro che cio non di meno essi ayeano tutte le preroga-
tive proprie de

1

Deputati; come se gia la decisione del Corpo lagislativo
fosse pronunziata in favor loro. Dopo di che lo Schneider lesse il Decre-

to imperiale, dato il 12 Luglio da Saint-Cloud, pel quale la sessione

straordinaria del Corpo legislative e prorogata ; ed il giorno della sua

nuova riunione sara ulteriormente determinato .

7. Insieme col decreto di prorogazione del Corpo legislative, il Journal

Officiel del 13 Luglio ne promulgava un altro, col quale il Senato era

convocato pel di 2 Agosto prossimo. Quindi leggeyasi nella parte non
ufficiale la nota seguente. In seguito ad un Consiglio tenuto a Saint-

Cloud, dopo la lettura del Messaggio al Corpo legislative, i Ministri han-
no rimesse le loro dimissioni tra le mani dell'Imperatore che le ha accet-

tate. Aspettando di essere surrogati, essi continueranno a spedire gli
affari dei

rispettiyi
loro spartimenti.

Cinque interi giorni durarono le pratiche per la scelta dei nuovi Mi-
nistri

; e sarebbe poco meno che inutile, e certamente assai fastidioso, il

riferire qui le ciarle dei giornali sopra i motivi per cui diceasi che Emilia

Olivier non voile accettare 1'offertogli portafoglio, e sopra i maneggi
con cui destreggiavansi certi cotali presso Napoleone III, onde tirarlo

piuttosto da questa che da quella parte.
Finalmente il Journal officiel del 18 Luglio usci con 12 decreti dati i!

17, e risguardanti la formazipne del nuovo Ministero. Col primo fu crea-

tq Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti il sig. Duvergier, presidente
di sezione al Consiglio di Stato. Questo decreto fu controfirmato dal

Rouher, ministro di Stato, e fu Tultimo che portasse la sua firma coa

questo titolo.

Infatti il secondo decreto recava: II Ministero di Stato e abolito. La
controfirma dei decreti per nomine dei Ministri, dei membri del Consiglio

privato e del Senato, e attribuita al Guardasigilli, Ministro della giusti-

zia e dei culti. La controfirma dei decreti per nomine di membri del Con-
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siglio di Stato spetta al Ministro presidente del Consiglio di Stato. Le co-

se spettanti al Journal officiel del mattino, &\ Journal officiel della sera ed
al Moniteur des comunes, spettano al Ministro degli affari interni.

II terzo decreto ristabiliva il Ministero di agricoltura e commerciq, nel-

la forma che aveva prima della sua riunione al
JVjinistero

dei lavori pub-
blici. Quindi per gli altri nove decreti erano nominati : Ministro sopra gli

affari esterni, in sostituzione del sig. La Yalette, di cui era accettata la

dimissione, il sig. principe La Tour-d'Auvergne, ambasciadore a Londra :

Ministro sopra gli affari interni, il signor Forcade La Rpquette: Mini-

stro per le finanze il senatore Magne, raembro del consiglio private : Mi-
nistro per la guerra ,

il maresciallo Niel: Ministro per la marina e le

colonie, 1'ammiraglio Rigault de Genouilly: il signor Bourbeau, depu-
tato ex-decano della facolta di diritto a Poitiers, nominato Ministro del-

Yistmzione pubblica in vece-del Duruy, ammesso, per sua domanda, a far

valere i suoi diritti alia pensione (a la retraite. Come professore o come

Ministro?): al Ministero dei lavori pubblici, il signor Gressier: al Mini-
stero di agricoltura il signor Alfredo Le Roux, vice-presidente del Corpo

legislatiyo ; da ultimo il signor marchese di Chasseloup-Laubat, senato-

re, nominato ministro presidente del Consiglio di Stato, in yece del sig.

Vuitry, ammesso, per sua domanda, a far valere i suoi diritti alia giubi-
lazione (retraite).

Appena promulgata questa lista di Ministri, grandinarono le biografie
<ii questi personaggi, i panegirici o le censure dei fatti loro, le conget-
ture circa i motivi per cui T Imperatore aveali chiamati o mantenuti a si

alto carico, le divinazioni circa i loro disegni, le profezie sopra TavYe-
nire. Di che non importa occuparci. Basti notare che: 1. Tutti furono
<i' accordo in considerare questo Ministero come transitorio, ciqe desti-

nato semplicemente a mandare innanzi la pubbli'ca amministrazione, fin-

-che le riforme da attuarsi fossero sancite per Senatus-Consulto, e signi-
ticate al Corpo legislatiyo riconvqcato. 2. Fu comunemente ammesso
come

ragioneyole, che si fossero riconfermati in carica i Ministri dell
1

in-

terno, delle Finanze, della Guerra, della Marina, e dei Lavori pubblici,
come quelli che per ispeciali ragioni di ordine interno e di importanza
militare poteano essere piu utili in si ardue congiunture. 3. Fu riguar-
:data come nuovo indizio di voler al tutto rifiutare la risponsabilitd mini-

steriale, nello stretto senso parlamentare, la mancanza d' un Presidente

-del Consiglio dei Ministri.

Intorno ai cinque Ministri nuovi si fecero anche mqlte e varie osserva-

zioni. La nomina del La Tour-d'Auyergne fu da mold salutata come una

-guarentigia, che rispetto alia quistione di Roma si osserverebbe almeno
Jo status quo. La nomina del Le Rqux, vice-presidente del Corpo legisla-

tive fu gradita come un principio di attuazione della riforma, per cui sara

abolita 1' incompatibility delle cariche di Ministro e di Deputato. La
5celta del Bourbeau per succedere al Duruy fu attribuita al suggeri-
raento ed ai buoni ufficii del Duruy stesso, sup grande amico; e percio
fu riguardata come prova, che nella pubblica istruzione si voleva cam-
biar persona ma non sistema.

Non pochi indispettiti dissero : abbiamo dei Ministri, ma non un Mi-

nistero; amministratori, non governanti risponsabili ;
e per aver troppo

voluto incalzare le pratiche, onde sostituire gli ordini parlamentari al
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governo personale, questo si raffermo per guisa, cbe non si ha ne il sin-

dacato del Corpo legislativo, ne Y opera d'un Gabinetto, ma la sola vo-

lonta dell' Imperatore a governare la Francia, almeno finche Taspettato
Senatus-Consulto non le abbia dato nuoyo assetto.

La nomina del La Tour-d' Auyergne fu generalmente applaudita dagli
uoraini politic! di senno e dagli onesti; ma diede la febbre di rabbia ai

Frammassoni italiani
;

i quali poi andarono del tutto in bestia, quando
ricevettero la notizia che, appena giunto da Londra a Parigi, e preso

possesso della sua carica, ii nuovo Ministro degli affari esterni avea
scelto per suo Capo di Gabinetto il conte Armand, segretario deiramba-
sciata francese presso la Santa Sede, e veramente benemerito della Chie-

sa rpmana perTegregia sua condotta, durante il triste periodo delle

perfidie e delle invasion! regio-garibaldine, onde il territorio pontilido
fu devastate nell' Ottobre del 1867. Ma non percip

si perdettero d'animo;
e consolandosi per TaYvenire col pensiero che il nuovo Ministero fran-

cese fosse solamente transitorio, cercarono nel passaio anche altri motivi

di conforto a sperare, che, raalgrado di cio, T Italia massonica non trove*

rebbe durevole ostacolo al compimento del suo voto di usurpare anche
Roma e di abbattere il Papato.

liifatti la Nazione, diario ministeriale di Firenze, pochi giorni prima
era tutta lieta, e certo si riprometteva lo sgombero dei Francesi da Ci-

vitavecchia, per le praticne, le quali diceansi fatte dal Menabrea col

Conti, capo di Gabinetto deirimperatore, venuto a Firenze sotto co-

lore di curarsi ai bagni di Montecatini ; poi si rannuvolo un poco;

quindi ripiglio animo, ed il venerdi, 23 Luglio, n." 204, si stese a
trattare di questo argoraento, per dimostrare che la dimissione del La
Valette, provato e costante amico della rivoluzione italiana, e le no-

mine del La Tour-d
1

Auyergne e deir Armand non avrebbero le conse^

guenze sperate dai reazionarii e temutedai liberate italiani. E qui ram
;

mento che appunlo il Drouyu-de-Lhuys, in cui i clericali aveano riposte
tante speranze, avea tirmata la Convenzione del 15 Settembre 1864 che

stipulo la cessazione deiroccupazione francese. Noto che il Rouher
stesso, con tutto il suo Jamais, si mostro ooi fatti verso noi (i liberali)
tutt'altro uomo da quello che era apparso a parole, e mantenne cpstan-
temente col nostro Governo le piii cordiali, le piu intime, le piu sincere

relazioni di amicizia .

Anzi, levandosi piu alto, la Nazione esorto i Frammassoni, che ago-

gnano al possesso di Roma, che non dovessero dimenticare che chi

governa in Francia e 1' Imperatore, assai piu che i Ministri; e che qua-

lunque siano i sentimenti dei suoi consiglieri, noi non possiamo dubitare

del sicuro ed efficace affetto di Napoleone 111 per Tltalia . E conchiuse:

Finche regna Napoleone III possiamo riguardare con occhio indiffe-

rente i cambiamenti di Ministero che succedpno a Parigi, senza temere
che si alterino in alcun modo i buoni rapporti dei due Governi alleati

I fatti
chiarirannp se abbiano buon fondamento le divinazioni e le esor-

tazioni della Nazione circa la sicurezza,pnde possono consolarsi i rivolu

zionarii d' Italia, quanto al conseguire il loro supremo iritento, Tassassi-

nio cioe di Roma e del Papa.
8. L' imperatore, separandosi dal Rouher, avea ceduto ad una neces-

sita politica, non gia voluto commettere una ingratitudine contro si de-
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voto servitore; ed infatli, quando nella nolle del 12 Luglio gli mando da
firmare ed eseguire il decrelo di prorogare a lempo indefinite il Corpo
legislative, gli scrisse di suo pugno una cortese lettering che tiniva con

queste parole : Credete, mio caro sig. Rouher, al grande dispiacere
che provo di vedervi allonlanare da me, e credele alia mia vecchia ami-

cizia . Non aveano dunque fondamenlo le ciarle di cerli giornali, che di-

ceano : il Rouher, indignalo pel modo ond
1

era slalo rimosso dalla carica,

volersene andare a Carlsbad, e ritirarsi come Achille solto la lenda.

Traltavasi solo di Irovare un posto degno di lal personaggio ;
e Napo-

leone III con decrelo del 20 Luglio gli assegno quello, non meno splen-
didoche autorevole, di Presidente del Senalo per I

1

anno 1869. Cosi da

quell
1

allo seggio pplra il Rouher influire sommamenle nella qualila e

nella misura delle riforme da alluarsi col Senatus-Consulto.

Allri decreli sopravvenero poscia a smenlire le profezie di cerli gior-
nali asliosi. Diceasi che per motivi d' econcmia I

1

Imperalore avrebbe
abolila la carica di Minislro della Casa imperiale e di Belle Arti. Ed eccq
che un decrelo

yi confermo il maresciallo Vaillanl. Cosi ancora diceasi

che il Duruy ed il Vuitry fossero assai sconletili, e che dispellosamenle
ayessero risolulo di non voler allro che la giubilazione loro doyula. Ed
ecco che con decrelo del 21 Luglio furono creali Senalori. Quanlo al

La Valelle, il suo poslo era gia designalo dalla nalura slessa dei servigi
renduli e dalle cpngiunlure. Fu deslinalo ambasciadore presso S. M.
la Regina d'lnghillerra.

9. 11 solo che, per quanlo sembra, rimase assai sconlenlo, fu il prinoi-

pe Napoleone (Girolamo);il quale, sapulo che la Patrie avea divulgala
che nel Consiglio privalo egli avea insislilo perche si procedesse a lar-

ghe riforme liberali onde appagare la democrazia, e che non si era dato

rella alle sue ragioni, fece dal suo segrelario Hubaine scrivere una lel-

tera alia Patrie, smenlendo che egli fosse ancora membro del Consiglia

privalo, poiche da quallro anni (dopo il famoso discorso di Aiaccio) egli

aveya rinunzialo ad esserne Presidenle.

Di che la Patrie si dolse mollo, notando quanlo fosse deplorabile che
il principe Napoleone fosse lanto sollecilo di mettere in sodo la sua

aslensione della cosa pubblica appunlo nel momenlq, in cui Tliupero en-

tra nella nuoya fase della liberta . II Principe si riliro nella soliludine

del caslello di Meudon.
10.

Inlanlp non e poca cosa che siasi qllenulo il desideralo componi-
menlo del liligio tra la Francia ed il Relgio per le vie ferrale, del quale
abbiamo parlalo nel precedenle quadernoa pag. 240-41. II Journal o/fi-

ciel del 13 Luglio pubblico gli alii percio slipulali, cioe il prolocollq dei

Plenipplenziarii, con due annessi che defmiscono le basi dei Irallali fra

T amminislrazione delle ferrovie della Francia, e quelle del Belgio e del-

la Sociela neolandese. Basla qui allegare il teslo del primo di codesli

documenli, che e del seguenle lenore.

I commissarii solloscrilli, penelrali dal pensiero, che lo scopo da

raggiungersi era quello di sosliluire ai Irallali disegnali dalla compagnia
dellEsl, dalla compagnia del Gran Lussemburgo e dalla compagnia del-

le slrade ferrale olandesi e Liegi-Limburghese ,
delle combinazioni nuo-

ve che permellessero di facililare lo sviluppo dei Irasporli commerciali

I

tra il Belgio, TOlanda e la Francia
; ispirandosi d

1

allronde ai senlimenli
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di conciliazione che banno suggerito il protocollo del 27 Aprile decorso :

hanno discusso con zelo e ammesso di comune accordo delle disposiziom
che per loro avviso, presentano, dal punto di vista degli interessi econo-

mic] dei due paesi, dei vantaggireciproci. Queste dfsposizioni permetto-
no infatti I'organizzazione d

1

un servizio diretto di transito, da una parte
fra il posto di Anversa e Basilea

, dall' altra fra la frontiera dell' Olanda
e la stess.a destinazione ;

il qual ultimo servizio puo d
1

altronde, col con-

senso del Governo olandese, estendersi fmo a Rotterdam e Utrecht.

I commissarii sottoscritti hanno formulate, nei due atti annessi a!

presente processo verbale, le stipulazioni che hanno adottato, siccome

quelle che avranno a servir di base alia redazione dei trattati che la com-

pagnia dell'Est puo oramai concbiudere da una parte coiramministra-

zione delle strade ferrate del Belgio e dall'altra con la compagnia delle

strade di ferro Olandese e Liegi-Limburghese. Fatto in doppio originate
a Parigi, il 9 Luglio 1869. L. Cornudet, Fassiaux, E. Franqueville, Van
der Sweep, Ch. Conibev. Belpaire.

Per mettere in rilievo 1' importanza di questo componimento bastano

le seguenti osservazioni ricavate dal Memorial diplomatique del 15 Lu>

glio (p. 434).
I document! relativi alia controversia francobelga noR toccano che

leggermente la grave questiqne che fu, per cosi dire, il nodo delle dif-

ficplta
: il diritto, cioe, acquistato dalla Francia di traversare col pro-

prio materiale la linea delle strade ferrate belghe. Questa stipulazione

equivale al chiudere alia Prussia Tingresso da quella parte, in caso di

guerra con la Francia.

L1

accordo su questo punto delicato fra il Gabinetto di Parigi e quel-
lo di Brusselle non fu cosi facile a

stabilise
come si crede; non gia che il

Belgio rifiutasse di fare qnesta concessione; ma temeva di destare le

susccttivita della Prussia e di tirarsi fors'anche addosso le osservazia-

ni delle altre Potenze, che guarentirono la neutralita del suo territoria.

I commissarii belgi insistevano per una redazione concisa e sommaria
del protocollo finale; ma i commissarii francesi vollero che il protocolkx
fosse redatto in termini che non ammettessero equivoci ne contestazioni.

Fu questo Tintoppo di cui parlarono parecchi giornali, annunziando che
aH'ultimo momento i negoziati stavano per essere interrotti.

Uno dei delegati belgi parti il 2 del corrente mese per Brusselle per
sottoporre lo stato delle cose alFapprezzamento del proprio Governo.

Egli ritorno tosto a Parigi, latore d'un doppio prpgetto di redazione di

cui era autorizzato a lasciar la scelta al Goyerno francese, dichiarandosr

anche pronto a firmarli entrambi per terminare la questione. La Com-
missione mista si riuni il 6 corrente, e lirmo i due disegni di redazione.

Non rimaneya che da risolvere una questione di forma, scegliere
Tuno o Taltro dei due disegni di redazione presentati dal Goyerno bel-

ga e firmati dalla Commissione. II Consigho de'Ministri, riunito il 7
corrente sotto la presidenza delFImperatore a St-Cloud, si decise per
quello teste pubblicato dal Journal offdel.
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SPAGN.V 1. Sfacelo deir edifizio rivoluzionario 2. Manifesto di D. Carlos
di Borbone ed Este, Duca di Madrid.

1. II generate Prim avea dichiarato che, appena le Cortes Costituenti

uvessero dato il loro voto circa la forma di Goyerno da darsi alia Spa-
gna, yolendo questa ia monarchia, si avrebbe il Re 1

. Le Cortes Costi-

taenti compierono da limga pezza il loro mandato, e decretarono che
la Spagna dovesse reggersi a forma di Monarchia costituzionale

; ma il

He non si trovo. Fa d'uopo intanto contentarsi di una Reggenza; ed il

Reggente fu trovato subito nella persona del Capitano Generale Serrano
Duca della Torre, cui si aggiunse il titolo di Sua Altezza. Le Cortes, non

potendo altro, si prorogarono fmo al prossimo Ottobre. II generale Prim
si fece fare capo del potere esecutivo, ia qualita di Presidente del Con-

siglio dei Ministri e Ministro per la Guerra. Due Gabinetti gia furono

cpstituiti
e disfatti. Le Finanze continuanp ad essere dilapidate. L'eser-

cito freme. I repubblicani sperano dal Prim la Repubblica. I partigiani
d'lsabella II, cpnfidano

di ricqndurre sul trono, se non la loro Regina,

almenp il principe delle Asturie suo figlio. II Duca di Montpensier con-

tinua i suoi maneggi da Siviglia, ov'e tomato con licenza del Prim e
del Topete, per giugnere a sedersi sul trono, onde getto giu la sua co-

gnata. I sinceri cattpHci
ed onesti politici implorano da Dio

qualch^i
termine a tanti mali ;

ed intanto la guerra civile pare prossima a ri-

cominciare.

2. Della serie dei fatti, onde si giunse a questo termine daremo suc-

cinta e precisa esposizione nel prossimo quaderno. Ma intanto, sicco-

me in piu province della Spagna e un grande sobbollimento, onde pare
che il Governo stesso paventi una sommossa, per proclamare Re di

Spagna il Duca di Madrid, D. Carlos di Rorbone ed Este, cosi non vo-

gliamo indugiare di piu a registrare in queste pagine il bando, che egli
indirizzo agli Spagnuoli, in forma di lettera a suo fratelloD. Alfonso, uf-

ficiale nel corpo degli Zuavi pontificii. I provyedimenti di rigore san-

guinarip, promulgati teste dal Governo provvisprio della Spagna, e le

precauzioni militari da esso prese per difendersi, dimostranp che egli

mplto teme dei carlisti. Yeggasi dunque quali sarebbero i disegni del

principe a cui questi consecrarono i loro affetti e la loro vita. Ecco la

traduzione della lettera di D. Carlos, scritta sotto la data di Parigi
30 Giugno 1869, riferitanel Memorial diplomatique delFS Luglio, pagi-
na 425, e che nella Spagna venne pubblicata da quasi tutti i

giprnali e

divulgata a centinaia di migliaia d
1

esemplari, eccitando rammirazione
e Tamore dei popoli e lo spavento dei Frammassoni.

Caro fratello. Opuscoli e giornali fecero gia abbastanza conoscere

alia Spagna le mie idee ed i miei sentimentimenti d
1

upmo e di re. Tut-

tayia, cedendo ad un desiderio generale e vivissimo, di cui Tespressione
mi e giunta da ogni parte della penisola, mi rivolgo oggi non solo a te,
mio fratello dilettissimo, ma a tutti gii Spagnuoli che, senza eccezione,
*ono pure miei fratelli.

Non posso, mio caro Alfonso, presentarmi alia Spagna, come un

jkretendeate alia corona; credo e debbo credere che la corona di Spagna

I
Civ. Call. Serie settitna, vol. VI, pag. 373-74.
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e gia sulla mia fronte e che vi e in virtu di una legge sacra. lo son'nato
rivestito cTun diritto che contiene un obbligo santo, ma vorrei che que-
sto diritto fosse confermato dalF amore del mio popolo. 11 mio dovere e

inoltre di consacrare a questo popolo tutti i miei pensieri, tutte le niie

forze e di salvarlq o di morire per lui.

Dire che aspiro ad essere il re di Spagna e non il re d
1

un
partitq

sarebbe una cosa troppo ovvia, giacche quale uomo degno del nome di

re si contenterebbe di regnare sopra un partito? Sarebbe un discendere

degradandosi dalle regioni elevate e serene dove abita la Maesta e dove
non giungono strette e basse preoccupazioni. Debbo e voglio essere il

re di tutti gli Spagnuoli: non ne respingo alcuno, neppur quelli che si

dicono miei nemici; li chiamo tutti, senza eccettuare quelli che sembra-
no ostili, e li chiamo aftettuosamente in nome del la nostra patria.

Se non ho bisqgno di tutti per giungere al tronq, almeno avro bi-

sogno di tutti per istabilire su basi solide e incrollabili il uoverno dello

Stato, e per dare una pace feconda ed una liberta vera alia mia dUetta

Spagna. Quando penso a tutto cio che e da farsi per giungere a cosi alta

meta, la grandezza dell
1

impresa agghiaccia il mio cuore di spavento.
Sento bene in me il desiderio ardente di cominciare quest

1

opera e

la ferma volonta di compierla, ma non mi dissimulo che le difficolta so-

no incalcolabili e che sarebbe impossible di vincerle senza Taiuto degli
uomini piu imparziali e piu onesti del regno, e soprattutto senza il con-

corso del paese stesso rappresentato dalle Cortes, nelle quali si riunireb-

bero tutte le forze vive e tutti gli elementi conservatori della nazione.

Coiraiuto delle Cortes, daro alia Spagna una legge fondamentale

che, secondo quanto io diceva nella mia lettera ai sovrani europei, do-

vra essere definitiya
e spagnuola.

Abbiamo studiato insieme, mio caro Alfonso, la storia moderna e ab-

biamo meditato sulle grandi catastroti che debbono ammaestrare i re ed i

popoli : insieme imparammo che ogni secolo puo avere ed ha realmente

le sue proprie necessita e tendenze.

L'antica Spagna aveva gran bisogno di essere riformata, la Spagna
moderna e stata sconyolta. Molte cose furono distrutte, poche migliora-
te. Istruzioni antiche furono abbattute e alcune di esse non possono piu
rialzarsi; si tento surrogarle con invenzioni moderne che nate ieri, gia

compironq il loro tempo. Malgrado quanto si e intrapreso, tutto e anco-

ra da farsi
, per cosi dire. Siamo dinanzi ad un

1

opera immensa, una ri-

costruzione sociale e politica. Trattasi di eleyare in questo paese desq-
la'to e su basi di cui Tesperienza dei secoli dimostro la solidita, un edi-

fizio grandiose in cui tutti gli interessi legittimi e tutte le opinioni ragio-
nevoli potrannq trovare la lorq soddisfazione.

Non credo ingannarmi, mio caro fratello
,
affermandoti che la Spa-

gna ha fame e sete di giustizia; essa sente il bisogno urgente che ha di

un Goyerno dignitoso ed energico, fermo ed onorevole ; linalmente es-

sa desidera con ardore di yeder regnare senza contrasto una legge che
ci obbliga tutti grandi e

p^ccoli.
La Spagna non yuol vedere oltraggiata

la fede de' suoi padri : felice di possedere la verita cattolica, essa sente

che per adempiere la sua missione divina la Chiesa dev
1

essere libera.

Sapendo e non dimenticando che il 19 secolo non e il 16*, la Spagna 6

risoluta a conservare ad ogni costo Tunita cattolica, simbolo delle nostre
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glorie, anima delle nostre leggi ,
vincolo benedetto die riunisce iutti i

suoi figli. Durante le tempeste rivoluzionarie, atti funesti furonp com-

piuti ,
ma , di poi ,

si tecero concordat! che dobbiamo eseguire e ai quail
dobbiamo obbedire religiosamente.

Istruito da una dolorosa esperienza, il popolo spagnuolo non vuole

piu menzogne ;
vuole che il suo re sia veramente im re e non rombra di

un re; Vuoie delle Cortes che siano unassembled regolare e paciiica di

rappresentanti indipendenti e
incprruttibili,

e non piu una riunione tu-

multuosa e sterile di depulati impiegati o di deputati ambiziosi, di mag-
gioranze serviii e di minoranze sediziose.

II popolo spagnuolo ama la decentralizzazione e T ha sempre ama-

ta; sa qual e il mio desiderio e che, mentre lo spirito rivoluzionario

vorrebbe rendere le province basche simili al resto della Spagna, io vor-

rei, al coiitrario, che tutte le province fossero dotate di un organamen-
to, tanto libero quanto quello di questo lelice e nobile paese basco. Io

voglio che le municipalita e le province vivanp della loro vita propria

procuraudo di evitare per quanto e possibile gli abusi. La mia idea iissa,

il mio voto costante e specialmente di conferire alia Spagna quello che
non ha ancora , malgrado le grida menzognere di qualche traviato

; io

vo^lio conferire a qucsta Spagna amatissima la liberta che essa non co-

nos?e che di norne
;

la liberta tiglia del Vangelo, e non il liberalismo

figlio della riforma; la liberta tinalmente la quale non e che il regno del-

le leggi (juando le leggi sono giuste e coniormi al diritto naturale e al

diritto divino,

Noi, figli di re, sappiamo che i popoli non esistono pei re, ma che
i re esistono pei popoli ;

che un re .deve essere il piu onesto uomo non
che il prioio geutilnomo del suo paese; che un re deve specialmente

gloriticarsi di essere il padre de
1

poyeri e dei deboli.

Ci sovrasta oggi in Ispagna, mio caro Alfonso, una questione formi-

dabile, quella delle tinanze. II solo pensiero del disavanzo spag molo spa-
venta, e le forze produttrici del paese non bastano a colmarlo. II falli-

mento e imminente... Io non so se la Sj)agna possa evitare questa cata-

strofe, ma so che se questo sara possibile, avverra unicamente per ope-
ra di un re legittimo.
Una volonta irremovibile puo operare prodigii. Se il paese e povero,

tutti vivano poyeramente, senza eccettuarne i Ministri e il Re stesso, che

doyra ricordarsi di Enrico il Bisognoso (el doliente) ;
il re dia soltanto il

primo questo grande esempio e tutto diventera facile; si
sopprimanq

dei Ministri, si riduca il numerp delle province, si scemi il numero degli

impiegati, si moralizzi raminiuistrazione, e nello stesso tempo ragricol-
tura sia iucoraggiata, T industria protetta, il commercio favorito.

Salvare le tinanze e il credito della Spagna e codesta un
1

opera tita-

nica a cui tutti dobbiamo concorrere, Gpverno e popolo. Giovera, che
anche facendo prodigii d'ecpnoinia

noi siamo veramente spagnuoli, sa-

pendo piu che altri stimare i prodotti del paese e non desiderare dal-

f estero che quelli che sono realmente utili .. Ci raoconta la storia che
t

in un paese pggimai potente, I

1

industria, sorgeflte principale delle ren-

dite, fosse gia languente; le finanze ia cattivo stato e la nazione pove-
ra. Gli abitanti dei regali soggiorni stabilirono allora una inoda che tut-

ti adottarono e che consisteva a non vestire che stofte del paese : T in^

dustria si rianimo, le finanze si ristorarono e il paese divenne ricco.
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lo credo aver cqmpreso che vi e del vero e del falso in certe teorie

moderne; sonoconvinto chesarebbe fatalelo introdurrein Ispagna que-
sta liberta commerciale che tanto stenta a piacere in Francia e che gli

Stati Uniti respingono. lo sono persuaso che bisogna al contrario effica-

cemente proteggere T industria nazionale : il progresso, mediante la

protezione, tale deye essere la nostra formola.

Egli e perche io credo avere compreso il vero ed il falso di queste
teorie che so apprezzare in che possono avere ragione cploro che paiono
oggi i piu ostili

; puossi affermare che
tuttp quanto evvi di ragionevole

e legittimo nelle loro aspirazioni, ben lungi dallo essere una scoperta di

ieri, attinge la sua origine da verita da lungo tempo conpsciute, quan-
tunque spesso male osservate e principalmente poste in dimenticanza al

presente.

Egli e ingannare il popolo il cantargli che e sovrano, ma e vero che
la virtu ed il sapere sono la prima nobilta ;

e vero che la persona di un
mendico e sacra quanto quella di un ricco : e vero. che la legge deve

proteggere tanto la porta del tugurio quanto Tatrio del palazzo e che

abbisognano istituzioni moderne se le antiche sono rese insufficienti ad

impedire che i potenti ed i ricchi abusino dei poveri e dei deboli; e ve-

rp che ognunp avendo diritto alia giustizia e dovendo del pari essere

rispettati i diritti di ogni, up Governo buono e previdente deve occu-

parsi specialmente dei piccoli e fare in modo, direttamente o indiretta-

mente, che i poveri non manchino di lavoro, ed agevplare a quelli che
sono dotati di sufficiente intelligenza, lo studio delle scienze, affinche se

sono anche buoni, possa essere loro aperto Tadito fino alle supreme ca-

riche
dellp

Stato.

L
1

antica Spagna fu buona pei poveri, la rivpluzione
non lo e stata.

La parte del popolo che sogna la repubblica, comincia gia ad intravedere

questa verita ;
essa brillera un giorno fulgida come la luce e tutti ve-

aranno che una monarchia cristiana puo fare cio che non riusciranno a

fare trecento piccoli sovrani che si disputano in una assemblea tumul-

tuosa. Partiti o capi Dartiti aspirano sempre agli onori, alia ricchezza,
al potere ;

ma che puo desiderare un re cristiano, se non il bene del suo

popolo? Quale altra cosa al mondo pu6 fare la fortuna di un re se non
e 1 amore del suo popolo?

Con tali idee, con tali sentimenti, mio carp Alfonso, io sono sempli-
cemente fedele alle buone tradizioni dell' antica e gloriosa monarcnia

spagnuola e questo non mi impedisce ne di essere un uomo del giorno,
ne di pensare airavvenire.

Comprendo che egli e un assumersi una terribile responsabilita lo

intraprendere la ristorazione della Spagna, ma il riuscirvi varrebbe una

gloria immensa. Nato con diritti alia corona di Spagna e considerando
il mio diritto quale obbligo sacro, ip

accetto questa responsabilita ed am-
bisco questa gloria ; sento in me T intima speranza che coll' aiuto di Dio
e del popolo spagnuolo io faro grandi cose, ed i secoli futuri diranno
che io sono stato un buon re e che il popolo spagnuolo e un gran popolo.

Caro fratello, che hai la fortuna di servire nell
1

armata del nostro

glorioso Pontefice, dimanda a cotesto re spirituale, I

1

apostolica Benedi-
zione per te, per la Spagna, per me. Tuo fratello CARLOS.



LA VECCHIA MORALE
RIMEDIO DEI MALI PRESENTI

IN ITALIA

E veramentc lurpe lo spettacolo che offre ora di se la misera Ita-

lia. La sua popolazione e divisa in parti, non per rivaleggiare di zelo

affine di rendere piu prosperosa la lor patria comune
,
ma per ad-

dentarsi e accaneggiarsi V una 1' altra con astio di nemici iraplacabi-

li. I suoi legislator! sono tradotti nei tribunal! clii come calunniatore,

chi come ladro, chi come omicida. I suoi governanti veggonsi in-

certi, irresoluti, incapaci, accusati or come infingardi or come pre-

potenti. Tutta intera la stampa sua giornaliera prorompe in lagnan-

ze, in accuse, in prognostici, in minacce, in timori. La condizion

presente vergoguosa per lulti, biasimata da tutti, insopportabile a

tutti. L' avveriire incerlo : non perche ci sia chi si conforti d' una

qualche speranza di bene stabile, ma perche v'e un presentimenlo

universale di piu gra\i sciagure, sebbene s' ignori da tutti quali pos-.

10 essere, o da chi partire. A cosi miserevole stato ha condolta

Italia la rivoluzione che trionfo, e il liberalismo che \i regna!

Natural cosa e dunque che quanti vi sono uomini che scrivono

ra di politica, s'ingegnino d' indagare la cagione di tanto male e il

vimedio per guarirlo. In questa indagine sono venute alia luce le

)iu balzane e le piu stravaganti idee, che possanO sorgere in cer-

illo umano. Ye n' e una pero che merita di essere gravemenlc

krle Y;/, to?. V/7, fasc. 466. 25 7 Agoslo 1869.
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ponderata : giacche quanto essa e inattesa sulla lingua di chi la

prommzio, altreltanto e vera in se, e giusta, e efficace. II concetto

e semplicissimo : bisogna ritornare alia vecchia morale, se si vuol

salvare 1'Italia. Chi colle piu formate parole manifesto tal concetto,

si e YOpinione 1, giornale che fmo a ieri combatte la vecchia mo-

rale, e i vecchi moralist! per predicare la nuova morale del pro-

gresso, ed esaltare i nuovi liberali che ne sono i piu fedeli disce-

poli. Da tal bocca un tal consiglio e oltremodo prezioso. Se 1'aves-

simo dato noi codini, noi clerical i, noi seguaci della vecchia morale,

ehi vi avrebbe posto mente, chi T avrebbe accettato come consiglio

serio? Ma dato dairOptmoni, esso cangia aspetto, ed ha dritto pie-

no alia riflessione e alia accettazione di tutti in Italia. Noi pure lo

accettiamo volentieri, anzi intendiamo di bandirlo in nome deH'Opt-

nione stessa dall'uno all'altro capo d'llalia, come il rimedio sovrano,

anzi unico che possa far cessare i danni
,
di che ora questo si bel

paese soffre dolorosamente. E per bandirlo con maggior efficacia vi

faremo su un po' di commentario, dimostrando quanto questa invo-

cazione della vecchia morale sia giusta. Se non che dovremo sven-

turatamente aggiugnere che essa in bocca dei liberali non puo riu-

scire efficace.

Per guarire un male bisogna conoscere la cagione che lo produ-

ce, affin di poterla distruggere. Or qual cagione ha generate il

morbo che ora infetta 1' Italia? Non altra che Tabbandono della vec-

chia morale, 1' adottamento della morale nuova. E facile il convin-

cersene : perche basla considerare quali sieno le lagnanze che ora

corrono in bocca di tutti gl' Italian!, e di ciascuna indagare 1'origi-

ne piu inanifesta.

La prima lagnanza, quella che piu di tutte le altre si fa ora sen-

tire, e la corruttela dei suoi legislator!. I Deputati sono in voce di vo-

tare non per convinzione, ma per interesse : non per il bene del

proprio paese, ma pel vantaggio della propria fortuna. Nella legisla-

tura passata vi furono accuse sensa process! : nella presente vi sono

stati process! sensa sentenza : ma 1' opinione radicatasi nel popolo e

1 Vedi il n. 209, del Giovedi 29 Luglio.



RDIEDIO DEI MALI PRESEMI IN ITALIA 387

stata universalmente questa : che i voti dati a leggi fmanziarie o in-

dustrial! non furono tulti coscienziosi, ne gratuiti. Or e egli questo un

fatlo isolate, imputabile solo a pochi individui, i quali per caso sian-

si trovati tra il numero del Deputati, o e piultosto il conseguente

nalurale della morale nuova, che si adotto per formare la presente

unita dell' Italia ?

Per iscacciare dal loro trono i principi legittimi il mezzo piu ef-

ficace che si adopero fu la corruzione di chi dovea sostenerli o di-

fenderli. Se il ferro in mano agli scherani di Garibaldi ed alle sol-

datesche del Piemonte fece qualche cosa, fu perche Toro in mano

agli agentl officiali ed officiosi di Cavour avea gia agevolate le vie,

spianati gli ostacoli, alterrate le barriere. Per conseguire i voti

delle popolazioni che acclamassero alia monarchia di Savoia, 1'oro

compro lo spergiuro e la fellonia piu che non seducessero 1' inespe-

rienza e la dabbenaggine le promesse fallaci, o non isbalordissero

la dappocaggine e la paura le minacce sfrontate. L'oro largamente

profuso compero giornalisti e giornali si neir Italia, si negli Stati

forestieri, perohe quotidianamente ingannassero la pubblica opi-

nione, inneggiando alle gloriose.geste del liberalismo in Italia, e

maledicendo a quanti gli fossero avversi per coscienza o per interes-

se. L'oro dovea aprire all' Italia rivoluzionaria le porte di Roma: e

le avrebbe aperte, se il popolo romano fosse stato o piu corrutlibile

o meno accorto. Corrompere gli animi per mezzo dell'oro, ecco il

gran mezzo morale di cui si valse Cavour, e dopo lui i suoi suc-

cessor i, per far 1' Italia. Questa e tutta morale nuova, la quale do-

vea necessariamente condurre alia vendita al maggior offerente di

tutte le coscienze che di quella morale fossero innamorate. E le

condusse di fatto. Udimmo e leggemmo pur troppo che ad ottenere

oti necessarii a far passare una legge in parlamento, riferibile

uistioni d' interessi, bastava il fissare un tanto come partecipa-

ne degli utili da distribuirsi tra certi capi dei partiti parlamen-

tari. Cosi si bucinava essersi ottenute le leggi dei prestiti gover-

nativi, delle vendite dei beni demaniali, delle concessioni di slrade

ferrate : cosi ora si e dimostrato essersi fatte le votazioni per la Re-

;ia cointeressata, e si e sospettato doversi far quella del servigiog!i
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della tesoreria. Colla morale vecchia non vi sarebbero slati ne cln

volesse comperare ne chi volesse venders! : ne corruttori ne cor-

rotti. Colla morale nuova, iniziata clal Governo stesso, doveauo tro-

varsi e si sono trovati si gli uni come gli altri.

Lo slesso ragionamento va falto per la seconda lagnanza, che corre

ora in bocca di lutti: quella del furto. II latrocinio si e insediato in

tulte le amminislrazioni del Governo. Latrocinio apcrto negli appalli,

che hanno impinguato straordinariamente alcuni pochi intraprendito-

ri, e danneggiate le opere pubbliche o le pubbliche amministrazio-

zioni : latrocinio sfacciato nella fuga dei cassieri, degli esattori, del

depositarii, clegl' impiegati, dopo di aver votate le casse alia loro

ones& confidate. Tutte queste ruberie sono evidentissimo effetto del-

la morale miova. 11 Governo si e messo a rubare esso pel primo,

Annessioni degli Stati altrui, confische dei patrimonii di principi

scacciati, usurpazione dei beni della Chiesa : Uilti furti manifest!, cui

per colmo di sciagura voile coonestare colla ragion di Slato, colla

necessita politica, coll'utilila pubblica. Quesla nuova morale ha

moltiplicato naluralmente senza numero i ladri
; giaoche ha tolto con

si scandaloso e fortunate esempio \\ ribrezzo del furto. Arrogi a que-

st' esempio un'altra fatale circostanza della nuova morale. Gli ufficii

pubblici non si sono dati agli uomini piu onesti e piu probi, come

solea fare la vecchia morale
; ma, messi anzi quest! da banda, so-

nosi conceduli in premio a coloro che piu degli altri aveano aiutato

il Governo nei furti sopraccitati. Fa meraviglia che quest! non eb-

bero poi tanti scrupoli a rubar per se, quando vedeansi premiati

per aver dato aiuto a rubar per altrui ?

E lamento ancora univcrsalissimo che la calunnia sia diventala

una delle piaghe piu funeste e piu generali degl'Italiani. Nessuna

istituzione pole salvarsi dai suoi morsi velenosi : nessuna riputaziono

ha potuto schivare la sozza sua bava
;
nessun uomo e riescito a sol-

trarsl dai fetidi suoi effluviL Chi volesse prestar fede ai libelli infa-

mi piu che famosi, o ai giornali, alle gazzette, ai gazzettini, che di

per di veggono la luce in Italia; dovrebbe dire che tutti gli uomini.

i quali in Italia, o di alto o di basso stato, han la mestola in mano

per qualche faccenda, son kilti o balordi. o baratlieri, o vigliacchi, (i
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disonesli, o mentitori, o die altra piii Irisla infamia possa affibbiarsi

a un tristo soggelto. Lurido c basso strumenlo e codesto di ven-

detta, di ainbizione, di in\idia,'di odio, vuoi per malignita perso-

nale, vuoi per nimista di parte; lo confcssiamo. Ma chi Jo ha potu-

to rendere cosi universale, e cosi sfacciato? Non altro die la morale

nuova. Per abbattere i Principi legittimi, per dislruggere gli antichi

Slati d' Italia, per estirparne le antiche islituzioni, 1'arme adoperatasi

da venti anni a questa parte dal liberalismo dentro e fuori 1'Italia,

e stata appunto la calunnia; e il Govorno del Piemonte, die aspirava

al possesso di tultala penisola, lungi dal ripudiarla, come disonesta

e vigliacca, non solo la prcmio nel suo satellizio, ma la impugno

esso stesso nel famoso Memorandum del Congresso di Parigi, e poi

in una sequela di note e di dispacci diplomatic!, contro tulti i Prin-

cipi d'ltalia, e segue ora ad adoperarla contro il Governo pontificio

e il sommo Pontefice. Nella nuova morale questo si chiamo e si chia-

nia illuminare la pubblica opinione. Or bene di questo nuovo mezzo

di illuminare il pubblico, si van servendo ora largamente i piu fedeli

servilori ddla Italia unificata. Chi pose in credito questo riverbero

nuovo, godasi ora la luce die esso trasfonde sulle sue opere e sulle

sue persone.

Cosi come di queste ire lagnanze possiamo discorrere ugualmenle

delle niolte altre che fannosi in pubblico e in privato da tutte le per-

sone sopra lo stato presente d'ltalia. Non v'e paese ove la vita del

cittadini sia piu esposta al pugnale dei sicarii, senza che 1'aulorila

che dovrebbe tutelarla,riesca o a infrenarli, o a scoprirli, o a punirlL

Effelto della morale nuova: la quale suggeri dapprima al Governo di

valersi dell'opera d'ogni piu malvagia setta, affine di riuscire nell'in-

lento di abbattere le antiche istituzioni, e gli suggerisce ora ancora

di attizzarle a pro suo contro di Roma. L'autoiita non riscuote piit

rispetto da nessun ordine di ciltadini, e tutta deve confidarsi alia

forza del soldato e dello sgherro. Effctto della morale nuova: che

per fare Vltalia cerco di metlere in mala vista ogni sorla di aulorila

piu legittima e piu paterna, denigrandone gli alli,incolpandone per-

fmo le intenzioni. II costume pubblico va ogni di peggiorando: la

gioventu va sempre piu guastandosi : la perversione non diviene sol-
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tanto scandalosa ma perfino insultante e millantatrice. Effetto della

morale nuova, la quale per torre ifreni che mantenevano leali i sud-

dili agli antichi lor principi, poco s'e curato di vederli sfrenati con-

tro 1'onesta e la decenza pubblica. Le leggi violate con sempre cre-

scenti delitti, senza che ne i tribunali ne i giuri vi applichino lepe-

ne comminate. Effetto della morale nuova: che lascio correre impu-

ili i piu atroci delitti, commessi dai partegiani del nuovo regno con-

fro i piu intemerati cittadini, affine di spaurire e di snervare gli

spiriti di quanti erano contrarii air ingiusta unila. No, non abbiamo

il piu piccolo dubbio di asserire che tutti i nuovi mali che deploransi

on unanime lamento di tutti gl'Italiani,hanno questa uguale ed arni-

ca sorgente, la morale nuova.

E se non v' e maggior corruttela, devesi attribuire al non essere

i liberali riusciti a innestarlu in tutto il popolo. Cio si e tenlato, cio

si tenta ogni di
;
ma al riuscimento di questi sforzi si oppongono

ancora i resti tuttavia numerosi e gagliardi della vecchia morale.

Si oppongono i sentimenti religiosi, che il liberalismo non e stato

ancora possente di strappare, come avrebbe volulo, dal cuore di

tutti gl'Italiani. Si oppongono le antiche tradizioni di giustizia e di

onoratezza, che gli esempii fatali della nuova corruzione non furono

ancora efficaci a far dimenticare o dispregiare. Si oppongono i co-

slumi intemerati che gli eccitamenti perversi e gli scandali degli

uomini nuovi non poterono ancora corrompere del tutto e prevari-

care. Se 1' Italia non e ancora tutta precipitata nel basso, si deve ar-

recare a merito di quella vecchia morale, sul cui stampo erano

stati modellati i popoli dai caduti Governi. Fin a pochi mesi fa so-

levano i liberali, ad ogai nuovo disordine che si mauifestava in Ita-

lia, metier fuori per iscusa che quelli erano i rimasugli della cor-

mttela, generata dagli antichi Governi e dai vecchi sistemi. Quei

disordini pero, non ostante quelle scuse, sono iti sempre crescendo,

e i nuovi sistemi li vanno rendendo universali. Han dovuto final-

mente smettere quel ridicolo vezzo : ed ecco ora uno dei loro con-

lei opporre apertamente ai sistemi nuovi i vecchi, ed alia morale

nuova la vecchia. Ed a ragione. Quel tanto che rimane ancor di

<<anesta negl'Italiani, e, grazie a Dio, non e si poco, e tutto dovuto
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a quella vecchia morale, contro la quale tanto fu sprovvedutamente

o iniquamenle gridato.

A voler dunque non solo salvar questa parte che e ancor sana 7

ma eziandio quell' altra cotanto inferma, non vi e mezzo piu accon-

cio di quello che Y Opinions ha indicate : bisogna a tutti i patli ab-

bandonar la nuova e ricorrere alia vecchia morale. E questa non

dev' essere soltanto acceltata dagli uomini individui a pro del Go-

verno : ma dev' essere principalmente abbracciala dal governo a

pro dei sudditi suoi individui. Giacche la morale in alto genera la

morale in basso in tutte le sociela; la morale nelle leggi genera la

morale nei costumi : la morale sociale genera la morale individua-

le. Regis ad exemplum totus componitur orbis, diceano i noslri vec~

chi, e dicean vero. fi molto piu facile che si trovino cittadini corrotti

in una societa che abbia leggi giuste e governanti onesti
,
di quello

che ci sieno cittadini onesti, dove le leggi sieno inique, e perversi i

governanti. Perche ad esser cattivi abbiamo entro di noi mille sti-

moli di passioni e d' interessi che ci sollecitano
;
e ad esser buoni

abbiamo bisogno che nessun freno ci manchi, nessuno ostacolo non

s' infrapponga. E la societa umana non fu solo costituita da Dio

per aiutarci nel conseguimento del bene fisico
,
ma eziandio e prin-

cipalmente del bene morale. Or V influenza di una societa nel pro-

muovere il bene morale dimora tutta nelle leggi che le danno Y es-

sere, e nelle autorita che lo attuano. Se uno solo di questi due ele-

menti fosse viziato, e molto piu se il vizio cadesse in entrambi, il

bene non potrebe essere promosso ne aiutato, e per conseguenle*

il male morale vi prenderebbe predominio, e ne vizierebbe tutti

gli umori. Ne la bonta privata dei cittadini sarebbe rimedio suffi-

ciente contro il guasto delle leggi e delle autorita sociali, soprat-

tutto quando esse aspirassero insiome, quelle ad ordinare, queste

ad incoraggiare il male. Dappoiche la resistenza privata non puo es-

sere universale ne costante
;

e se tale fosse distruggerebbe la rei-

tli delle leggi e cangerebbe i governanli ingiusti. Invano dunque un

Governo iniquo, promotore d' inique leggi, pretenderebbe che la sud-

ditanza si mantenesse retta e giusta, senza applicar contro 1'autori-
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la le ingiustizie che questa o tollera oprescrive. A voler dunque, nel

caso nostro peculiare, che gl'Italiani opedno secondo i dettami del-

la morale vecchia, bisogna che il Governo coniinci a darne esso

stesso 1'esempio. II potra esso fare, conservando il suo essere pro-

prio e specifico?

Ecco il brulto dilemma innanzi al quale si trova il presente Gover-

no. esso ripudia la morale nuova per ritornarc alia professione e

alia pratica della vecchia morale, ed allora bisognera che ricominci

ad edificare cio che fin qua distrusse, e a distruggere cio che fin qua

edifico. esso continua, contro 1'avviso dell'OptYitone, a professare

e a praticare la morale nuova del liberalismo italiano, seguendo a ri-

pudiare la vecchia, ed allora bisognera che seguiti eziandio a veder

crescere la prevaricazione negli Italian!
,
e si rassegni a veder ri-

volger contro di se medesimo quelle armi
,
che esso stesso pose

nelle mani dei suoi aderenti a danno altrui. Nell' una e nell' altra

ipotesi il Governo della presente Italia trovasi condannato a morte.

Trovasi condannato a morte se esso vuol intraprendere davvero

questa necessaria conversione. Salverebbesi allora 1' Italia come na-

zione, ma non si salverebbe piu la forma polilica dell' unila, che la

morale nuova le ha dato. Giacche per ricostituire la vecchia mora-

le
, bisogna cominciarc dal restituire il mal tolto

,
dal confessare i

torti avuti, dal ristorare i danni falti: in una parola dal rifare 1' Ita-

lia com' era prima della rivoluzione
,
salvo quelle modificazioni che, .

secondo ragione e giustizia (
due quality che sono esclusivamentc

proprie della vecchia morale), il bene stesso delle popolazioni ora

dimanderebbe. Se non si comincia da questa ricostituzione, ogni al-.

tro mezzo resterebbe inefficace. La morale nuova si acconeia facil-

mente ad ogni sorta di miscugli, pcrche essa non ha ne regola cer-

ta, ne principii costanti, no logica inesorabile: ma la morale vecchia

ripudia qualsivoglia transazione Ira il bene ed il male. Essa e, per

dir cosi, tutta d'un pezzo: ne sa dire ai suoi discepoli: godetevi il

mal tolto nel passato, purche nell'avvenire vi asleniate dal togliere

piu nulla a nessuno. Ordinare uno Stato, fondato tulto sopra la mo-

rale nuova, con leggi e con costumi tulti della morale vecchia, e
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intrapresa di impossibile riuscimcnto. La logica del popoli , aiutala

dalle passion! e dall'iuteresse
,
sarebbe inesorabile contra il Gover-

no, quanto piu questo contraddicesse nelle sue leggi parziali allc

condizioni della sua esistenza politica. Se adunque il Governo pre-

sente vuol manlenere cio die colla nuova morale ha conquistato o

fatto, smetta ogni speranza di poter ristaurare nei suoi stidditi la

vecchia morale.

Ma allora si rassegni a tulle le couseguenze che dalla morale nuo-

va e progressiva ban tratto e trarranno i popoli in Italia. Si rasse-

gni a veder sempre piu allargarsi e ingrossare la corruzione, il la-

trocinio, la calunnia, lo spregio d'ogni autorit, la dissolutezza del

costumi, 1'ambizione di sopraslare, lo sperpero del pubblico denaro,

e via via tulle le piaghe cancrenose, che orarodono e consumano il

Derbo piu vivo di questa povera Italia. Ma non per questo credasi

che il Governo si salvera: anzi appunlo per questo esso e per un

altro verso condannato a perire. La rivoluzione non siarresta mai:

e cio che valse adistruggerele antiche monarchic, varra a piu for-

te ragione a distruggere colle stesse arli e cogli stessi principii il

regno nuovo. Ed a che altro mirano ora coloro che gia furono i piu

efficaci strumenti della prima costituzione dell'Italia in una monar-

chia unica, se non ad abbattere questa monarchia, per mettere in

luogo suo la repubblica? Non e questo un mistero per nessun ita-

liano, ne quei signori si peritano non solo dal macchinarlo, ma dal

dirlo, anzi dal gridarloper tutto. Per infrenarli il Governo della mo-

rale nuova e progressiva non puo valersi che unicamenle della for-

za materiale, perche il suo drilto e la sua autorita sono sconosciule

e dalla morale vecchia e dalla morale nuova. Ma questa forza chi la

rendera docile e fedele nelle sue mani ? E non potrebbe essere che

la morale nuova informasse del suo spirito dissolvente questa forza

medesima, e la rivolgesse contro chi volesse farsene scudo e di-

fesa?

Pur non per tanto se le condizioni dell' Italia dovran mai miglio-

rarsi, indubitata cosa e che esse non si cangeranno in meglio se

non col ripristinamento della morale vecchia. Cio lo persuade chia-
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ramente la storia e la ragione. Lo persuade la storia, perche tutte

le rivoluzioni, che son quelle che meltono in atlo la morale nuova,

han precipitato i popoli in ogni sorta di corrultela morale ; dalla

quale non si sono guariti se non col ritornare piu o meno compiu-

tamente alia vecckia morale, onde eransi dipartiti. Un solo esem-

pio basta a chiarirne i noslri lettori, perche esso e luminosissimo.

In qual abisso di ferocie, di disonesta, di ladronecci, d' immoralita

d'ogni falta non precipito nella fine dello scorso secolo la Francia

per la nuova morale, volutalesi innestare dalla grande rivoluzione

francese ? Or come la Francia ritorno ai suoi sentimenti di pieta,

di generosila, di giustizia? Collo sbandire nella massima sua parte

quella morale nuova, e col prendere della vecchia morale quel piu

che le circostanze fatali di quel generate sconvolgimento le consen-

iirono. Ne cio] avvenne una volta soltanto : ma in mezzo secolo di

tempo cio fu tre volte piu o meno somigliantemenle ripetuto : quasi

la divina Provvidenza volesse preparare a noi italiani una salutare

lezione, perche dalla rivoluzione non aspettassimo quella morale

prosperila e grandezza, che essa mentendo promette sempre ai po-

poli, e non puo mai donare.

Lo persuade oltre a cio la ragione. Le piaghe morali, onde 1'Ita-

lia e ora infetta, germinano tutte, come gia vedemmo, dai principii

rei della nuova morale. Se queste piaghe fossero generate e incipri-

gnite da cause accidental!, straniere ai principii di quella nuova mo-

rale ;
si potrebbe avere speranza che cessate, o per buona ventura

degl' Italiani, o per lodevole opera dei suoi rettori, queste cagioni

accidentali, la societa tornasse a rifiorire nelle sue membra ancor

vigorose. Ma il fatto non corre a questa guisa. I danni che 1' Italia

deplora hanno per causa sostanziale, e puossi dire unica, questa mo-

rale nuova dei progressist! . Adunque o questa si perpetua, e perpe-

iuera gli effetti maligni che produce ;
o gli effetti maligni si vorran

eessare, e forza e che la loro cagione rea sparisca e distruggasi.

Or questi rei effetti tutti i liberali italiani sono ora d'accordo a

voler allontanare dalla loro patria. Nel desiderio non vogliam noi

fare divario da fazione a fazione, da partito a partito. Nella signiti-
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cazione di questo desiderio sembrano piu caldi coloro che piu degli

altri concorsero a fare alia povcra Italia cosi gran male. Non cre-

diamo che cio sia puro pentimento, o puro zelo : so altri dicesse

che in bocca a certe persone quesle aspirazioni alia morale onesta

non sono che mezzi per giugnere piu presto a compiere nuovi

attentati piu disonesti dei primi, non ne saremmo punto scando-

lezzati ne marayigliati. Comunque sia, il fatto e che tutti i liberal!

son divenuti ora reazionarii : perche tutti reagiscono colla voce e

colle opere contro cio che fecero finora essi medesimi. Tutti pre-

dicano a coro la onesta ;
tutli dimandano la buona moralila ; tulti

raccomandano che si operi secondo coscienza. Tutti pero sono rea-

zionarii impolenti, perche contro gli effetli dei mali principii del-

la rivoluzione reagiscono cogli stessi principii rivoluzionarii. Y e

chi propone la lega degli uomini onesti, e intende promuovere cosi

una agitazione popolare che valga a rovesciare il Governo o se non

questo almeno il Minislero, affine d'impadronirsene per via di fatto.

Ye chi consiglia provvedimenti energici, colpi di stato, dittature r

affine di schiacciare colla forza il partito avverso, e dominar soli e

incontrastati. V e chi insinua nuovi rimaneggiamenti di parti, con

nuove concessioni mutue, affine di rappaciare le ire col mezzo di

transazioni e concessioni, che se non possono dirsi nuove corruzio-

ni di animi, debbono certamente chiamarsi o troppo abbiette si-

mulazioni, o troppo facili trasformazioni di principii e di sistemL

Con questi o con altri somiglianti riraedii ne si guariscono le pia-

ghe esistenti, ne molto meno si rimuove la cagione generatrice di

nuove piaghe. La vecchia morale non si rimette in vigore con que-

sti impiastri : essa rimane un desiderio sterile, che se fa onore al

buon senso di chi oso manifestarla, non giova per nulla alia guari-

gione di chi raggirasi inferma nel suo letto di dolore senza trovar

posa mai.

A reagire davvero ed efficacemente contro i mali morali dell'Italia

saranno potenti unicamente coloro che non ebbero mai finora smessa

la morale vecchia. Essi la possono inculcare focosamente colle parole

senza incontrar biasimo di conlraddizione: essi la possono inculcare
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attuosamente coll' esempio, senza simulazione e scnza sforzo. Non

debbono essi rinnegar nulla, cangiar nulla, disdir nulla, vergognarsi

di nulla, penlirsi di nulla. Furono insino ad ora considerati come i

aemici d' Italia, perche il massimo bene d' Italia fu stoltamcnte cre-

duto che fosse 1' informarla tutta alia morale nuova. Ora che i libe-

rali stessi sono costretti a confessare che per salvar 1'Italia e necessa-

rio di tornare alia vecchia morale, sono essi i soli che potranno dir-

sene i veri salvatori. Tali sono, e i nostri leltori lo ban gia capito, i

caltolici in Italia. A loro dunque e riservato indubbiamente Y av-

venire. II momenta e il secreto della divina Provvidenza. Essi deb-

bono nondimeno affrettarlo coi voti, colic preghiere, collo zelo effi-

cacemente prudente e prudentemente efficace ,
e soprattulto col rima-

Bere coslantemente ligi a quella vecchia morale, che vide intorno

a se sorgere e morire lanle moral i nuove, senza perdere mai nulla

della sua maesta, della sua bellezza e della sua beneficenza.



SAGGIO CRITICO

BELLA SOCIETA MASSONICA
1

GLI STATUTI MODERNI

Aperti e discussi i precipui articoli dello slatuto fondamcntale

massonico, ne uscirono belli e lampanli, come ad universale rasse-

gna, i principii, i mezzi e gli arlifizii, con che la massoneria procede

nei suoi conati di distruzione c di ricostruzione della umana societa.

Le tenebre adunque sono sgombre ;
la luce si e falta. 11 mondo

massonico appare tale, quale e, nella reita delle sue dottrine, e nella

oscurita de'suoi ciechi avvolgimenti. Cos! sarebbe, se un'obbiezio-

ne non intorbidasse alcun poco la cosa. Eccovela : il fatto di per

se gravissimo, la esperienza, che se ne ha, atteso il secreto, assai

scarsa, e il dubbio, se gli articoli fondamentali arrecati siano oggidi

in vigore, scemano di molto la credenza e tengono in sospeso il

giudizio definitive. Vero e, che testimonianze ed argomenti recent],

qua e la portati, pruovano non essersi punto alterata da massoni

nostrali la parte sostanziale degli statuti primitivi. Ma alia fin del

conti queste sono prove particolari, le quali non mettono in e\i-

lenza il fatto, che la massoneria odierna prosegua al lume di prin-

di un secolo e mezzo fa, Conviene portare un argomento si-

iro, esplicilo e tale, che lolga ogni ombra di dubbio . Ebbene pi-

gliamo in mano gli statuti moderni, e 1'avremo.

1 V. questo volume, pag. 34 e segg.
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I.

Rimsta generate degli statuti moderni.

Nella conchiusione degli statuli fondamentali e data ampla licenza

alle assemblee del maggiorenli di acconciare con arte di fma dissi-

mulazione le leggi massoniche del Doveri agli aggiunli del tempo

e del luogo, dando loro, salva la sostanza, questo o quel sembian-

te, aggrandendole o rimpiccolendole, secondoche torna a conto. Di

questa facolta i massoni moderni hanno fatto lor pro, e lo fanno

tuttavia mettendole di tratto in tralto a nuovi esami. Instituiamone

qui una rivista generale, e si mostrera tutta da se cosi 1'arle del

riformarie, come la conservazione della sostanza.

Incominciamo dalla Francia. II primo articolo dello Statuto da

comunemente la defmizione della massoneria. Questo e quello del

1806 : essa vi appare dipinta, come in un profondo sbattimento di

luce, in cui non ravvisate bene, se sia uomo, bestia, ombra od altro.

L'ordine massonico in Francia, vi si legge, e composto di massoni

riconosciuti per tali, aggruppati in officine regolarmente costituite, qua-

le che sia il rito.

Prendete quest' altro del 1826. La figura si mal defmita e incer-

ta del 1806 vi prende forma e sembiante di un disegno reclso nelle

seguenli parole :

L'ordine dei frammassoni ha per obbietto 1'esercizio deila benefi-

cenza, lo studio della morale universale, delle scienze e delle arti e la

pratica di tutte le virtii.

Rimesso a nuovo esame nel 1839, ne usci tale e quale senza mu-

tamento. Parecchi massoni di tempera piu schietta ed ardita nel

1820, e molto piu nel 1839, si dolsero di questa immagine, co-

me di un disegno sovercbiamente scarno : ma Cbemin-Dupontee e

Tommaso Juge, grandi maestri in cose massoniche, fecero inten-

dere nei loro giornali, che cosi volcano le leggi della prudenza : a

tempi migliori sarebbero satisfatte le giuste brame. Infatti lo Sta-

tuto del 1854, gittato il mantello delle scienze e delle arti, sve!6
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la divisa della massoneria, ne adombro il fine, eel accenno alia na-

lura dell'insegnameiito, che si da nelle logge. Eccone il tenore:

Art. 1. L'ordine dei frammassoni ha per iscopo la beneficenza, lo stu-

dio della morale universale e la pratica di tutte le virtu. Ha per base la

esistenza di Dio, Vimmortalita delFanima e I
9

amore dell'umanUa. E

composto d'uomini liberi, che sommessi al!c leggi si uniscono in societa,

retta da statuti generali e particolari.

Art. 2. La massoneria non si occupa ne delle diverse religioni sparse

nel mondo, ne della costituzione degli Stati. Nell'alia sfera, dove ella

si e posta, rispetta la fede religiosa e le simpatie politicbe de
1

suoi mem-

bri. Cosicche nelle sue adunanze e formalmente interdetta qualunque

discussione intorno a questo argomento.

Art. 3. La massoneria conserva sempre la sua antica divisa: Liberia,

Eyuaglianza, Fraternita; ma rammenta a
1

suoi adepti, che mentre lavo-

rano nel campo delle idee, uno dei loro primi doveri, in quanto massoni

e cittadini, si e di rispettare e di osservare le leggi dei paesi, in cui

hanno stanza.

Dopo undid anni, cioe nel 1865, esce im' altra volta la grande

figura della massoneria, messa pressoche tulta a nuovo, compa-

rendo dintornata e tratteggiata con piu vivo colorito ed a botte di

pennello piu risentite.

Art. 1. La frammasson^ria, institute essenzialmente filantropico epro-

gressivo, ha per iscopo la ricerca della verita, lo studio della morale uni-

versale, delle scienze e delle arti e Tesercizio della beneficenza : ha per

principii, la esistenza di Dio, Y immortalita deiranima e la solidarieta

umana. Riguarda la liberta di coscienza, come un diritto proprio di cia-

scun uomo, e non esclude persona a cagione delle sue credenze. La sua

divisa e : Liberta, Eguaglianza, Fraternita.

Art. 2. NelFalta sfera, in cui si e messa, porta rispetto alia fede re-

ligiosa ed alle opinioni politiche dei suoi membri
;
ma interdice ogni ma-

niera di discussione in materia religiosa c politica, che abbia ad argo-

mento o la controversia circa le differenti religioni o la critica degli atti

ell'autorita civile e delle diverse forme di governo...

Art. 4. La frammassoneria brama di stringere tutti i membri della

umanita coi legami fraterni, onde sono avvinti i frammassoni su tutta la

faccia della terra, e percio la propagazione massonica in voce, in iscritto

e nel buon escmpio e raccomandata a tutti i Massoni.
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II progrediente svolgimenlo di quest! statuti a chi non fa manife-

stala dissimulazione adoperatavi? Chi avrebbe pensato, che dall'ar-

ticolelto del 1806 spuntasse, e giganteggiando facesse mostra di se

la figura del 1865? Niimo per fermo. Eppur v'era tutta dentro
; giac-

che gli scrittori massoni di quel tempo non favellano circa i princi-

pii massonici altrimenti da quello, che ne dicono gli statuti present!.

I quali non sono altro in sostanza, che gli antichi presentati sotlo

diversa scorza di parole. II fine, le dottrine, i mezzi sono tutti diun

taglio : abbiamo identity di scopo, il quale e la distruzione dei princi-

pii e delle forme esistenti nella umana sociela, e la surrogazione della

massonica
,

stendendone i legami fraterni a tutti i membri della

umanita : abbiamo lo stesso indifferentismo senza limite in opera

di religione, consecrate dal dirillo della liberla di coscienza :

nella divisa liberta, eguaglianza, fraternita e palesemente ban-

<lita nell'ordine politico la medesima forma piu ampla della demo-

crazia sociale. Gli statuti antichi insinuano Vartificio della ipocrisia,

e questo fanno pure i moderni, ordinando di rispettare le religioni,

le varie forme di governo, e nel medesimo tempo imponendo ob-

bligo stretto a tutli i massoni di propagare e di attuare i principii

massonici nella uinaua societa, che e quanto dire, di soverchiare,

stante la solidarieta
,
in ogni paese e religioni e forme di go-

verno in pro della religione e della forma umanitaria, escogitata

clalla massoneria. Onde, come vedete, non manca nulla, gli statuli

moderni valgono gli antichi, e viceversa : la sostanza e la stessa.

Uno sguardo alia massoneria italiana. Qualtro sono i document],

che abbiamo dinanzi, quantc appunto sono le maniere di statuti usciU

dal 1859, in cui i massoni italiani ebbero un G. Oriente. Togliamo

da questi cio, che fa all'uopo. I primi ristoratori della odierna

massoneria in Italia, professando il rito francese, vi recarono anche

lo Statuto del 1854, il quale corse fino al 1861. Nel Dicembre di

quest'anno se ne lavoro uno in acconcio deir Italia per opera della

prima Costituente, in cui si legge alcun che di nuovo. Detto nel

primo articolo, che la massoneria ilaliana ha per iscopo lo svilup-

po massimo della filantropia ,
se ne danno i principii cosi :

Art. 2. La massoneria italiana professa come condizione essenziaie

della filantropia i seguenti principii: a) Indipendenza ed imita delle
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smgole nazioni e fraternita delle medesime; b] Tolleranza di qualunque

religione, ed eguaglianza assoluta dei culti
; c) Progresso morale e ma>-

teriale delle masse.

Art. 4. ... All'antica divisa della Massoneria imiversale: Liberia

Uguaglianza, Fralellanza, la massoneria italiana aggiunge la seguente:

Indipendenza, Unita e Fraternita delle nazioni.

Eccovi delto senza ambagi, in che consiste essenzialmente la

filantropia o beneficenza massonica ;
dove e da chi si lavora per 1'at-

luazione della indipendenza ed unita delle singole nazioni , a

costo dei diritti piu sacri e dei trattati della pubblica fede
;
donde

e per opera di chi vengono sacrilegamente manomessi i diritti

della Chiesa ! Nuovo lume e nuova conferma ci apportano gli statuti

ordinati ne\\'Assembled costitnente di Firenze del 1861 e presentati

nel seguenle anno *\\'Assembled legislatives di Genova :

Art. 1. 1 Mass.*. di questo Rito (scozzese riformato, o nuovo italiano;

al pari di tutti i Mass.', sparsi su la superficie della terra, riconoscono

quelle verita eterne, le quali circondate da qualsiasi forma di culla?

servono ad ogni sodalizio umano.

Professare le sole dottrine, in cui convengono tutte le reli-

gioni, negando implicitamente ogni domma ed ogni cullo
;

tale c

1'allo di arbitraria religione imposto oggidi ai massoni in confor-

mila dcgli statuti primitivi.

Qualunque sieno le forme governative, i massoni si adoprano per

quanta possono, affinche sia messa in pratica la propria divisa : Liberia,

Uyuaglianza, Fratellanza.

Surrogare la propria divisa, ossia la propria forma politica

agli ordinamenti esistenti, ecco lo scopo del lavorio massonico

odierno, quale fu disegnato nello statute fondamentale.

. Propugnano con tutte le forze i principii di diritto naturale in ordine

all
1

Indipendenza ed alia Nazionalitd di ogni popolo.

- Non yedete qui il moversi e V agitarsi della massoneria mi-

litante ed il correre sotto nome di rivoluzione cosmopolites, la, dove

ferve la lolta per la nobile causa della indipendenza e della unita?

>nquistata la liberta, qual pro ne verrebbe ai popoli, se poi noa

le y/J, vol. Y/l, fasc. 466. 26 7 Agosto 1869.
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1'avessero in istima, e non la sapessero*godere ? Conviene istruirli

colle parole e coll'esempio. I massoni ne hanno obbligo: ond'e che:

Praticano e promuovono tutte le virtu social!, che nobilitando Tuo-

iflo, lo rendono atto a pregiare e godere i beneficii della liberta.

La liberta raassonica in religione consiste nel rifiuto di tulte

le religioni positive ; dunque il bestemmiare contro i dommi della

Chiesa e il deridere le cose piu sacre sono semplici pratiche, con

cui s' insegna al popolo la via d' infrangere i ceppi della schiavitu

religiosa : dunque il calpestare la osservanza delle feste ed il fon-

dare la societa dei liberi pensatori e un promuovere lo spirito della

liberta religiosa si, che ognuno ne sappia godere !

Gli statuli del 1865 non essendo che semplici bozze, s'ebbero i

compiti nell' Assembled costitnente di Napoli nel 1867. Confermati i

principii massonici in modo piu ampio, essi gittano in particolare uno

sprazzo di luce sul concetto del G. Architetto dell'Universo, dicendo,

che e invocato dalla massoneria quale esso rivelasi al pensiero

guidato dalla osservazione dei fatti . E siccome osservazioni e con-

seguenze sogliono variare secondo le teste, cosi ogni massone avra

un G. Architetto secondo il suo capo, personate, o no, esistente, o

jnilico a misura delle sue osservazicni !

Lo Statute pero, che parla piu esplicito, si e quello della masso-

neria di rito simbolico. Eccovi il capo primo, messo a domande

e risposte,

Che cosa e la Massoneria ? Una societa di persone unite in-

sieme da un patto di fede comune nei principii universal! della Mass.*.

e di mutuo impegno a cooperare in comune al loro trionfo.

Quali sono questi principii? Liberta, Eguaglianza, Fratel-

lanza.

Qual e il fine diretto ed immediato? Di concorrere efficace-

mente all'attuazione progressiva di questi principii nell
f

umamta, si

che divengano gradualmente legge effettiva e suprema di tutti gli ,

alti della vita, individual, domeslica e civile.

Qual e il campo della sua azione? II progresso del bene so-

dale sotto tutte le condizioni e le forme, che possono convenire al
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sue fine, astenendosi da cio che yerrebbe a darle il carattere di so-

cieta politica propriamente delta.

Qual e la meta ultima del suoi lavori? Raccogliere tutti gli

uomini liberi in una gran famiglia, la quale possa e debba a poco

a poco succedere a tutte le sette, fondate su la fede e 1'autorita teo-

cratica, a tutti i culti superstiziosi, intolleranti e nemici fraloro per

costituire la vera e sola chiesa deH'umanita.

La natura, il fine, i mezzi della massoneria sono in pochi tratli

dipinti egregiamente. La meta neH'ordme politico, a cui si mira,

rimane ombrata. Non mettea bene dichiarare guerra aperta ed acca-

nita all'ordinamento monarchico in pro della democrazia socialistica :

conveniva percio sopprimerne il grido, e fu soppresso. Ben altro in

risguardo della religione cattolica. Lasciate dal governo le lingue

sguinzagliate ad ogni insulto contro di essa, e 1' audacia libera ad

ogni sacrilege attentato, si potea gridarne la desolazione e lo ster-

minio, e si fece. Una cosa ci e svelata di somma importanza, la rea

natura dei tre principii massonici: liberta, eguaglianza, fraternita.

Innocui a prima fronte, applicati dai massoni all' ordine religioso

riescono all' annientamento del cattolicismo in particolare fondato

su la fede e 1' autorita teocratica ed alia surrogazione della sola

chiesa dell' umanita .

Dieci sono gli statuti citati di Francia e d' Italia, concorde e il

suono della loro voce : la massoneria or phi or meno velata ci com-

parisce sempre sotto la stessa forma, colle stesse brame, e colle

opere volte allo stesso fine, quale appunto si e mostrata negli statu-

li fondamentali.

Non altrimenti e da dirsi di quelli degli altri paesi. La Germania

conta nove grandi centri massonici, e in essi altreitanti statuti. CM

gli studia e li confronta tra se e cogli antichi, si avvede subito che,

different! nel colorito, battono tutti a un segno quanto alia soslanza.

La G. Loggia di Amburgo, dell'Annover, della Societa ecclettica, di

Berlino ai tre Globi
,
e la Royal-York all'Amicizia professano

a dirittura
,
che i proprii staluti sono modellali su gli antichi della

G. Loggia d'lrighilterra. La G. Loggia della Sassonia, la Madre log-

jia nazionale di Berlino e di Bayreuth, e la Lega delle logge alia
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Concordia lo dicono col fatto, contenendo gli stessi principii e gra-

vando gli adepti cogli stessi dovcri. In tulte v' e alcun clie di par-

ticolare, a modo di esempio la G. Loggia ai tre Globi professa,

come scopo, il progresso della umanita
; quella della Lega ecclet-

Uca lo professa parimente ed ordina d' impiantarlo e di crescerlo in

ogni luogo secondo le circostanzc dei tempi ; quella dell'Annover

predica il perfezionamenlo della umanita; la Lega alia Concor-

dia grida ai suoi il perfezionamento proprio e la felicita di tutla

la specie umana. Progresso, perfezionamento, felicita universa-

le, eccovi il concetto, alia cui aituazione dicono apertamente di mi-

rare i massoni tedeschi coi loro statuti. Dove termini tale progres-

so, in che consista tale perfezionamenlo, die significhi tale feli-

cita, 1'abbiamo veduto altrove: solto queste magnificlie parole in-

lendesi la societa ricomposta su la base piu ampia del razionalismo

o della democrazia del socialismo. Concord! sono pure le voci die

oscono dalla massoneria del Portogallo, dell'Olanda e del Belgio.

Tenu! e fioche, alcuni anni sono, neiraffermare i principii e le opcre

dell' Ordine, ora ingagliardite ne fanno alta e chiara professione.

Quella dell Inghilterra e tacciata di aver perduta la prima vigoria

e di essersi data alia superslizione ed al non far nulla. II che sc c

vero quanto al grosso dei frequenlatori della loggia, non crediamo,

.<che cio possa dirsi di tutti e in ordine all' operare nel senso masso-

nico fuori del proprio paese. Tulti i mot! e tutte le rivolture odierne

negli Stati dell' Europa non ebbero di la impulso e sostegno, ed i

capi non vi trovarono favori e sicuro ricetto?

Da questo consentimento universale degli Statuti eccovi la conse-

guenza, che ne deriva: avervi ora, e in mezzo a noi, una vasta sociela,

reale e non fantaslica, saldamente organala, che si agita e grida fre-

mendo: guerra alle disuguaglianze sociali, dondeche vengano; guer-

ra ai dommi, quai ceppi della liberta del pensiero e della coscienza,

guerra all'autorita religiosa e polilica, che si fonda sopra Dio e non

su la volonta dell'uomo, guerra ad ogni ordinamento, che non siac-

corda con quello della massoneria. Ne questi sono fremili o grida di

niun valore. Gli uomini, donde vengono, hanno giurato di compierli

e di compierli con tutto lo studio. I massoni di Francia in forza dello
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statulo giurato devono compieiii colla parola, collo scritto e coll'e-

sempio : quelli dell' Italia con tultc le forzc, con tutto 1'ingegno,

e con lutta la influenza
; quelli di Germania con tulta 1'efficacia,

con tulti i mczzi, con tutlo il senno e con ostinata cosianza . I se-

guaci del rito scozzcse antico ed acceltato in Italia, debbono spen-

dervi e mente ed averi. Lo stesso e imposlo da quelli del Portogal-

lo, lo stesso da quelli deH'Ungheria. Non e quindi una guerra di po-

co momento, su punti parlicolari ed accidental!, condotta da uomini

divisi; ma e una guerra accanita, in tutli i lali, capitanata da uomi-

ni congiunti nel medesimo concetto, continuata con pervicacia, con

ogni sforzo, con ogni artifizio. Noi non grideremo all'erta, rivolti ai

Govern!, o attinenti della massoneria, perche usciti dal suo seno, o

iocchi dei suoi principii, ma grideremo ai genitori, ai maestri, ai sa-

cerdoti: stale in guardia! L'assalto e pressoche dato in ogni luogo.

La insidia e il colpo or viene dal libro, or dal giornale, di frequen-

te dalla cattedra, dal conversare, dai discorsi del parlamento o da

altri agguati. II caltolico ha per se Dio, ha la verita : il massone ha

1'orgoglio, ha la menzogna. La ^7iUoria dunque pel primo non e pun-

to dubbia, ma conviene die ei pugni da prode per otlenerla. Cosi

\uole T ordinamento della provvidenza divina.

II.

// Dio della massoneria.

Esaminalo il primo articolo degli statuti fondamentali, dicemmo,
che il principio della massoneria in ordine alia religione e T indif-

ferentismo, che trae a mano a mano all'ateismo. Ma e egli vero che

tale sia lo spirito della massoneria presente? Tutli gli statuti, o alme-

110 gli atti piu solenni, che escono dalle logge, portano in fronte qual

marchio di credenza: A.-. G.*. D.-. G.-. A.\ D.\ U.'. (Alia Glo-

ria del Grande Archilelto deH'IIniverso) : piu, abbiamo veduto di so-

pra, come la esistenza di Dio e la immortalita dell'anima sono rico-

nosciuti quali principii fondamentali dell'Ordine. Sara quindi la mas-

soneria, se volete, deista, ma atea, no. Una societa che confessa la
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esistenza di Dio, che gl'intitola la sua legge, che protesta di spen-

ders! tulta in suo onore e gloria, non puo dirsi per niun conto traen-

te per uno sconfinato indifferentismo alia empieta deirateo. Cosi do-

vrebbe essere argomenlando da questi faiti. Ma la massoneria in

opera di dissimulazione e d'ipocrisia e maestra piu che matricolata.

L'abbiamo dimostrala cotale nell'articolo antecedente tanto nella teo-

rica delle sue leggi, quanto nella pratica. Fate conto che le citate

profession! di credenza siano parte di quella maschera, che a tempo

e luogo ha saputo acconciarsi in sul \iso.

Che cosa valgono coteste profession! in loggia? Nulla : esse non

impongono 1'obbligo di alctma credenza, non prescrivono eomeches-

sia alcun riconoscimento delta divinita. II massone rimane liberissi-

mo dall' accettare o no cosiffatta base, o principii fondamentali del-

I'Ordine. La solenne proclamazione e un suono, che passa, e nulla

piu. Eccovi i documenti. Nella loggia ,
in cui si rendeano dal

G. Oriente belga gli onori funebri a re Leopoldo del Belgio, leggea-

si questa epigrafe: Lame emanee de Dieu est immortelle. I fratelli

della Loggia La Constance di Lovanio ne mossero un'aspra quere-

la, facendo reo il G. Oriente di violata liberta di coscienza in mas-

soneria, stante la professione dei due dommi : la esistenza di Dio

e la immortalita dell'anima espressa in tale epigrafe. Adoperata

invano la sapienza del Defre, per rabbonire quegli animi passionati,

trasse in mezzo il G. Comitato. II quale traltati i querelanti da sem-

plici scolaretti nell'arte, che ancora lo imperche non sanno, e data

una buona picchiata ai piu provelti, che messi a cura di quelle

animucce non ne aveano acquetato i bollori, soggiunse: che il

G, Oriente fin dali'anno antecedente avea con sua lettera circolare a

tulte le logge della Obbedienza professato il principto della piu am-

pia liberta di coscienza, significando, che percio non costituiva ve-

run corpo di dottrina religiosa e filosofica, a cui i fratelli dovessero

attenersi. Che se il principio della immorlalita dell'anima comparisse

ancora nei rituali, e 1' idea di Dio \i fosse rappresentata sotto il ti-

tolo di G. Architetto deir Universo
;

1' uno e 1' altra non erano che

tradizioni deH'Ordine: il G. Oriente non aver mai imposto, ne pro-

clamato in questo alcun domma. Al nostro tempo ecosa fanciullesca
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il pigliare una formola, che non leya alcun pensiero, ne inceppa al-

cuna coscienza, e muovervi quistioni, che non approdano anulla l .

Fin qui la lezione del G. Comitato. L' avete capita? Dio, immorta-

lita dell' anima sono vecckie tradizioni dell' Ordine
;

e' si pongono

negli statuti come arnesi da museo. II pigliarle, o no, e cosa libe-

rissima.

Accesasi anche in Francia nel 1865 la quislione, se si dovesse

conservare la formola: Alia Gloria del G. Arckitetto dell'Universo,

e disputatosi fieramenle pro e contro, fu deferila per la soluzione alia

Costituente. II F.\ Bremond, membro del consiglio dell' Ordine,

e eke stava per la conservazione, in un suo discorso dicea tondo : la

esistenza di Dio e I'immortalita deH'anima sono due principii sacri

nella tradizione massonica. Badate pero, eke la massoneria non

impone queste due credenze, ma le conserva e le proclama, come

ellaproclama e conserva la sua divisa, eke suona: tutti gli uomini

sono liberi, sono eguali, sono fratelli 2
. Q6 eke avea detto il Bre-

mond nel 1866, fu confermato MYAssembled del 1867. Dunque
ancke in Francia il massone e dickiarato libero di credere in Dio, di

tenere 1'anima immortale, oppure il contrario, se cosi gli aggrada.

La stessa proclamazione e la stessa liberta abbiamo pure in Italia,

bencke sotto diverso riguardo. NQ\\'Assembled, costituente di Napoli

1 Si le prlndpe de Mmmortalite de I'ame apparaU dans Us rituels, ou

dans les formulaires : si I'idee de Dieu s'y produit sous la denomination du

Grand Architecte de I'Univers, c'est que ce sont la des traditions de 1'Ordre ;

mats jamais le Grand Orient na finpose, ni proclaine un dogme sur aucun

de ces points. De noire temps il serait pueril de s'attacher., sous pretexte

d'une formule, qui ne lie aucune pensee, et n'enchalne aucune conscience^ a

soulever des questions, qui nepeuvent conduire a aucune solution. Cf. Jour-

nal de Bruaelles, n. 295, an. 1866.

2 Si nous cherchons nos origines dans les mysteres de I'antiquite, il faut

bien reconnaitre que la tradition sacree opposee au polyteismevulgaire, re-

posail sur deux croyances superieures: I'existence d'un Dieu unique, /'im-

mortalite de Vame. Ces deux croyances la maconnerie ne les impose pas,

mais elle les conserve et les proclame, comme elle tient a I'honneur de pro-
clamer et de conserver sa devise que dit tous les hommes libres, egaux et

freres. Discours prononce a la f$te solsticiale tfhiver, le H Janv. 1866.
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del 1867 al F.\ D'Ayala venne uno scrupolo di logica, e propo-

nendolo disse: Noi invochiamo il G.\ A.-. D.-. U.-.
, poi prestia-

mo giuramento ;
ed inlanto nella mia loggia fu acceltato un profa-

no, il quale fece pubblica professione di ateismo e poi giuro... Tulto

questo mi sembra inconseguenza e \i ripugno . II G. Maestro

gli gillo uno sguardo, maravigliando di tanta semplicita in lui vecchio

massone. Noi, soggiunse, invochiamo, e vero, il G.*. A.*. D.-.

U.*., ma e una espressione yenerica, nella quale ognuno trova mez-

zo per ascendere col pensiero sino alia causa prima : il giuramento

si riferisce egualmenle a queslo essere, che ciascuno apprezza se~

condo la rispettiva credenza 1. Adunque y'e, chi lo crede per-

sonale? lo creda cosi. V e chi lo reputa impersonale? lo reputi lale.

Che se allri non ne credesse nemmanco la esislenza, la massoneria

non se ne incarica. Per essa e lull' uno.

E perd il disparere nelle grandi famiglie massoniche non cade

su la liberla, che ha il massone di credere o di non credere, di es-

sere ateo, o no; ma circa la opportunity di conservare la formola

significante una divinita qualunque. II massone, in risguardo delle

religioni, e come animale libero in campo aperto, che puo fermarsi

a pascere, dove meglio gli torna. ISe lanta liberta e cosa accidentale

semplicemente consentita, ma di essenza. Cosicche il torla ed il

cadere estinta la massoneria sarebbe un punto solo. Tanta impor-

tanza e asserita dai massoni di Lovanio, e confermata dalla loggia

1 Filadelfi di Londra nei rallegramenli, che scrisse alia Constance

di Lovanio, e proclamata dal G. Oriente belga. La loggia Opgaande
Ster (Stella montante), appartenenza del G. Oriente dell' Olanda,

riputo delitto il non fare niun richiamo contro Y epiteto di stupido,

dato all' ateo nel nuovo r'tuale fe]\'Apprendente, perche epiteto of-

fensivo contro ogni diritto di chi non ammelle idee divenute per lui

omai retrive; e perche in esso e disconoscinto ed ignorato 1' Uma-

nimo, base della unita umana 2. Nella Germania si fecero le ma-

1 Bollettino del Grande Oriente della Massoneria in Italia, vol. IT,

pag. 54.

2 V. Monde maconniquc, Nov. 1866, pag. 422, Die BauMUte, n. 3, 1867,

Feuiletton, Niederlande.
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mviglie, che la loggia flritto-Dovere di Pisa proporiesse premi a

chi scrivesse meglio in prova del diritto di liberty assoluta di co-

scienza, essendo cosa phi che trila in massoneria, la quale compar-
ve al mondo con tale diritto tra mano, notandolo nel primo capo del

Doveri massonici. La Costttuente della massoneria francese lo pose

nel primo articolo dello Statuto con queste parole : Essa (la mas-

soneria) riguarda la liberta di coscienza COME UN DIRITTO PROPRIO

a ciascun uomo. Da tanta unanimila consegue evidentemente :

l. che la massoneria moderna e fondata essenzialmente sopra Tin-

differentismo piu assoluto circa le religioni : 2. che levando per

F una parte 1'ateismo a diritto della liberta di coscienza, e per 1' al-

Ira
,
maledicendo le Religioni positive o come insensate

,
o come

dannose alia umana societa, alletta i suoi membri e gli spinge a di-

venir atei.

Posto tanto diritto per qual ragione si tiene salda nelle loggie la

invocazione del G. Architetto dell' Universo ? L/uno non puo legare

con 1'altra: si escludono a vicenda. Imperocche se la esistenza di Dio

6 principio fondamentale dell'Ordine, come puo essere cosa libera?

E se e cosa libera, come puo essere fondamentale? La contraddizio-

ne e lampante. Inoltre il massone giura la osservanza degli statuli; e

siccome v
J

ha in essi la professione della esistenza di Dio, cosi giura

la osservanza di tale principio. Ma in forza del diritto della liberta

di coscienza gli e lecito di non osservarlo, quindi la conseguenza,

che in massoneria sia lecito lo spergiuro. Dite forse che tal giura-

rnento obbliga solamente la massoneria, in quanto corpo, alia mani-

festazione di cosifatta credenza? In questo caso la massoneria rap-

presentera un corpo di ipocrili, obbligando gl' individui alia mani-

festazione di un principio ,
che o non credono

,
od hanno liberla di

non credere. Yolete sapere perche la massoneria mantiene pure con

offesa della logica e della morale questo principio ne' suoi statuti?

Lo diremo schielto: e per cagione di artifizio, e coll' intendimenlo

di presentarsi e mantenersi la, dove altrimenti non le sarebbe con-

t'cduto.

Difalto i massoni di animo piu schielto e piu ardito, sdegnando que-

slo modo di operare, come vile e disonorevole, ne chieggono alta-
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inente Y abbandono. Cosi kanno fatto \\v\\' Assembled, legislativa del-

la massoneria francese nel 1867, il Rouselle, Eugenio Pelletan, il

Parrot ed altri. Ma non tutti sono stati di accordo. 11 Garrisson pres-

soche colle lagrime agli occhi chiedendo, che si conservasse T anlica

formola, dicea : Credete voi, che il suffragio per la soppressione

non sara stimato in ogni famiglia una dichiarazione di ateismo? Si,

lo sara : e 1' accesso della massoneria nelle case sara reso presso che

impossibile. Cosa grave e danno da impensierircene. E per qual mo-

tivo volete voi affrontarlo? Se fosse in difesa di quei grandi princi-

pii, per cui i padri nostri ban dato il sangue e la vita, se fosse mi-

nacciata la liberta di coscienza, direi: facciamo il nostro dovere,

rischiamo tulto. Ma qui si tralta di formole tradizionali, la cui con-

servazione non offende punto la liberta, ne mette il menomo impac-

cio al movimento massonico. E per questo vorrete esporre a si grave

danno la nostra soeieta? Non occorse altro : risicare tutto per

una formola, che serve soltanto a gittar polvere negli occhi dei pro-

fani, parve strano. Alia lealta fu quindi antiposta la contraddizione

e la menzogna, e cosi la formola rimase intatta.

E pero che cosa e il Dio della massoneria? Non altro, che un

velo della ipocrisia.

III.

Alcune conseguenze pratiche.

II massone, secondo lo spirito della societa massonica sopra espo-

sto, puo dirsi ed e : un libero pensatore. Ma badate, che esso non

e libero pensatore secondo un riguardo si, secondo un altro riguar-

do, no. Egli e un libero pensatore nel senso piu assoluto. Infatti la

sua liberta e ella definita da qualche confine religiose? No : ella

spazia oltre tutte le sette cristiane, si fa giudice di tutte le religioni,

sdegna, come ceppi iniqui, le due verita naturali, la esistenza di Dio

e la immortalita dell'anima. Tanlo diritto di liberta di coscienza gli

e concesso, siccome cosa tutta propria e naturale deH'uomo. Chi puo

contraddirglielo con giuslizia? Lo storico Enrico Martin scrisse : la
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Massoneria dovcrsi riputare deista; tale essere di sua natura, e pero

atlenlare alia sua vita chi volesse cancellata dagli statuti la esisten-

za di Dio. Ma eke? Levatisi i due massoni Caubet e Massol, e di-

mostratolo ignaro del diritti massonici, conchiusero a grandi carat-

teri : la Massoneria essere un' istituzione fondata sul diritto, sot-

tralta ad ogni giogo di Chiesa e di sacerdozio, a tutti i capricci del

rivelatori ed a tutte le ipotesi dei mistici (esistenza di Dio e immor-

talita dell' anima) : la sua forza consistere tulta nella sua spontaneita,

nella sua liberta, e questa liberta fare di essa un' associazione som-

mamente progressives, aperta a tutti i movimenti general! della opi-

nione, e percio nata fatta ad iniziative potenti . Dunque per la mas-

soneria niun ristringimento, liberta assoluta: la est son originalite

et sa grandeur.

Ma da principii mostruosi spuntano conseguenze mostruose, e

percio eccovi da si sconfinato diritto di liberta nascere la morale

indipendente, ossia, secondoche la defmiscono i massoni suoi pro-

pugnatori la morale che, francata da ogni idea di domma, si fonda

unicamente sulla coscienza individuale . In questo supposto Y uo-

mo e creato Y arbilro de' suoi destini, il regolatore sovrano delle

sue azioni, e percio indipendente assoluto, un piccolo nume! Si

puo immaginare piu empio e piu ruinoso principio di queslo? Ep-

pure tant'e. Esso proviene per filo dal diritto sconfinato della liber-

ta massonica.

Che se il massone in forza de' suoi statuti puo essere libero pen-

satore nel senso indicato, deriva quest' altra conseguenza pratica :

la massoneria dover essere il campo, in cui spuntano e crescono ri-

gogliose ,
come in terrene lor proprio, le associazioni dei Libert

pensatori, dei Solidarii ed altre somiglianti. Non lo credete? II fat-

to conferma cio che vedesi per intuito nel principio. La massoneria

belga fu la prima a mettere in mostra coteste associazioni, formates!

gia spontaneamente nelle sue logge. Fu seguitata dalla francese ed

indi dall' italiana. Prendete in mano i loro staluti e vedrete, come

filano diritti dal principio della liberta massouica. Pigliale ad esem-

pio quelli stabiliti dal Comitato dei Liberi pensatori nella Loggia

YAvenir di Parigi.
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Art. 2. I Liberi-Pensatori non ammettono altre verita, die quell t*

dimostrate dalla ragione, altra legge morale, die quclla sancita dalla

coscienza.

Art. 3. Essi credono, che la verita e la giustizia cosi manifestate sia-

no le sole regole della Tita, im impulse alia virtu, un principio di ci vil-

la, raffermazione della dignita umana, una guida pel compimento della

missione progressiva deiruomo.

Art. 4. Essi dichiarano, die rispettando la liberta di dascuno inter-

no le quistioni spettanti alia divinita, rigettano le religioni dommaCiche

e rivelate, essendo la negazione della coscienza e della ragione.

Art. 6. 1 Liberi-Pensatori si propongono di praticare pubblicaniente

questi principii e di propagarli per tulti i mezzi morali e material! pro-

prii a conseguire il loro scopo.

La massoneria professa il principio teorico della liberta di co-

scienza ed il principio storico
;

le religioni aver danneggiato e dan-

neggiare la uniana societa . Che sono gli articoli cilati? Gonsidera-

teli un poco. Non altro, che la pratica di questi due principii. Vero

e che il G. Maestro puni la loggia Avenir. Ma solto quale rispet-

io? Forse per la Yiolazione di qualche principio? Non fu per que-

sto. Gli articoli convenivano a capello coi principii massonici. La

loggia fu punita per la Yiolazione di un punto di disciplina, per

cui le e proibito di scendere a particolari circa le religioni. Eccovi

il tutto. Del resto 1'autore, o il sottoscrittore degli articoli della so-

cieta: Agis comme tu penses, e il Rev, massone della stessa loggia

Avenir. Fu egli punilo? Ne punto, ne poco. Eppure nei loro con-

cetti eguagliano quelli dell'associazione dei Liberi-Pensatori.

Atteso, essi dicono, che il bene non puo esistere fuori del vero, e

che non si da verita oltre quella che viene per la scienza; che importa

separare la morale progressiva e scientifica dai dommi vieti, condannati

dalla ragione, e riprovati dal sentimento; che la coscienza rigetta le

dottrine religiose, che reggono Tuomo per la paura; che queste dottri-

ne hanno disunite gli uomini falsando la morale e corrompendo la no-

zione del diritto
;
che la comunanza di azione, dando esempio, so-

stegno e forza, puo sola render facile la lotta di una vita razionale con-

tro Tabitudine ed i pregiudizii, i sottoscritti rompendola colle dottrine.

che rinnegano in principio, si ohbligano a non ricevere sacramenti di al-

cuna religione.
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V ha piu ancora. Nci congress! dcgli student! tenutisi nel Bel-

gio, e qualche anno, non si bestemmio con furore piu eke satani-

co, eke la morale evangelica e falsa, e conduce alia depravazio-

ne degli spiriti ,
eke il culto dell'avvenire e 1'ateismo

,
eke bi-

sogna spezzare il soflilto del cielo
,
eke la rivoluzione e il trionfo

dell'iiomo su Dio? Da quali boccke uscirono queste e tanle altro

empiela, eke fecero fremere e inorridire tutta 1'Europa? Uscirono

dalle boccke dei massoni, dalle boccke degli ascritti alle loggc.

Furono per queslo puniti? Tult'altro, furono accolti, furono abbrac-

ciali, come cari fratelli. E il F.*. Garrisson eke ci svela il fatlo.

II quale dimostrando, eke le formole tradizionali della esistenza

di Dio e della immortal ita dell'anima non nuocono alia tolleranza

massonica, porta qual argomenlo definitivo, eke i citali bestemmia-

tori nei congress! del Belgio non furono cacciati, ma sibbene accolti

nelle logge, ed in\itati al lavoro 1. Liberi pensatori nel senso piu

assoluto, morale indipendente ,
societa di Solidarii, ateismo di

im' cmpieta senza pari, sono le conseguenze praticke del principii

professati dalla massoneria ne' suo! statuti.

1 Est-cc que Proud/ion, un de$ plus grands esprits de ce sieclc, n'a pa
etc Macon (benclie ateo) ? Est-ce que les jtunes gens du congrcs de Liege

riont pn.9 et6 recus Maeons? Si certainement f nous leur avons tendu la

main el nous leur avons dit: Travaillez- avec nous . (Applaudissements

Cf. Monde maconnique, Juin 1867, pag, 81.
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IN FAYORE

DELL' INDIFFERENZA RELIGIOSA

I.

Noi gia mostrammo con un nostro articolo l, quanto sia mo-

struoso ed assurdo il sistema deli'indifferenza religiosa, o che que-

sta sia intesa in tutta la sua ampiezza, Yale a dire rispelto a qual-

sivoglia religione, o che si voglia circoscritta in una cerchia piu

angusta ;
cioe o di quelle sole religioni che professano una forma

qualunque di cristianesimo
,
o di alcune soltanto fra le diverse con-

fessioni cristiane. Ci rimase pero 1' obbligo di rispondere ai prin-

cipali argomenti, o piultosto sofismi, onde il detto sistema suol es-

sere sostenuto
,
e che per altro non trovino una facile e sufficiente

soluzione nelle cose da rioi allora esaminate e discusse. A questo

uffizio adunque ora ci accingiamo, e faremo di compierlo colla mag-

gior chiarezza e brevita che ci e possibile.

Sotto di un doppio aspetto pertanto puo essere considerata la

indifferenza di cui trattiamo, o in quanto cioe si riferisce allo Stato,

o in quanto si riferisce alle persone individue : e dall' uno e dair al-

tro capo si sogliono trarre, benche in vario senso, argomenti a di~

mostrarla ragionevole e lecita. Del primo di essi non e questo ii

luogo di occuparci; perciocche de'doveri che ha lo Stato per rispet-

1 Ved. vol. precedents pag. 400.
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to alia vera religione, e delle relazioni clie debbono passare fra lui

e quella Chiesa, nella quale e professata la vera religione, stiamo

trattando separatamente e di tutto proposito. Restringeremo dun-

que il nostro csame solamente a quegli argomenti, i quali si dedu-

cono dalle condizioni individual!
,
e che tuttavia abbiano qualcke

apparenza di verita. Questi, per quanto ci sembra, si possono ri-

durre a tre capi ;
esono: 1 la religione considerata come mezzo

di salute; 2 la religione considerata ne'motivi per esser creduta

vera; 3 la religione considerata come legame della ragione. Di

ciascuuo di essi tratteremo partitamente.

11.

Dicono dunque, che essendo la religione quel mezzo, pel quale

si afferma che I'uomo dee conseguire il fine della sua eterna felicita

neir altra vita, conviene che tutti gli uomini lo possano avere facil-

mente alia mano, e non gia che sia un privilegio di alcuni tempi
e di alquanti popoli solamente. Or si supponga , argomentano essi

,

che fra le tante religioni, che sono state o che sono nel mondo, sol

uua fornisca i mezzi da salvarsi, e che questa come ne'tempi antichi

fu la giudaica, cosl ne'moderni debba essere la cristiana cattolica;

ne viene per conseguenza che tutta quella intinita moltiludine di

uomini, la quale costituiva il mondo antico, fatta eccezione de'soli

Ebrei, furono tutti sprovveduti del necessario strumento della loro

eterna salute
;

e che il medesimo e da dire al presente di tante e

si slerminate nazioni
,
che non professano la religione caltolica.

Ma chi non vede che un tal difetto sarebbe necessariamente da ri-

fondere in Dio? Perocche era libero Dio di creare, ovvero di non

creare 1'uomo: ma poiche 1'ebbe creato, egli si obblig6, pel titolo

di quella provvidenza che deve avere delle sue creature, di conce-

dergli almeno cio che e slrettamente necessario per conseguire il

suo fine. Or questo non avrebb' egli fatto ne farebbe colla maggior

parte degli uomini, da lui medesimo chiamati alia vita in cosl fatti

luoghi, e messi fra tali condizioni, che neppur la notizia fosse potu-

ta, o possa lor pervenire di quella religione, che si suppone unica-

mente vera e necessaria.
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II quale argomento rafforzano con altre considerazioni. Percioc-

she, se il non consegaire la eterna felicita, non altro arrecasse che

la privazione di un sommo bene , sarebbe senza dubbio una grande

sventura: cio non ostante chi 1'avesse incorsa senza colpa, si po-

trebbe in qualche guisa consolare colla necessila; come chi essendo

nato povero, facilmente si porta in pace che non ha sortito i na-

tali in casa principesca. Ma coloro che sostengono la necessita di

un'unica religione, sostengono insieme che chi non professa que-

si'unica religione, non solo sara privo dell'eterna beatitudine, ma
andra incontro irreparabilmente ad una miseria sempiterna. Or

<lunque, domandano essi, tante e tanle generazioni, le quali di ela

in ela, a cominciare almeno dalla vocazione di Abramo insino alia

venuta di Cristo, popolaron la terra
; tulte, senza niuna eccezione, sa-

ranno state condannate a sempiterni tormenti
, per cio solo che non

eonobbero e quindi non poterono praticare la religion degli Ebrei?

E dopo la venuta di Cristo, quei moltissimi popoli, ai quali non per-

venne la predicazione del Yangelo ;
ed altri innumerabili soprav-

venuti, dopoche di questa predicazione s' era fra essi perduta ogni

traccia
;

e tante miriadi di anime, appartenenti alle chiese separate

dalla comunione cattolica; tutte coteste moltUudmi senza numero

saranno perite e periranno senza scampo, sol perche non ebber con-

tezza del cristianesimo, ed anzi di quell' unica forma del cristianesi-

mo, che dicesi esclusivamente la vera?

Assurdo a pur pensarlo ,
esclamano i nostri avversarii ! Concios-

siache una dottrina di questa fatta suppone un Dio non solo senza

provvidenza ,
ma anche ingiusto. E come non sarebbe ingiustizia

somma soltoporre le proprie creature ad eterni cruciati, perche non

professarono una forma positiva di religione, che niuno ad esse ma-

nifesto, o che almeno non fu proposta per inaniera die la dovessero

ravvisare per vera e necessaria? Quindi non v' ha villania ed ingiu-

da
,
che a questo proposito non iscagliano contro alia Chiesa catto-

!i<5a, rimproverandola sopraltutto, che essa predichi un crudel fata-

iismo, e fa di Dio non giii un padre provvido ed amoroso delle sue

creature, ma untiranno spietatissimo, il quale abbia cavati dal nulla

tanti esseri ragionevoli , per godere per tutti i secoli lo spetlacolo

de' lor supplicii.
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Per contrario
,
se si vuol cssere ragionevoli ,

ed anche salvare a

Dio il concetto di essere sommamente provvido, benefico e giusto,

e da conchiudere , essi dicono
,
che posto die la pratica di una re-

ligione e mezzo necessario per conseguire 1'eterna felicita; cotesto

non e privilegio esclusivo di una sola fra le inuumerabili religion!,

che sono esistite o esistono nel mondo, ma una proprieta a tutte es-

se comune
;
e per conseguenza ch' e cosa indifferenle professarne or

Tuna or 1'altra, ne v'ha ragione di necessita per cambiar quella, ia

cui uno sia nato.

III.

Quest' argomento ,
com* e chiaro

,
conchiude per Y mdifferen-

lismo assoluto
; poiche in forza de' suoi antecedent! dee supporre

e suppone difatti, esser proporzionate alia consecuzione dell' eterna

salute tutte le religioni, che rnai sieno state o possano esser ncl mon-

do. Or nori e una tal conseguenza del tutto ripugnante ai concetti

phi elementari ,
che la ragione ci delta di Dio e de' suoi divini at-

tributi? Giacche se la religione e mezzo a far conseguire la salute,

lo e in quanto fa praticare quel culto che Dio esige dalle sue crea-

ture, ed osservar tulta intera la legge morale che loro impone. E noi

vedemmo che non solo non puo soddisfarsi a questo doppio ufficio con

una qualsiasi delle tanle religioni de' diversi popoli della terra
,
se

non sia Tunica vera; ma di piu, che le false religioni, e quelle mas-

simamente che piu si discostano dal cristianesimo, fanno direttamen-

te contro all' uno e all'altro genere di que' doveri. I quali assurdi

sono cosi connessi col pdncipio, e ne provengono con tanta evidenza

e tanto necessariamente ,
che bisogna rinunziare non pur alia logi-

ca
,
ma alia stessa ragione per non vederli.

Per contrario gli assurdi
,
che i nostri avversarii si argomentano

di dedurre dall' opposla dottdna, sono poveri sofismi d'inferma men-

i quali con poca luce di verita si risolvono in nulla.

vaglia il vero, puo mai il fatto della moltiplicita delle religioni

vare per se, che Iddio, poslo che non approvi che una sola fra

, abbia lasciato sprovveduti del mezzo necessario di salute tuttr

erie VII, wl V/J, fo.sc. 466. 21 10 Agosto 1 869.
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quei popoli, i quali non professano quell'unica, che esso approva ed

accetta? No per fermo; poiche Tuomo e libero, e pu6 volontaria-

mente rigettare i mezzi di salute, che Iddio gli abbia offerto. II che

come si verifica nelle persone individue, cosi parimente ha luogo

nelle moltitudini e nelle intere nazioni. Di fatto, noi veggiamo, e ve-

ro, gran parte della terra ingombra al presente da false sette, e

molto piu sappiamo per le storie cio che era, in opera di religione,

quasi tulto il mondo innanzi alia venuta di Cristo. Ma se consultia-

mo i veraci monumenti delle divine Scrilture, e con esse parago-

niamo le stesse piu vetuste memorie lasciateci dagli autori profani,

ci sara facile scoprire 1'origine di si universale pervertimento; e

troveremla non gia in Dio, per manco di provvidenza e bonta ver-

so dell'uomo, ma si nella ribellione di questo a tult' i mezzi di sa-

lute concedutigli da Dio. Ricorderemo due fatti notissimi: il primo,

la colpa originate, per cui 1'uomo volontariamente decadde da quel-

lo stato di assoluta eccellenza, e tanto superiore alle condizioni di

sua natura, in che Dio lo avea gratuitamente e liberalmente costi-

tuito. 11 secondo, 1'apostasia di tutto il genere umano da Dio, per

mezzo della idolatria, dopo che Dio medesimo lo avea
,
colla pro-

messa e pei meriti di un futuro Redentore, rilevato in gran parte

dalle orribili conseguenze di quel peccato. E dall'una e dall'altra di

queste cause, dalla prima remotamente, prossimamente dalla secon-

da, amendue pero imputabili airuomo ribellatosi al suo Creatore,

provennero tutte le false religioni, le quali per tanti secoli contami-

narono la terra. Sorto poi il Cristianesimo, per un nuovo e singola-

rissiino benefizio di Dio, avvegnache colla sua luce riempisse in bre-

ve tutta quanta la terra, non pote pero fare che molte contrade, piu

segregate dal resto del mondo, non rimanessero nelle tenebre, o che

torbidi ingegni non corrompessero con falsi dommi la vera dottrina

di Cristo, e popoli interi non si lasciassero sedurre dalla costoro

perversita. Ora qual colpa di Dio, se quelle infelici nazioni, alle

quali o giunse tardi, o ancor non e giunta la predicazione evange-

lica, eontinuassero a sentire i malefici effetti della lor anlica apo-

stasia; e che altre, le quali volontariamente contaminarono la rice-

Tuta doltrina, trasmettessero ai poster! i loro error! ? dunque si
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consider! il mondo anlico, o si consider! il moderho, non e la vera

religione un privilegio, che Iddio abbia voluto concedere ad alcuni

popoli solamente e negare a mollissimi altri; ma un benefizio co-

jnune., direlto neirinlendimenlo divino a salute di tutti, ma die al-

cuni accettarono e ritennero fedelmente, e che mollissimi allri o piu

presto o piu tardi fellonescamente ripudiarono.

IV.

Benissimo, diranno i nostri avversarii: ma cio non iscioglie

punto la difficolta; tult' al piu la ristringe alcun poco. Imperciocche

sieno rei quanto si voglia quei primi, i quali con deliberata volonta

rinunziarono a quella che voi dite vera religione : ma in cio qual

colpa di coloro, che sono sopravvenuti dopo tante e tante genera-

zioni, la maggior parle dei quali non ha mai saputo ne sapra, che

esista un' altra religione, da quella in fuori che fu ad essi appre-

sa dai parenii?

Ma noi non abbiamo ancor detto tutto il nostro pensiero : sin qui

abbiamo solo considerata la cosa dal lato de' popoli e delle nazioni

in complesso. E questo e il primo aspetto della quistione, che ci

fornisce altresi un antecedente necessario per poterla considerare

adeguatamente anche nel secondo, ch' e quello degl' individui. Im-

perciocche non puo negarsi, che come e un segnalato benefizio della

divina provvidenza nascere nel seno della vera religione; cosi e

grande sventura venire alia luce in mezzo a un popolo, che ne pro-

fessa una falsa. Ma 1'uno e 1'altro fatto, considerati relativamente

alle cause immediate da cui dipendono, ne sono un effetto al tutto

naiurale. Chi sortisce il natale fra un popolo cristiano caltolico, si

trova naturalmenle in condizione di poter godere il felice frutto del-

la docilita dei suoi maggiori, benche non abbia nessun merito in

quella: e chi per opposto riceve la vita da padri pagani, eretici o

scismatici, si trova, in forza delle circostanze, benche senza sua

colpa, esposto a tutte le conseguenze della costoro ribellione. Ne
jrto puo dirsi obbligato Iddio, per vantaggiare le condizioni di

>' che nascono, pognamo in mezzo ai Turchi, in mezzo ai Cinesi,
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agl' Indian! e va dicendo
,
convertire prodigiosamente tutti quei po-

poll, e fail! diventare fervorosi eristic ni. DalKaltra parte i popoli e

le nazioni, risguardati compkssrvamente non pur pel presente, ma

nelle successive generazioni, sono in certa guisa rolidarii cosipel be-

ne come pel male. Un popolo e una nazionc fedeli a Dio sono da

lui prosperali spiritualmente e temporalmente ;
e pur coloro che nou

-abbiano alcun tilolo di merito personale a quelle dhine bcneficenze,

ne sono piu o meno partecipi, secondo le circostanze in cui versano.

Per opposto un popolo e una nazione ribelli a Dio e da Dio male-

detti, sperimentano in mille guise 1'ira sua, e con cio specialmente

che sono lasciati privi della luce della verita : la qual conseguenza

non pesa solamente su coloro, i quali coi lor delitti personal! Y ab-

biano proyocata ; ma e partecipata in qualche grado anche da quel-

li, che non vi hanno propria colpa, come sono i fanciulli.

Diciamo ch'e parlecipata in qualche grado, perche non si creda,

come suppone 1'argomento, esser nostra dotlrina che i natinel gen-

tilesimo, nell'eresia e nello scisma, nel crescer cogli anni sieno de~

serti di ogni mezzo di salute
,

e per ci6 solo saran condannati agli

eterni torment!, che non ebbero la sorte di nascer cattolici. Come Dio

non abbandona un popolo intero
,
se prima non e da esso in quanto

tale abbandonato; cosi neppure abbandona un individuo particolare.

se prima non e da questo anche personalmente abbandonato. Gl'infe-

lici di cui parliamo, non posson godere dei benefizii inestimabili di

chi si trova, per la stessa condizion della nascita, cosliluito dappres-

so a tutt' i mezzi di salute : ma non per questo manchera Dio di prov-

vederlo degli aiuti necessarii, coi quali, se vogliano, possano ancor

ssi o per un modo o per un altro arrivare a termine di salvezza. Ne

con cio rimane punlo alterato il domma con cui e defmito
,
non es-

ser possibile la salute fuori dell'unica vera Chiesa, che e la cristiana

cattolica : Una est fidelium universalts Ecclesia, extra quam nemo

sakatur 1. Proviamo brevemente Tuna e 1'altra verita.

1 Goncil. Lateran. IV in Cap. Firmiter. La stessa veritii e pur confermata

da altri Concilii e dai romaniPontefici. Ai tempi nostri 1'ha inculcata con gra-

vissime parole il S. Padre Pio IX si nell' Enciclica Singulari dei 9 Dicembre

,
e si neiraltra Quanta confictamur dei 10 Agosto 1863.
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E per rispetto agli scismatici ed eretici cli ogni generazione, e

cosa facile intenderla. Costoro pel baltesimo, die anclie ammini-

slralo fuori della vera Chiesa, purche col debito rito, e valido, ri-

cevcltero ancor bambini il caratterc del crislianesimo, e gli altri

carismi che gli vanno congiunli, fra'quali la fecle soprannaturale e

la carita. Se dunque muoiono in quello stato, e fuor d'ogni dubbio

die andranno salvi. Se poi cresciuti coll' eta accoglieranno, in conse-

guenza dell'educazione nelle sette rispettive, i diversi errori da que-

ste professati ;
1'una delle due : o enlreranno in dubbio fondato del-

la falsitci di loro religioner o rimarranno invincibilraente persuasi di

stare nella verita. Nel prirao caso e cliiaro, che essi sono obbligati

di usare i mezzi convenienti per uscire del dubbio; e se gli adopre-

ranno con ammo retto, e di lulto proposilo e perseverantemente,

non fallira il Padre de' lumi di guidarli con soavila ed efficacia al-

1'acquisto della vera fede. E cosi di falto vediamo accadere tultodi a

dissidenli senza numero, i quali frugati dalla coscicnza a ricercar se-

riamente i fondamenli delle loro religioni, finiscono sempre col con-

Tertirsi al Cattolicismo. Ma se essi, non ostanle gli stimoli della co-

scienza, o siaper negligenza o sia per temporale interesse, trascurano

d'indagare la verita, contenti di rimanere in quella confessione a cui

si trovano appartenere; qual dubbio che mancano a un lor gravissimo

dovere: ed a chi, per conseguenza, se non a se stessi dovranno im-

putare I'effelto, che certamente ne seguira, deU'eterna perdizione?

Nel secondo caso, che cioe non si rauova nessun sospetlo nell'ani-

mo loro intorno alia religione che professano, e sono anzi con\inti in

tutta buona fede di dimorar nel vero
;

il loro errore e solaroente ma-

teriale, e pero non imputabile innanzi a Dio. Se dunque persevere
-

ranno nella detta buona fede, ne dall'altra parte si faranno rei di

alcun grave fallo, o almeno lo purgheranno, non polendo allrimen-

ti, colla perfelta conlrizione; anch' essi saranno partecipi dopo la

mode della bcatiludine eterna.

Ne vale la difficolta, che in questa ipotesi si verrebbe ad av\era-

re quello che abbiamo dello esser impossible, che eio^ si possa

trovar salute fuori dell'imica vera Chiesa, che e la caUoHca. Non

vale, diciamo : poichc sebbene costoro si trovano fuori della vera
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Chiesa col corpo e per 1'esterna e visibile aggregazione ; le appar-

tengono pero quanto all'anima, si pel baltesimo, come per la fede e

le altre virtu soprannaturali. Odasi a questo proposito 1'insegna-

mento di S. Agostino: Coloro i quali, senza niuna perlinacia di am-

mo, difendono una loro sentenza, avvegnache falsa e perversa, se-

gnatamente se non 1'abbiano essi inventata con audace presunzione,

ma la ereditarono da' lor sedotti parent! ,
e quanto a se cercano piut-

losto con cauta sollecitudine la yerita, pronli a correggersi quando

1'abbiano ritrovata; non sono per niuna guisa da numerare fra gli

eretici l. Le quali condizioni che enumera il S. Dottore, si verifi-

cano, come e chiaro, nei dissident! di cui trattiamo
; giacche essi in

virtu della buona fede sono cosi disposti, che abbraccerebbero pron-

tamente la verita, se la conoscessero
;
e se non si muovouo a cercar-

la, egli e perche non sanno e non dubitano neppure di esserne privi.

Quanto a quegli altri, i quali nascono fra le tenebre della infedel-

la, non puo negarsi che si trovano assai piu lungi dai mezzi di sa-

lute; ma non per questo sono da Dio lasciati nella impossibility di

salvarsi. I luterani, ed altri erelici protestanti da prima, ed ultima-

inenle anche i giansenisti hanno voluto mettere limiti, quali piu e

quali meno ristretti, alia sincera \
T

olonta di Dio rispetto alia salute

di tulti gli uomini. Ma Y insegnamento dell'Apostolo Paolo e del tulto

contrario a queste false dottrine, avendo apertamente dichiarato : Es-

sere Yolont^i di Dio, che tutti gli uomini conseguano la eterna salute

per mezzo dell'unico mediatore fra gli uomini e Dio, Gesu Crislo, il

quale mori per tutti : Dem omnes homines vult salvos fieri, et ad co-

gnitionem veritatis venire. Unus enim Dens, unus et mediator Dei et

hominum homo Christus lesus, qui dedit redemptionem semetipsum

pro omnibus 2. Cio posto, anche gl'infedeli, fra' quali non giunse mai

o rimase smarrita la predicazione evangelica, anche costoro dovran-

1 Qui sententiam suam, quamms falsam atqueperversam, nulla pertinaci

animositate defendunt, praesertiin quum non audacla praesumptionis suae

pepererunt, sed a seductis atque in errorem lapsis parentibus acceperunt,

quaerunt autem cauta sollicitudine veritatem, corrigi parati cum invene-

rint, nequaquam sunt inter haereticos deputandi. Epist. 43 edit. Migne.
2 Timoth. II, 4 et seqq.
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no avere dalla divina munificenza cosi falti presidii, che avvalen-

dosi d'essi possano pur pervenire all' eterna felicita. E cosi e ve~

ramente; perocche anche fra le tenebre dell' infedelta si partecipa

quel raggio dhino, il quale fa scorgere nel fondo dello spirito al-

meno i precelli piu fondamentali della legge di natura, scolpitivi

dalla raano del Creatore. Ecco dunque il mezzo universale di salu-

te pe' nati fra gl' infedeli : osservar questa legge ;
a che appunto

hanno da Dio gli aiuti sufficient!. Se essi mancheranno a questi aiu-

ti, incorreranno senza dubbio la eterna dannazione, non perche non

conobbero la verita del crislianesimo, che non fu loro annunziato 7

ma perche violarono i precetti della legge naturale, che conobbero ?

quant'era necessario, col lume della ragione. Se poi saranno fedeli

nell'osservanza de' precetti naturali, e dottrina comunissima fra i

SS. Padri e Dottori della Chiesa, che il pietosissimo Iddio non ne-

ghera ad essi, ancorche faccia uopo di miracoli, quant'altro e ne-

cessario per adempiere a tutli i requisili, che sono indispensabili

alia salute. Ci contenteremo di recare a questo proposito la testi-

monianza soltanto di S. Tommaso, che come e il piu fedele inter-

prete della dottrina de' Patri antichi, specialmente di S. Agostino,

cosi e il maestro piu autorevole di quanti son succeduti appresso

nell' insegnamente cattolico. Appartiene, dice il S. Dottore, alia

divina Provvidenza di fornire ciascun uomo de'mezzi necessarii alia

salute, purche non sia impedita dall'uomo stesso. Imperocche se ai

cuno che fosse cosi educato (parla de'sehaggi), secondasse la scorta

della ragion naturale nel seguire il bene e schivare il male, e da te~

nere indubitatamente, che Iddio o per interna manifestazione gli sve-

lerebbe quelle verila che sono necessarie a credere, o gl'inyiereb-

be alcun predicatore della fede, in quella guisa che mando Pietro a

Cornelio 1.

1 Hoc ad divinam promdentiam pertinet, ut cullibet promdeat de neces-

sariis ad salutcm, dummodo ex parte eius non impediatur. Si enim aliquis

taliter nutritus (in silvis), ductum naturalis rationis sequeretur in appe-

titu boni et in fugamali, certissime est tenendum quod Deus, velper inter-

nam inspirationem revelaret ea quae sunt ad credendum necessaria, vel

Rliquem

fidei praedicatorem ad eum dirigeret, sicut misit Petrum ad Cor-

elium. Quaest, c\isput. De Merit, quaest. XIY, artic. XI adl,
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La- qual dottrma oggimai puo dirsi catlolica, perocche e stata

proposia dal sommo Pontefice Pio IX nelle due sopra lodale Enci-

cliche, Tuna del 1856
,
indidzzata ai Cardinali di S. Chiesa ed agli

Arcivescovi e Yescovi della dizione auslriaca, e 1'altra del 1863, di-

relta ai Cardinali ,
Arcivescovi e Yescovi dell' Italia. Riporteremo

le parole del S. Padre, come si leggono in questo secondo docu-

mento, in cui la delta quistione e chiararaente risoluta secondo i sen-

si espressi di sopra. E noto, egli dice, a Noi insieme ed a Yoi, che

coloro i quali sono offesi da invincibile ignoranza rispetto alia noslra

santissima religione, e che osservando diligentemente la legge na-

turale e i precetli di essa, da Dio scolpiti ne'cuori di tulti, e appa-

recchiati di obbedire a Dio menano una vita retta ed onesta, possono

coll'aiulo della luce e grazia divina conseguire la vita eterna; essen-

do che Dio, il quale penetra collo sguardo le menti, i cuori, le

cogitazioni e gli abiti di tutii, e gli esamina e li conosce inlima-

inenle, non puo patire giammai, conforme alia sua somma bonlik e

clemenza, che chi non e reo di alcuna colpa volontaria debba essere

condannato agli eterni supplizii 1.

Se non che fatta la ipotesi, che quest' infedeli corrispondano ef-

fettivamente alle grazie, che Iddio lor dona, e pervengano cosi alia

salute ;
non solo non V acquistano in virtu de' rili superstiziosi ,

che

fra i popoli barbari tengono luogo di religione; ma al contrario,

perche riconoscendo col lume della ragione, siccome possono e deb-

bono, la intrinseca malvagita di quei culti, gli schivano lulti, ono-

rando il Creatore con quegli alii di ossequio che posson meglio.

Ne per altro quesli medesimi saranno estranei alia vera Chiesa di

Gesu Cristo, in cui solo, com' e delto, puo oltenersi la salute. Poi-

che se e vera la sentenza, la quale richiede, come necessaria per

1 No turn Nobis, Vobisque- est, eos qui invincibili circa sanctissimam

nostrum reliyionem ignorantia laborant, quique naturalem legem eimque

praecepta in omnium cordibus a Deo insculpta sedulo servantes, ac Deo obe-

dire parali honestam rectamque vitam agunt, posse, divinae lucis ac gra-

tiae op erante virtule, aeternam consequi vitam; cum Deus, qui omnium men-

tes, animosj cogitationes, habitusque plane intuetur, scrulalur et noscit,

pro summa sua bonitale et dementia minime patiatur quempiam aeternift

puniri suppliciis, qui voluntariae culpae reatum non habeat.
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necessita di mezzo la fede esplicita in alcuni misteri principalissiini

della rivelazione cristiana; in questo caso, secondo che abbiamo in-

teso dall' Angelico, Iddio provvedera per vie anche straordinarie,

che clii ha osservata la legge oaluralc venga in cognizione di que-

ste necessade verita, e cosi faccia parte almcno dell'anima della vera

Chiesa. Se poi, come vogliono altri, basta che la fede eziandio di

questi misteri si abbia implicitamente nella pia divozione dell' animo

di voler aderire a Dio somma verita, e intanto si creda di lui con fe-

de soprannaturale do che delta la ragion riaturale, vale a dire la

sua esistenza, la sua provvidenza e giustizia ; cio sara sufficiente per

essere annoverato fra i veraci credent! l.

Adunque per qualunque yerso si consideri la quistione, rimane

sempre inconcusso il domma cattolico, che fuori dell'unica Chiesa

di Gesu Cristo non yi puo esser salute. Ne dall' altro lato si deroga

per cio nulla ossia alia provyidenza, ossia alia giustizia di Dio,

per rispetto a coloro, i quali senza lor colpa si trovano fuori di que-

st'arca di salute; poiche neppure ad essi sono negali gli aiuli suffi-

cient! per venire a parte, in quel modo che possono e quant' e ne-

cessario, dell'unica vera Chiesa. II che basli per ora. In un prossi-

mo quaderuo risponderemo agli altri due capi di diffieolta, proposti

nel principio del presente arlicolo.

1 I fondamenti di questa sentenza sono ampiamente esposti dal Cardinale

de Lugo (De Fid. disp. XII, n. 91 et seqq.). EgH la giudica piii probabile del-

la prima si per ragioni teologiche, come per autorita di dottori ; e inclina a

credere che sia almeno implicitamente insegnata dallo stesso S. Tommaso nel-

la terza parte della Somma, quaest. 69, art. 4 ad 2.



I CROCIATI DI SAN PIETRO

SCENE STORICHE DEL 1867

LXV.

/ discorsi di Roma al dimani dell' insurrezione.

Spunt6 chiara e dolce 1'alba del giorno 23 Oitobre, e Roma ri-

posavasi della insurrezione garibaldesca con una insurrezione vera-

mente romana, quella cioe della comune curiosita. Si erano intesi

spari interrotti e salve di fucileria, grida selvagge e gemiti doloro-

si, trascorrimenti d'armati e carreggio di canuoni: ciascuno anela-

va ad averne il cuore netto, e risapere in quale sicurezza fosse la

eosa pubblica. Era un chiedere e ricambiar vicendevole di novelle

ansioso e universale. E, com'e il popolo romano, che facilmente

ravvisa il consiglio del cielo negli umani eventi, si prorompeva nel-

le laudi della dwna bonta, che dalle insidie de
5

malvagi rivendica-

to avesse il Santo Padre. Correva un nome vago, ma costante, che

il Pontefice fosse stato da pie anime preavvisato dell' imminente di-

strelta, e del suo successo 1.

- Oh che avra detto il Papa, dimandava taluno, quando udi

quello sfracascione di Serristori?

Sappiate, che il Papa non si fece ne in qua ne in la: solo dis-

se : Provino pure, ma non ci arrivano.

?
*

'

1 Veggasi il cb. MENCACCI, Mano di Dio, vol. II, pp. 82-96.
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E chi 1'ha detto cotesto?

Eh, quei di palazzo.
- Chi Tavesse immaginato! proprio ieri, proprio nella vigilia

di Gesu Nazareno, tanto divota in Roma! Sia benedetto il Signore,

1'hanno avuta tra capo e collo.

- Ma siamo stati a un pelo da brulti guai. Ho parlato stamane

con uno di questi che sono tinti, e giurava ch'egli era un gran ca-

saccio che i Garibaldini non avessero preso Roma. Se sonava la

campana del Campidoglio, 1'era un'altra minestra: sarebbero sbu-

cati a cento, a mille insieme
;
e molti piu ancora, se non si dava a

mezza giornata un contrordine. Gia cotesto e un mistero, dicon es~

si 1; e le piu grosse squadre non entrarono in azione: e se.,.

- Piss! quanti sel E se S. Pielro avesse dimesso Tufficio? e se

il Signore cedesse il poslo al Diavolo? Sicuro che i Garibaldini fa-

rebbero di gran frittate: ma Dio benedetto c'e sempre, e S. Pietro

"va attorno co' suoi chiavoni, e chiocca di gran batacchiate : per me
sta che il contrordine 1'h.a dato S. Pietro per arruffare le fila ai

birbaccioni.

Anche Yoi siete di que' credenzoni beati, che dicono che noi

Romani facciamo le corbellerie di giorno, e S. Pietro le racconcia

di notte, eh?

Si, si, appunto ho questa fisima. Non dico gia che proprio

venga giu dal paradiso a rifare di suo pugno i registri di polizia,

ma trova via e verso, non saprei come... Per esempio, vedete li in

Campidoglio, i birboni credevano di arrivarci al tutto inaspeltati, e

S. Pietro gli aveva fatlo precedere da un biglietto profetico, ove si

diceva: Roma, 22 Ottobre 1867. Al Comando della brigata Cam-

pidoglio. II sig. cav. Evangelisti, colonnello comandante la Gendar-

meria, mi ha incaricato di avvertirla essere stato a lui riferito, che

1 I Garibaldini confessarono che questo contrordine rimase un mi&tem:

ilRapp. del Comitato d'insurr. lo attribuisce al Comitato romano malvaceo,

che intasco le paghe, e chi ha visto ha visto : noi crediamo che venisse da

Menotti Garibaldi, il quale ordino in fatti si indugiasse 24 ore, finche la ban-

da Cairoli fosse potuta giungere al destinato luogo, ma Tordine non pole pro-

pagarsi in tempo.
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facilmentc in questa sera possa tenlarsi in Roma una dimostrazione

popolare la quale avrebbe principle in Campo Yaccino, ecc. ecc.

con in margine: Preme. Riservata 1. Che ve ne pare? non e

questo un modo come un altro di racconciare le nostre corbellerie,

e menare sul grugno ai briganti una chiavala?

Certo la mano di Dio si e veduta !

E il Senatore di Roma non era anch'egli guidato dalla mano

di Dio, ieri maltina, quando se ne venne in prescia in furia a ripi-

gliarc la chiave della torre? Stava in villa e colla moglie inferma,

e la famiglia in visibilio a Irattenerlo che non partisse; e lui, sodo :

Yoglio andare a Roma, non posso quietare, se non vado a Ro-

ma. Fa altaccare, e via affusolato al Campidoglio, al custode:

Datemi la chiave : la voglio io per quest! giorni.

Che 1'avessero avverlito?

Che? se sapeva le cose, alfcre precauzioni avrebbe preso. E
invece si contento di andare a zonzo lutta la nolle attorno al Campi-

doglio, solo solelto.

E si, che ci vuol del fegato, a pigliar il fresco di nolte, con

questi ziro ziro per aria.

Sapete che gli e capitata bella? Un gendarme lo sbilucia-

va cosi Ira il buio e il bigio, giusto li dietro a Tor di Specchi: gli

pareva un barbone sospetto ;
e senza dir ne un ne due gli va so-

pra: Ferma! il vostro nome? Cavalletli. --
Brrr, il povero

gendarme diede un passo indietro: La scusi, sor Marchese, ca-

pisce... il nostro dovere... perdoni, sor Senatore... gia e nolte, che

vuole? ci si vede poco... se 1'avessi conosciuta, Eccellenza...

Stamaltina e stalo di nuovo a palazzo a rinnovare le scuse e i sala-

melecchi: e il Cavallelti a farci su le sganasciate.

Ma curioso anche lui ! perche si ficca in questi lafferugli?

To', questa mi piace : ciascuno ha i suoi gusli; e lui ha il baco,

che non si crede Senatore, solo per ire a scarrozzare in locca d'oro.

Ad ogni modo egli e cascato in piedi: ben peggio e avvenulo

a quel povero forestiere, che i Garibaldini acchiapparono per via c

gli fecero per forza gridare Yiva Garibaldi, e poi...

1 Atti della I* eomp. Gendarmi, n. 1351.
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E poi gli avran rubata la borsa?

La borsa no, perche sembra non 1'avesse piu: pigliarono solo

per lornagusto 1'orologio e la catena del suo cocchiere l.

Cortesi, i liberator! ! .

E in via Savelli e altrove, non si degnarono visitare i bolte-

gai, e cercare le armi nel cassetto dei quattrini 2?

E io scommetto, che se i botlegai fossero usciti col manico

della scopa in mano, quegli eroi scappavano colla coda Ira le gam-
be. All'ospedale militare, presso a poco te li sbarattarono a que-

sto modo.

Che e stato cola?

Eh, tutti lo sanno: saltarono su un gruppo di quegli arrabbia-

li, e volevano entrare nella corsia dei ferili : chi sa che diavoleto ci

avrebbero fatto! II cappellano, che senti quel fracassio montare le

scale chiude la porta e la puntella colle spalle, il piantone corre in

aiuto; un sergente, non sapendo che si fare di meglio, si mette a dar

ordini: Caricate ! armi! Altri da mano a un tocco di fucile, la

trabatte, fa sonare e risonare la bacchetta: e quelli, tela 3. ~
Cosi per tutta Roma il popolo discorreva dei casi della notte, e

dei feriti e dei morti, e delle armi selvagge ritrovate per le vie: e

non si sapeva allora, che di queste il piu e il meglio dimorava tut-

tavia ne'ripostigli, dove si scopriron dipoi a centinaia e centinaia.

Ma piu che niun altro fatto attraeva un fiolto perenne di popolo lo

spettacolo miserando della caserma Serristori. Anche qui ciascuna

benediceva a Dio dei presso a cento Zuavi sottratti a certo estermi-

nio, pel solo caso d'essere uscili poche ore prima alle fazioni. Si no-

vellava con mirabile rallegramento di un giovinetto, gentiluomo fran-

cese e di gran casa, venulo precipitosamente a crociarsi per S. Pie-

tro, e con singolare provvidenza preservato. Aveva piu di differito

1'arrolarsi, per cagion di una febbre ostinata: al cader della febbre

si scrive, si veste, entra al quartiere. Ma che? appena postovi il

piede il male ripiglia, ed egli e costretto a gittarsi sul saccone. In

1 Proc. Acquaroni, p. 26.

2 Ivi, p. 16.

3 Ivi, p. 28-29. Vedi anehe MENCACCI, 1. c. p. 61.
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quella si dava 1' ordine alia compagnia di sortire in tutto punto di

battaglia. I camerati del novellino gli si fanno attorno: Olie, 1'a-

mico, non si viene a farsi zuavo per buttarsi a dormire. E in ci6

dire chi lo piglia per un braccio, chi lo lira pei piedi.

State fermi, dice il zuavo : ho una febbraccia. . .

Per la febbre c'e tempo dopo : ora andiamo a batterci.

A balterci? ci vengo anch'io.

Si leva, si carica del fucile, e s'intruppa colla compagriia. E Id-

dio d' uno scherzo soldatesco servivasi per salvarlo dalla morte :

giacche il letto di lui resto sotto i massi sepolto.

Del resto, male si potrebbe esprimere a parole, impeto di inde-

gnazione popolare che traboccava dal cuore degli spettatori alia vista

del cumulo di rovine, attorno a cui si vedeva travagliarsi la opero-

sita deiPompieri. I camerati altresi degli estinti, porgevano la manor

e noi abbiam visto cogli occhi nostri quegli invitti petti di crociati,

scrutare i ruderi sotto i tetti cadenti, e i muri minacciosi per lun-

ghi crepacci, gemendo e lacrimando, essi che lietamente sariano

marciati contro la metraglia. AH'apparire di umane membra, le ta-

stavano ansiati, se tuttavia serbassero il vitale calore. E quanto

amaramente rimpiangevano i fratelli d'arme, allorche il freddo delle

rinvenute membra loro ne annunziava la morte ! Sara il tale.

Dovrebb'essere il tromba No, quell' olandese, quel francese,

quel romano, che aveva qui il pagliaccio : povero giovane! So

invece risentivano segno di vita, con infmita cautela scoprivano in-

torno intorno le accumulate macerie, sempre palpitando non forse le

armi sepolte e le munizioni con nuovi danni prendessero fuoco. Infi-

ne lavare il volto interriato dei cari amici ritornati alia luce, confor-

tarli di bevande cordiali, studiare le ferite; e riconosciutele morta-

li, il sacerdote quivi slesso assolverli, come in caso di morte, pri-

ma ancora che venissero trasferiti all'ospedale. A momenti sospen-

devasi 1'opera del piccone, s'intimava silenzio, e gli esperti, curvati

in sui frantumi, chiamavano a riome i sepolti : e dove rispondesse

una parola o un gemito, quivi si velocitava lo sgombero con piu le-

na e con piu speranza.

Non uscira piu mai dalla mia rimembranza cio che a me stesso

intervenne. Erravo angoscioso tra i massi, e i rocchi, e i travi, in
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cerca di cui giovaro col sacerdotal ministero. Mi vien detto: Qua
si e inteso im lamento: dev'essere 11 Poggi. Si arresta il lavoro;

e io chinando il volto entro la polvere, dimando : Poggi. Son

qui; mi risponde una voce di sepolcro. Coraggio! si lavora for-

temente ad aiutarvi, coraggio! Ma intanto fareste bene a racco-

mandarvi al Signore. Yorreste che vi dessi la santa assoluzione?

domandaie perdono al Signore, di cuore. AHro non dissi, e odo

di sotterra la stessa voce di priraa, fioca ma distintissima, recitare:

Mio Dio, per essere voi somma bonta e perche vi amo con tutlo

il cuore, mi pento e mi dolgo... con quel che segue dell'atto di

contrizione. II quale atto terminato, gridai io pure dentro la terra

la formola del sacramentale perdono. Forse non era necessaria, e

gia la misericordia divina aveva preoccupato colla grazia I'anima

del fedele crociato: ma, Io confesso, niuna assoluzione feci io giam-

mai, che dal cuore mi uscisse piu ardente. I circostanti eran genu-

flessi, le finestre attorno gremite di spettatori, e tutti compunti e

impietositi da quel solenne perdono, invocato da un crociato marti-

rizzato sotterra per la fedelta alia santa Chiesa. Ebbi la gioia di ri-

vederlo, scavato dalla crudele sua sepoltura, dopo circa due ore di

fatica, e quasi intatto in apparenza. Mi ringrazio teneramente del

sacramento conferitogli nelle sue mortali distrette, e voile novamen-

te riceverlo con miglior agio. Si sperava che tra non molto polesse

ripigliare il servizio : ma le ferite invelenirono, e Iddio gli die la

corona con una morte tranquilla e serena. Giacomo Poggi era geno-

vese, in eta d' anni trentadue.

Quante simili scene si videro sulle ruine delta caserma Serristo-

ri, che avrebbero fatto pietose le tigri della foresta! E i Garibal-

dini... i Garibaldini, no: alcuni loro capi nell'ora medesima sti-

pavano una seconda mina sotto la caserma Cimarra, e persisteva-

no net congegnare Io scoppio della polveriera di Castello ! Cerlo e

che Francesco Cucchi e il Governo di Rattazzi, che di tali orrori,

non che solo complici, eran artefici e pagatori, se avessero studiato

appositamente il come accattar odio ed esecrazione sopra le loro

imprese, non sarebbero riusciti gran pezza nell' intento
, quanto

con questo solo misfatto. Non e piu insurrezione, sclamavano i
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Bomani, non e piu guerra d' uomini : cotesto e furore di mostri, e

rabbia di demonii. Cotali voci le abbiamo intese noi: prorompe-

vano da tutte le bocche, da tutti i cuori; e fino ad ora si rinnovano

dai cittadini e dai viaggiatori in passando ul luogo. Non e cM ri-

miri quei resti infelici, quasi testiraonii riraasi in piedi a narrare la

ferocia dei settarii, che non vi lasci sopra la sua maledizione.

Gioverik consegnare alia storia i nomi delle vitlime, che sono pur

degni di sopravvivere in terra
,
mentre sono scritti

,
lice sperarlo .

nel libro della vita in cielo. Sono Carmine Carletti di Olevano negli

Stati pontificii, Luigi Carrey di Arbois in Francia, Giuseppe Cera-

sani di Roma, Fortunato Chiusaroli di Roma, Emilio Claude di

Nancy , Federigo Cornet di Namur
,
Alessio Desbordes d' Isola di

Oleron di Francia
,
Cesare Desideri di Roma

, Federigo de Dietfurt

di Strasburgo o di Colmar
,
Giovanni Deworscek di Bologna , Luigi

Plamini di Roma
,
Giovanni Lanni di Roma ,

Eduardo Larroque di

Cahors, Michelangelo Mancini di Roma, Pietro Mancini di Roma,

Stefano Melin di Moulins, Francesco Miranda di Portici, Antonio

Partel di Vigo in Tirolo
,
Giacomo Poggi di Genova

,
Andrea Porta-

nuovo di Napoli, Edmondo Robinet di Saint-Pol-de-Leon in Francia,

Niccola Silvestrelli di Roma, Oreste Soldati di Genazzano negli Sta-

li pontificii ,
Domenico Tartavini di Roma

,
Yiltore Yiochot di Pari-

gi ,
due borghesi di Roma. Ci e di soave conforto

,
che i due preci-

pui mandatarii di tanlo assassinio
, Giuseppe Monti e Gaetano To-

gnetti, accettarono di poi con cristiano ravvedimento, anzi con esem-

plare rassegnazione il supplizio estremo
,
a cui li condanno la giu-

stizia umana. Vollero persino chiedere perdono pubblicamente al

corpo deiZuavi, si crudelmente offeso. La misericordia di Dio li

accompagni 1 !

Ma un altro discorso n'andava in que* giorni per la bocca di po-

chi, e solo in appresso divenne piu comune, che ci pare debito

stretto di non trasandare. Illustre e la memoria di Anna Maria Tai-

gi, madrefamiglia sanese, la quale visse sua vita in Roma, e nel

1 Vedi Civ. Catt. Ser. VII, vol. IV, pag. 723 ;
ovvero la piu ampia ftela-

xione degli ultimi momenti di G. Monti e di G. Tognetti. Roma, Civ. Catt.,

3868, 16V di 52 pp.
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1837 pass6 al Signore, ricolma di si ammirabili virtu, die il po-

polo romano bramo venerarla sugli altari, e se ne trattala beatifi-

cazione. Ora sopravvive ricordanza di una rivelazione, che ella eb-

be gia nella basilica di S. Paolo, e sembra rifcrir-si ai casi della in-

surrezione garibaldina. Pareva alia serva di Dio vedere Roma tut-

ta andare a ferro e sangue, e per la strage spaventevole sorgere

monli di cadaveri insepolti, e dalla loro infezione gittarsi una pe-

stilenza desolatrice. Ella mostravasi costernata di si grave flagello,

c ne recitava particolari atroci, che troppo bene si confrontano col

genere di armi manigolde accumulate in Roma dai Garibaldini, 'e

ai disegni da costoro manifestali per tutta Italia. La Serva di Dio

orava continuamente per la preservazione della cilia santa, mo-

strando anche fiducia di vedere placato, almeno in parle, lo sdegno

del Signore 1. In morte ancora lascio per ricordo ad una famiglia

devota, di conlinuare^le preghiere pure per questa grazia. Noi co-

nosciamo questa famiglia, e le suppliche colidiane, come furono

raccomandate, cosi si praticano tullavia di presente, dopo oltre

trent'anni. Yi fu tra i partecipi del segreto chi dubito non forse la

visione accennasse alia desolazione del colera
; poi si tento inter-

prelarla de' disaslri avvenuti sotlo la repubblica del 1849: tultavia

le circostanze Iradizionali non sembravano verificarsi appieno ;
e

solo parvero porgere plausibile adempimento il 22 Otlobre 1867.

Infatli, due ore prima che succedesse rattentata insurrezione, un

sacerdote nonagenario, il cui nome e notissimo a tulla Roma, ap-

punto perche stato depositario dei secreli della vcnerabile donna,

disse ad un altro sacerdote (venuto a lui per conforto delle pubbli-

che calamita) che egli presentiva un' orribile sciagura soprastante a

Roma. Aggiunse come egli si sentisse una ferma fiducia, che

la venerabile Anna Maria avrebbe difeso la citta
;
e che era d' uopo

subitamente recasse la immagine di lei sul Campidoglio, perche

quello era il punto preso di mira dai seltarii, e salvato il Campido-

glio, Roma era del Papa. Chi udiva tale proposta, oppose che non

:
^

1 Tutto cl6 si accenna anche nella Romano, beatif. et canoniz. Servae Dei

Lnnoe Marine TaigL Swnmar. super dubio an sit signanda commissio in-

'odnclwnis causae etc. pp. 146, 284, 312.

>erie VII, wl VII, fasc. 466. 28 10 Agosto 1869.
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gli pareva pmdenza, tra tante turbolenze eln oratarda, condursi al

Campidoglio. II vegliardo insistctte, lo rassicuro, lo benedisse; e il

messo si pose in cammino. Giunto a pie della salita, un suo amico

da una finestra lo scorse e lo sconsiglio dal procedere piu ollre, in-

timandogli, quasi imperiosamente, di ritirarsi a casa : cio non

ostante il sacerclote sail tremando, e pure risolutissimo di adempie-

re la commissione.

11 Campidoglio parvegli silenzioso e deserto: vide il cancello, di-

rimpelto al posto dei Gendarmi, aperto e vi sali quanto trovo di sca-

le, atteso che il vegliardo gli aveva ingiunto di porre Y immagine

sul piu alto luogo che potesse : e giunlo all'ultimo ripiano, propria-

mente sotlo la torre della campana, vide una cassapanca, e disegno

scostarla dal muro, altaccare la immagine (aveva a cio portato se-

co delle ostie) e ricoprirla col mobile. In quella udi dietro una por-

ta vicina muover gente, e vide aprirsi la porta stessa. Disse ad

una donna, che quivi era, se essere venuto col solo intento di col-

locare una immagine. La donna, Carlotta per nome, attonita guar-

do la figura, e ravvisatala, sclamo : Ma questa e la venerabile

Anna Maria Taigi, anch' io ci ho divozione. E promise di adem-

piere ii desiderio del sacerdole. Questi discese freltoloso e tornossi

a casa. Dopo un 25 minuti udi la fucilata ingaggiatasi al Campido-

glio. Nell'ora medesima entrava a visitare il venerabile Vecchione

sopra mentovato un sacerdote bolognese, a noi ben noto, e fu ac-

colto con queste precise parole : D. Pietro, la Venerabile ha pre-

so possesso del Campidoglio a nome del Papa ;
e lo difendera dai

Garibaldini. E da notarsi che in quel punto non si era cominciata

1' azione, e per la lontananza del luogo non si udi ne allora ne poi.

Le quali cose tutte parvero singolari ai divoti della venerabile

Anna Maria Taigi: e sapendosi da tulte le sue memorie, e ancora

dai processi ecclesiastici, quanto spesso ella avesse, diremmo qua-

si, stancato il cielo di preghiere per la liberazione di Roma dai pre-

veduti flagelli, vollero fermare la ricordanza deiravvenimento coa

una dipintura che 1'adombrasse. Yi si rappresenta il Santo Padre

Pio IX in atto di supplicare 1'augustissima Trinita, ricordando per

via di simboli la defmizione dell'Immacolata Concezione, e interpo-

I
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nendo la mediazione degli Apostoli Pietro c Paolo : vicino al Ponte-

fice e genuflessa la ven. Anna Maria, unitain una stessa preghiera :

in uno sfondo appare in iscorcio il Campidoglio assalito e difeso.

Sappiamo che questa composizione fu presentata al Sanlo Padre, e

corre per le mani di molti. Noi a tali particolari non diamo piu pe-

so che essi richiedano: contuttocio, avendoli raccolli diligentemen-

te dalla bocca di coloro che vi ebbero mano, sia per ordinarli sia

per eseguirli; e riputandoli certi, quanto consenie la umana fede in

persone di specchiata probita, li abbandoniamo con fiducia al libero

giudizio degli avvenire.

UYI.

Discorsi e zannate per tutta Italia.

Diverso assai dalle conversazioni romane agitavasi il cicaleccio

dei settarii per tutta quanto e lunga la Penisola italiana. Costoro lun-

gi dal yergognare di se, mostravano il volto, quasi che 1'attentato

contro il Sanlo Padre avesse loro circondato il capo di un'aureola

luminosa. Sfidavano il pubblico sui giornali: e quello chepiuparve

degno di nota si fu, che negli sgabuzzini de' gazzettanti, non solo la

cospirazione, ma tutto fil filo il disegno della insurrezione era noto

. notissimo, primo che da Roma ne potessero giugnere gli avyisi. So-

lo erravano nel riuscimento, che supponevano a seconda dei loro vo-

ti, e invece era fallito : del resto novellavano del popolo corso alle

ami, delle barricate ond'era irta la citta, delle mine posle sotto le

caserme (e nominavanle), e di altri particolari. E inutile spigolarne

da venti o trenta giornali le confessioni : essi sono tuttavia nelle li-

brerie, li consult! chi ne abbia vaghezza. Tanto i diarii ufficiosi al

Governo, quanto i mazziniani puri erano in do d'accordo.

Pero il cattolico popolo italiano, devotissimo al Papato, era co-

stretto ad ascoltare quasi il lugubre lamento del Santo Padre, e

fin dal giorno 20, cioe 48 ore prima del fatto, udire ripetersi agli

orecchi, che i Piomani si battevano contro il Pontefice, e il sangue

(difensori

di Pio IX si versava a torrenti : e per giunta alia dcr-
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raia dai ritro\i del seltarii si bandiva come hulubitalo, clic dei sa-

cerdoti era falto macello, e die le tesle dei Cardinal! porla\ansi in

sulle picche al Yalicano, per vincere la sua ritrosia in rinunziare al

reame temporale. Pei fedeli furono ore d' inferno. Tuttavia non sa-

pevasi dai settarii allra cosa, se non che 1'insurrezione era comin-

ciata la sera dei 22. Francesco Cucchi ne a\ea spedito annunzio al

ministro di Viitorio Emmamicle, due ore prinia di mettervi mano :

e cio con un dispaccio (a quanto ci dicono) cosi concepito in gergo :

Mandate valigia. Quindi non e maraviglia che se nc diffondesse

per Firenze la notizia, e die il Comitato centrale garibaldino la Irom-

basse^siccome certa 1.

Su questo unico punto certo, c colla scoria dei disegni presapu-

ti, ciascuno scribaccliialore del parlito raccontava la storia della

sollevazione, intessendola di casi maravigliosi e di Irionfali sue-

cessi. Pareva uno spirito di vertigine dcmoniaca spirasse dall'abis-

so : in Firenze e nelle province i fogli correnli e slraordinarii vomi-

tavano a torrenti le menzogne, le calunnie, le beslemmie: i posted

non potranno formarne adeguato concetto. Noi, per saggio, toglia-

mo alcuni brani da un giornale di provincia, c sard, troppo. II Ga-

liani era (e forse e: non ci curiamo indagarlo) il portavoce della

setta negli Abbruzzi : scritto in lingua di Centauri e non d' uomini

italiani, e fastidioso in guisa, che gli associati, lempestali da tale

piaga, dopo il terzo trimestre che ricevono il giornale non si be-

nignano di pagare . E pure esso erasi guadagnato la profenda, rin-

ghiando accanitamente contro i facchinizuayi, contro Francesco Due,

contro i codini, contro le celebri donne del paese. Proprio nella piu

alta marea della insurrezione garibaldina, si trovo si basso nei fon-

di, che dovette mutare I'mfolio nell'inquarto; e cosi caduto di bue in

pecora corneggiare con piu reo talento che potere.

Scagliavasi contro il Rattazzi, perche tremolando dinanzi al Mo-

niteur di Parigi non si risolveva di fare lo sforzo solenne di ri-

cordare ai raestatori, che noi non siamo degeneri nepoti di quei ri-

1 flazione, 23 Otlobre. Nota che il foglio segnato colla data del 23 e stam-

pato il 22.
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nomati popoli, eke seppero piu volte fiaccare 1'orgoglio straniero.

Non sapeva inghiotlire, che non si mandasse resercilocontroRoma,

e 1'armata navale a Civitavecchia. E intanto cercava d'iaipietosire e

squattrinare le signere garibaldine : Deli versale il vostro obolo, e

anziche pensare di spendere per gli abbigliamenti, mostrale die ave-

te cuore, e che siete italiane. Oh quanto il vostro nome sara bene-

detto e riverito, se privandovi d'un belletto (le garibaldine sono

tutte ritinte?) il valore di esso concederete al volontario nel campo,

che vi domanda pane. Ci lusinghiamo che queste parole saranno be-

ne apprese da noi, che tanto nobilmente finora avete intese (sic) di

'essere italiane. Non dubitate, donne, siate generose porgete be-

netica la rnano : e la voce dei figli d' Italia, dei vostri fralelli, che

giunge a voi
,
e nel suo lamentevol suono si altende soccorso subi-

taneo.

Poi veniva un'avventura di guerra, che faceva presentire i casi di

Roma: Giovanni Porta e la sua compagnia prima del 21 hanno so-

stenuto un brillante combattimento colla peggio dei zuavi. 11 nostro

concittadino coi suoi 70 ridolii pel detto scontro con forze raaggiori

a 66 era il 21 a Scontriglia, a poca distanza da Roma, insieme con

Salomone, che forma 1'antiguardo dei quattromila del generate Me-

notti, mentre era il Capo principale ad Orvinio. Dal momento che si

e battuta 1'assemblea per meltersi in marcia verso Roma, lo stesso

di 21 non abbiamo piu nolizia, ne possiamo dir altro che i noslri

prodi compatrioti comandati dall'eroico Federico Salomone, hanno il

posto d'onore dei bravi che e quello di rischiarare la marcia dei

compagni e aprir la via; essi penseranno a salvare i prigionieri, e

il nostro amico Fabris. Preghiamo il municipio a mandare alia ri-

speltabile signora Fabris, come 1'anno scorso, Tonorario dovuto allo

sposo come Aiulanle maggiore della nostra Guardia Nazionale.

a bisogna udire i casi della sollevazione de' Romani. Dalle

m. del 21 cominciava in Roma la rivolta, e tin dalle ore 1 pom.

20 si troncavano i fili elettrici, e le comunicazioni ferroviarie. La

del 21 i condolti del gazometro si rompevano, esi elevavano le

rime barricate, a cui succedeva quella lotta indescrivibile, che du-

da piu giorni. La notte stessa cerca entrare Menotti a soccorrere
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il popolo romano. Tutta la citta e coverta di barricate; ma anche

ogni purito opposto e preparato colla micidial arte delle fortificazio-

ni passeggere ,
ed e una specie di trinceramento. Convien rivendi-

care la citta palmo a palmo ,
e procedere come in una fortezza eke

ha T ultimo suo ridolto in Castel sant'Angelo. Gli Zuavi adoprano

anche il pugnale colla fredda e disumana atrocia de' nostri (sic)

briganti, e son furniti anche di bombe a mano aU'Orsini per toglie-

re gli spazi in angolo morto a' piedi de' Palazzi Cardinalizii e del

Conventi . Solo il prete poteva fare una guerra simile. Ma i trie trac

confezionati dai Gesuiti di Parigi e del Belgio non arresteranno

gl' impavidi Abbruzzesi.

Yili sempre ,
e nati a tutte le brame degli schiavi

,
si arrotavano

con piaggerie di trascinare la Prussia a nimista colla Francia e col

Papa; e speravanlo,e ne menavan festa. I1 Ministro prussiano si e

presentato ,
come Papirio a Tolomeo delineando all' Imperatore il

cerchio da cui non doveva sortire... Un perpetuo Evviva die ripeta

tutta la nazione Haliana, mille evviva perenni dalle umili sponde

del nostro Aterno a tutti gli Alemanni, al creatore deli'unita germa-

nica, ecc. ecc. Col soccorso del cerchio di Papirio, e chiaro che

Garibaldi doveva operare imprese da lasciare scornato Alessandro

Magno e Orlando innamorato. Infatti il suo obbiettivo geografico

e politico era Roma. . . far insorger Roma... . far uscire da Roma la

massima parte della guarnigione e sconfiggerla, con altre leggiadre

valentie
,

che si presentavano alia chiaroveggenza dei Generali ga-

ribaldini. Se non che anche questo piano o sistema e andato a

vuoto; perche 1'astuto Gesuita ne ha avuto qualche sentore. . . Dip-

piu tutta la nobilla franeese
,
tutti gli avventurieri del mondo

, ed i

Turcos
,
Cacciatori di Africa e di Yincennes di Napoleone ban rad-

doppiato il pristino esercito pontificio ,
che ora puo valatarsi a pift

di ventotto mila uomini scelti fra piu fanatici e piu bravi soldali di

Europa.

c< Prima ehe il Papa elevasse opere staccate ancorche campali, e 10

armasse di cannoni
, prima che portasse il suo esercito ad una cifra

enorme, i Generali di Garibaldi ban dovuto risolversi a fare un col-

po decisive su Roma stessa, e tentar tutto anche co' loro militi qua-
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inermi ed anche scalzi e famelici. Moriamo per la patria ,
mo-

riamo per Roma, han detto... Menotti e Saloinone ban tentato intan-

to di penetrarvi ,
e si son posti alle sue porte , aspettando die loro

si aprissero dalla popolazione. II 22 la soldatesca leocratica occu-

pava tutti gli sbocchi principal!, iutti i punti centrali e dominant! di

Roma, e spezzava con arte somma la circolazione per le vie princi-

pali ed ogni comunicazione. I conventi a mura solidissime
,
di cui

Roma e si piena, si tramutarono in ridotte; mentre non si dimentico

pure (quanto e furbo il Gesuita!
)

di trasportare fin dal 20 a CM-
vecchia i 1200 detenuti politici, e mandarvi il d'Argy a comandante.

Malgrado queste furbizie, ad ogni modo il popolo inerme ha co-

minciato ad armarsi coi fucili tolti ai corpi di guardia repentina-

mente assaliti. La caserma Serristori piena di Zuavi e saltata per

aria con una mina. A Porla del Popolo furono uccisi molli gendar-

mi e disarmati gli altri. . . A Yiterbo, Yelletri e Frosinone il popolo

e
4

insorto come a Roma. II colonnello Azzanesi con due mila uomini

e prigioniero degli insorti! Al combattimento di Acqua Acetosa pres-

so Roma i papalini sono stati baltuti ed hanno perduti altri due pez-

zi di artiglieria. Di piu due compagnie di cacciatori indigeni sono

uniti agli insorti . . . Garibaldi tocca le porte di Roma
,
c puo essere

entro 1' eterna citta prima dello sbarco dei Frances! . . . Una banda

d' insorti vedendo luccicare qualche lume di lontano con un numero

alquanto di persone, credendo fossero soldati pontificii, scarico,

senza colpo ferire, da quella parte i moschetti ... Seguitano le di-

serzioni dalla parte dei pontificii, ed a mio credere i Reverendi tra

breve rimarranno senza truppa; ed allora?... L'ex re France-

sco II e fuggito da Roma con tulti i residuali elementi dell a sua fa-

miglia!... Yiene confermata la nuova della fuga del Papa 1.

Tali erano le novelle della insurrezione romana, che al popolo

italiano si propinavano dai giornali garibaldeschi, scritti in istile tur-

comanno, si appiccicavano in carlelloni alle canlonate, si versavano

a mandate in polizze colorite nelle tabaccherie
,
nelle bettole

,
nelle

mescite di liquori: era una batteria perpetua di scempiataggini, di

fanfanate da ubbriachi, onde intronavasi la Italia dall'Alpe a Lilibeo.

1 // Galiani, 13 e 28 Ott.
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Gli stessi giornali del Governo e delle grandi cilia non perdeva-

no al confronto degli slracciafogli di provincia; differenziavali un

solo divario, che neH'aminannire cosi falte zannate, contenevansi al-

quanto meglio nella gramnmtica e nell'ortogratla. Potremino recare

cento. esempii deUa stampa di Firenze, di Napoli, di Milano, di To-

rino: ci e forza di non cimentare piu oltre la
. sopportazione dei

lettori.

Se non che mentre per 1'Italia strepitava cotesta insolenza, ed

ecco piombare da Napoli a Firenze il generale Durando, chiama-

tovi per c.alzargli la giubba di ministro, la quale ciascuno nliutava.

Costui come che la coscienza gli prudesse forte di avere sfacciata-

mente favorita la Garibalderia, pure tanto si fido della polizia ro-

mana, che non si perilo di fermarsi in Roma dalle ore 8 del matti-

no 23 Ottobre, insino alle 4 del giorno, Conducea seco ii Silvagni,

notissimo ferro di boltega rattaziana. Si calo adun albergo oscuro,

senza slrepito : pero non gli fu dato dispiacere ;
contentandosi il

Governo di farlo pedinare in secreto, e accompagnarlo con un te-

legramma di raccomandazione sospelta al colonnello d'Argy in Ci-

yitavecchia l. Ora prima di toccare Roma il Generale venia su

per la valle del Sacco, in ferrovia, a notte buia: sognava cose ome-

riche dei nuovi Titani di Garibaldi, nuovi Pelii imposti a nuovi

Ossa, e rOlimpo mezzo conquassato, come novellavano le gazzet-

te. In passare le gallerie sotterranee gli parea riudire la fucileria

di Custozza, i fenili scambiava con blocaus, i magazzini con fortez-

ze, i carreUoni del carbone in parchi di cannoni rigati in balleria,

i pali del telegrafo colla prima linea dei volteggiatori. E piu si ac-

costava a Roma, piu gli si arricciavano i capelli: gia vedeva le

caserme in fiamme, i monti dei caduti solto le barricate
; quando

il fischio della macchina gli annunzia Tarrivo alia stazione. Smon-

ta, percorre le vie: tutto e sgombro e tranquillo; piu oltre intoppa

nella banda musicale che accompagna la guardia reale al Yalicano.

11 di seguente era a Firenze. Settarii grandi e piccini gli si ser-

ravano ai panni: Dite, Generale, che c'e di nuovo a Roma? che

1 Telegramma in cifra, dato alle ore 4
3

/ 4 pom., nei Doc. mss. degli Archi-

vii, 23 Ottobre.
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stragi, neh? che esplosione di valore romano ! che carnaggio di

mercenarii !

Uhm, io non me ne sono accorto.

- Ma non ci avete udito.il cannone?

- Manco una castagnuola.

E le barricate come si difendono?

Le barricate, si, le fanno a chiacchere i magni \iri del caffe

Doney, gli arruffoni dell' Indipendente, della Riforma, del Dove-

re, <\e\YItalia, e coda: le inalzano, le combattono, le prendono,

sulla carta : in Roma non ve n'e sentore. Non v'e di vero che la

caserma Serristori diroccata in un angolo : tutte le altre che su pei

giornali vanno saltando, vi dico io che le son piene di soldati, e

fecero saltare per benino quei moccicosi che andarono a stuzzicar-

le. Gia, se non ci andiamo noi coi nostri battaglioni, coloro non ne

imberciano una: e si che gli ho aiutati al possibile: ho dato solto

mano un po'di tutto, veste, pecunia, vettovaglia, armi, polvere; ho

fatto persino 1'arrolatore insieme con fra Pantaleo! Che potevo fare

di piu?
-

A udire siffatte novelle i papassi della garibalderia si davano ai

eani per la rabbid, e avrebbero voluto di presente tappare la bocca

al Generate. Ma il Durando era de' pezzi grossi, e a tocca e non

tocca di sgraffignarsi un portafoglio : dunque zitti, e baciar basso.

E po' poi non mancavano i garibaldeschi malvacei, cui cominciava

a putir forte la prepotenza del Rattazzi, e la muffa del Comitato

centrale, i quali, d'accordo come pane e cacio, ogni maltino sbale-

stravano una serqua di vittorie, che a vespro si riconoscevano per

acciacchi
;
e intanlo sequestravano la valigia postale di Roma, per

mantenersi.in possesso di scodellare bugie a tutti gl'Italiani. II per-

che uno scriba fariseo della Nazione, che era tra gli uditori del Ge-

nerale ministreggiante, un tratto sbietta allo scriltorio, e spappa-

galla di lungo : A tulto il 23 lasciavasi il monopolio delle notizie

Comitato di soccorso, il quale annunziava la insurrezione, le bar-

te, il trionfo degli insorti. Forse a taluno iraportava propagare

igitazione nel paese con queste gravi notizie... Al gcnerale Du-

indo non era lecito applicare il sistema adottato per la corrispon-

iza postale. Or questi giunse stamani a Firenze, e vi giunse per
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Tia di Roma Civitavecchia : vi giunse dopo essersi trattenuto in Ro-

ma per ben sei ore. Egli reco da quella citta notizie ben diverse da

quelle che il Comitato avea qui plena balia di pubblicare. A questo

punto ebbero liberta giornali e corrispondenze, e 1'isolamento di Ro-

ma fu chiarito una novellelta, alia pari del combatlimento che du-

rava da 36 ore. E piu sotto: Di barricate non ce ne sono punto,

tranne quelle erette alle porte della citta dagli zuavi per ordine del

Governo l.

Ma perche i giornalisti non osarono mai sbugiardare in faccia le

novellette garibaldine, fmche si mantenne in sella il Rattazzi?

Intanto che la evidenza della verita smaglianle non veniva a con-

quidere i malandrini loro malgrado, gli aruffapopoli nelle citta ita-

liane davano in isfuriate, che diremmo tragedie da burattini, se non

fossero scelleratezze da indiavolati. A Cascia, cittadelta dell' Um-

bria, lenevano il mestolo quattro imbroglioni : all' udire tanto fra-

cassio vittoreggiante, una bella sera credettero per di buono che

Garibaldi avesse scalato il Campidoglio. Dunque capilan Fracassa

si consiglia col colonnello Fulmine, si danno ordini al sergente Ter-

remoto: Si gridi repubblica, piantiamo 1'albero della liberta.

E poi, dagli ai tamburi, ai corni, ai serpentoni: balzano ad acciar-

pare la banda civica : Girate per la citta, e sonate.

Che si sucna, cosi allo scuro ?

- L' inno di Garibaldi, e quale altro diavolo volete, sonate, se-

nate a grande inferno.

Si gittano in volta a tribolare i galantuomini : Vittoria! Fuori

i lumi! Viva Garibaldi, viva la repubblica, fuori le bandiere. I lu-

mi, sor Emidio! i lumi, sora Nannal i lumi, o che... Ed era

forza cacciare alia finestra un moccolo
,
o veder volare in frantumi

vetri e persiane. II diavoleto imperverso piu ore, fmche quei sacri-

leghi, per istracchi, lasciarono quietare i cristiani, che tra il credo

e non ci credo, palpitavano in atroce angoscia. La maltina si vede-

yano i signori della baldoria con tanto di broncio.

Che e stato?

Non saprei.

1 Nazione, 25 Ottobre 1867,
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Ma non si pianta 1' albero della libertti?

Non m' infastidite.

Breve
;
era loro cascalo tra la pelle e la camicia come un secchio

di acqua fredda, colla vera novella dell' insurrezione sfumata : ed

essi arrovellavano di umor nero, rabbioso, serpentoso. Pensavano

alle beffe che di loro farebbero i cittadini, e molto piu i Norcini, i

quali ad uso de' confmanti, han sempre il tarlo coi Casciani, e van-

no a nozze, quando lor viene il destro di metterli in canzonella 1.

Ma Cascia non fu la sola a cadere in questo Iranello : Siena porto

il fiocco. E pure se v' e soito la cappa del sole un angolo di terra

devoto al credo vecchio, e 1' antica Siena : perche a noverarvi gli

uomini veramenle intabaccati di garibalderia, appena v' e da fame

un mazzo. Or costoro pagati a cio, spalleggiali dai frammassoni,

premiati di ciondoli e di ufficii, rimorchiano a senno il consiglio

municipale, e volentieri fanno tutto cio che contrista i concittadini.

Pero come si tennero per sicuri della presa di Roma, non posero

piu misura nell' avvilire se e la citta, meltendola in visla di empia

|

e di cannibalesca. Roma e nostra, sbraitavano essi in piazza,

Garibaldi e in Campidoglio: i vili mercenarii a quest' ora (era il

mezzogiorno del 23) ,
sono incatenati, la pretaglia si spaccia per

I'altro mondo, gia piu d' un Cardinale e freddalo : il Papa e guarda-

to a vista, e guai a lui, se non viene a' patti come vogliamo noi : non

si rispettera ne persona ne cosa in Roma: tutto e in man nostra.

Queste parole le sappiamo da chi le intese in Siena in quel giorno,

e sappiamo altresi, che furono ripetute in cento altri luoghi. E qua-

ie sorgesse il gemito de' Sanesi in ascoltarlo, e quale orrore se ne

diffondesse per le case, e piu agevole immaginare che descrivere.

Ma i ribaldi a questo pure iniravano e del pianto dei buoni assapo-

ravano infernale diletlo. Un branco di loro assale il Sindaco, che

dabbenuomo e debole, si lascia strappare il permesso di festeggiare

col campanone municipale. A quei rintocchi ferali, che aggelavano

il cuore di spavento, pareva a ciascuno udire 1' agonia della citta

reina del cristianesimo, e la immaginava corsa, straziata, zampeg-

giata dalle orde forsennate, e quasi vedeva cogli occhi suoi la tanto

1 Unita catt. 23 Nov. 1867.
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promessa e minacciata strage de' sacerdoti e dei principi di sanla

Chiesa. Appena osavano fissare il pensiero nel Santo Padre, forse

non piu superstitc tra lo sterminio de' suoi figliuoli. Inyano i capi-

setta maneggiavansi a destare tumulto e plauso ;
invano sguinza-

gliavano i cagnolti a coprire le cantonate di affissi annnncianti vit-

toria, e die Roma aveva spezzate una volta le catene dell' ultimo

dei Papi: il popolo disertava le strade, e tranne qualclie strido di

settarii bestiali, e qualche loro bandiera, Siena rincluudeyasi in im

silenzio di sepolcro, oppresso ognvmo e costernato dell' immensa

sciagura del mondo crisliano.

Poco duro, merce di Dio, 1' affanno morlale. 11 Prefetlo di Siena,

die ebbe prontamente la disdetla delle novelle garibaldine, chiama

a se il Sindaco, e lo rimbrolta della sua ayventataggine : ai cartelli

di vittoria succedon altri, in eui.il Governo promette di dar esso le^

desiderate novelle, appena giungessero sicure: i malvoni e pagnot-

tisti e confident! di polizia pigliando la yolta loro sbucavano con in
f

,

mano una carta da indirizzare al Re, per supplicarlo di marciare

su Roma. Volevano al lulto spedirla a Firenze prima di sera: quin-

di nn piantare gli scriltoi ne' caffe, nelle beltole, ne' trebbii; un tirar

per la giubba i passcggeri, un parlamentare, un dimenarsi, un ar-

rabattarsi attorno a ciascun uomo pure per raccaltare firme. Otten-i

nero a questo modo le sottoscrizioni di alquanti garibaldini di ripie^

go e di scimuniti, che non osando guadagnarsi la scomunica mag-

giore coll' armi in pugno, la si tirayano sul capo con una pennata 1.

Non e pero da credere clie cotali sacrileghe pagliacciate nasces-

sero interamcnte spontanee dalle logge garibaldesche e mazzinia-

ne; no: le seminava con destrezza e dissimulazicne il ministro

Rattazzi, e non senza gran perche. Grimportava di sollevare, se

possibil fosse, la nazione contro Roma, e coonestare cosi la gia de-

cretata invasione reale e atterrire la Francia dall' intervento. Pero

Fagitazione soffiata per via di telegrammi e di secreti avvisi, il di-

mani della spenta congiurazione di Roma, faceva parte essenziale

di un suo pressantissimo disegno estremo. Imperocche egli erasi

alia fine chiarito con indubitata certezza, che Napoleone III era

1 II fatlo e appena accennato nella Gaza, del popolo, di Torino, 25 Ottobre.
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jrmo di mantenerc la Ccnvenzione, so fosse d'uopo, ancora colic

li, e che la Francia di do richiedeva il suo Sovrano con lale

ardor popolare, die quasi parea minacda. Al Rattazzi adurique non

rimaneva altro partito, fuorche o di aperto nemico, o di truffatorc

politico. Abbraccio questo secondo, e a lull' uomo si pose all' opera

di tradire Y Imperatore, la FJ ancia, Roma, il mondo caltolico. Si

gitta anima c corpo al Comitato cenlrale d' insurrezione, cui fino

allora aveva servito con misura, e melte una sola condizione: che

Roma non resti in balia di Garibaldi. Da questo punto brucia i va-

scelli dielro a se: o vincere la prova, o restare sul terreno. Non

solo lascia la briglia sul collo alia invasione, ma la rinforza, Tattiz-

za, la infoca a tutto potere, e scatena Garibaldi dalla Caprera, a

capitanarla. A cansare la malleveria e 1' ignominia di si reo fatto,

finge di smettere la carica di ministro, e no conserva il potere, anzi

1'onmpotenza. Cos! nascoso dietro la cortina, accoglie Garibaldi in

trionfo a Firenze, e lo scaglia con rombazzo strepitoso contro Roma.

Dentro la citta da conquistare sollecita un plcbiscito qualsiasi (la fm-

ta lettera al senatore Ca^7

alletti) in cui si implori V intervento del-

T esercito italiano, il quale esercito egli trattanto faceva scaglionarc

in giro a' confini. Ma piu spera\
7a nella insurrezione : smorzata an-

che questa, ordina si tenga viva con avvisaglie entro Roma, e che

Garibaldi si avanzi con tulte le forze riunite : quindi ebbero originc

la masnada sempre in arme alia casa Aiani ; e di fuori le fazioni di

Monte Rotondo. Nel tempo stesso che il Rattazzi cosi operosamente

incalzava coll a violenza sul Pontificio
, volpeggiava perfidissima-

mente a Parigi per illudere 1' Imperatore, e impegnava in do persi-

no T augusta parola del suo Sovrano.

Cosi passarono procellosi e pieni di pericolo i giorni di Roma,

dal 22 al 29 Oltobre. Ma i Ministri di Pio IX che sapevano ogni

cosa, e con minime forze opponevano eroica resistenza, vuoi diplo-

matica, vuoi militare. insino all'ora, in cui la squadra francese dava

fondo a Civitavecchia. Ed ecco le ultime scene, parte atroci e parte

luminose, che ci offre la storia a colorire, prima dello scioglimento

del dramma, sulle vette di Mentana.
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I.

Sopra la sincerita della ritrattazione di Monsignor Scipione dei

Ricci, yia Vescovo di Prato e Pistoia. Note ad una Nota.

Gli scopritori ed editor! di document! inediti, sono un poco come

gli scavatori di pietre rare e di metalli preziosi ;
i quali, quanto sono

benemeriti delle arti quando si contentano di fornire agli artefici,

colla loro faticosa opera, materia da lavoro, altrettanto ne sareb-

bero i guastatori quando presumessero sempre essi medesimi fog-

giare quelle pietre e quei metalli. Non mancarono certamente mai

per 1'addietro, ed anche ora si trovano parecchi di questi scavatori

operosi e diligenti, i quali, forniti di buon crilerio non meno che di

squisita erudizione, sanno trarre essi stessi buon partito dalle loro

scoperte. Ma pur troppo 1'esperienza c' insegna che abbondano ora

anche quegli altri, che non avendo il buon senso pari al buon vole-

re, e pretendendo nondimeno di lavorar essi la materia che do-

vrebbero contentarsi di cousegnare agli artisti nel suo stato greg-

gio, producono mostri ed aborti di Storie documentate, e di Docu-

ment! illustrati, dove non rare volte i documenti smentiscono la

storia e le illustrazioni oscurano i documenti, con danno irrepa-

rabile, se non della storia, che poi altri piu oculato rifa, almeno
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della loro fama lelteraria e del loro credito di uomini cli sano cri-

terio. Che se si fossero conteutati della ROD ispregevole gloria di

cercatori infaticabili e di editori diligenti, lasciando altrui la cura

di collocare artisticamente quelle pietre rare e di lavorar fmamente

quei metalli preziosi; Yale a dire, se avessero lasciala allrui la cura

di intendere, spiegare, commentare, illustrare, apprezzare e valu-

tare quei document! da loro Irovali, e tirarne le conseguenze diritte,

aYrebbero meglio provveduto alia propria fama ed alia scienza stes-

sa: nella quale, non meno che nellc arli, e necessaria una certa co-

tale divisione?di lavoro, come ora si dice. Giacche non omnia pos-

sumus omnes. Ne si puo cantare e portar la croce. E, come diceva

dei suoi frati fra Galdino portinaio: Ognuno ha i suoi doni.

Alia quale imprudente razza di archivisti indiscreti, appartiene

evidentemente il sig. Agenore Gelli, il quale, per chiara vocazione,

non era chiamato che alia ulile, ma modesta, professione dr semplice

scavatore, e vogliamo dire scopritore ed editore di documenti ine-

diti. Ma avendo egli anche presunto di chiosarli e di illustrarli, gli

e accaduto di dare al pubblico letterario un' illustrazione ed un do-

cumento inedito della sua incapacita di capire i documenti. Inten-

diamo parlare delle Memorie di Scipione de' Ricci, vescovo di Pra-

to e Pistoia, scritte da lui medesimo e pubblicate con documenti da

Agenore Gelli: Volumi due in 16. Firenze, Felice LeMonnier 1865.

Le quali Memorie, cogli annessi documenti, il sig. Gelli pubblico col-

la da lui chiaramente professata intenzione di far onore al de' Ricci,

e dimostrarlo piu grande uomo che non fosse stato fin allora tenuto.

Infatti, nella sua Prefazione a pag. 10, dice che queste Memorie

serviranno a far meglio giudicare un buon Yescovo, cui Gesare

Cantu non ha dubitato di qualificare dotto e pio .

Ora in che modo hanno servito queste Memorie a far meglio

giudicare questo buon Yescovo? In un modo che niuno avrebbe mai

pensato. Giacche esse hanno appunto servito a porre fuori di ogni

mtroversia quello di che alcuni soltanto sospettavano, senza po-

3rlo pero dimostrare
;
cioe che monsig. Scipione de' Ricci fa un

inissimo ipocrita ed un solenne impostore ; ossia, cio che torna al

tedesimo, un buon giansenista.
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Si sa da tuiii che, nel 1805, quando Pio YII tornando da Parigi

(dove avea coronato Napoleone I) passo per Firenze, il Rieci fece in

mano, si puo dire, del Santo Padre, un' ampia e chiara rilrallazio-

ne dei suoi errori giansenistici e delle eresie del suo Sinodo di Pi-

stoia. Del che avea gioito assaissimo il sanlo Pontefice: si che, tor-

nato a Roma, diede in Concistoro al sacro Collegio ed ai fedeli tutti

la lieta novella.

Or chi avrebbe pensato mai che la ritrattazione del Ricci potesse

essere non sincera? Qualcuno in verita, ben addentro nelle malizie

della selta giansenistica, 1'avea sospettato. Ma come dimostrarlo?

Ed anzi come non credere che fosse temerario un tale sospetto?

lo (dicea la ritrattazioue scritta e sottoscritta dal Ricci), io infra-

scritto Scipione dei Ricci, gia Vescovo di Pistoia e Prato, professo e

dichiaro di venerare ed accettare puramente e semplicemente con il

cuore e con lo spirito tulte le costituzioni apostoliche, emanate dalla

S. Sede contro gli errori di Baio, di Giansenio e diQuesnello e loro

discepoli da San Pio Y fmo al'presente, ed in ispecie la Rolla dom-

matica Auctorem fidei, che porta la condanna di ottantacinque pro-

posizioni estratte dal Sinodo di Pistoia, celebrato sotto la mia presi-

denza e pubblicato per mio ordine. Riprovo quindi e condanno sotto

le stesse qualifiche e coi respettivi sensi espressi nella sullodata

Rolla tulte e singole le detle proposizioni, desiderando che a ripa-

razione dello scandalo sia reso pubblico queslo mio alto. Finalmente

protesto di voler vivere e morire nella fede della S. Chiesa cattolica,

apostolica, romana, con perfelta sotlomissione e vera obbedienza al

nostro S. P. Pio YII e ai successor! romani Pontefici come successor!

di S. Pietro e Yicarii di Gesu Cristo. Firenze, questo di 9 Maggio

1805. Io Yescovo Scipione Ricci m. p.
a

Questa rilrattazione il Ricci \ avea sottoscritta dopo perisatoci un

pezzo; era stato poi ricevuto ed abbracciato dal Papa in famigliare

e confidenziale colloquio : avea poi scritto egli stesso al Papa una

lettera sotto la data del 20 Maggio, nella quale ratifica 1'alto da

se firmato . Chi potea dunque sospettare legitlimamente ,
e molto

phi dimostrare, che questa ritrattazione non fosse sincera?

Ma mons. Ricci avea fatli i conti senza il sig. Agenore Gelli, ar-

chivistaprudente, non meno che illustratore intelligente. II quale non
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prima ebbe nelle mani le Memone del Ricci e allri documenti, dai

quali appariva chiaro
,
eke il Ricci era stato im impostore ed un

ipocrita, subito, senza dir ne un ne due, li pubblico. Del die in

verita- noi siam lontanissimi dal fargli col pa. Che anzi egli ne me-

rita le grazie grandi ;
non minori di quelle che dobbiamo pari-

mente ad altri editori per simili pubblicazioni. Infatti il sig. Gelli

rese con quella sua imprudente pubblicazione un insigne servigio

alia storia sincera del giarisenismo, fornendo una novella prova del-

la sua nota slealta e perfidia. Ma quello che, letterariamente par-

lando, non si puo tollerare, si e la presunzione di questi editori, i

quali, mentre pubblicano cio che torna a disonore di chi vogliono lo-

dare, o a lode di chi vogliono biasimare, danno al pubblico il docu-

mento di loro ignoranza col commentare i documenti che stampano.

Che cosa sarebbe costato, per esempio, al Gelli di pubblicare quelle

Memone senza niuna sua prefazione? Per tal guisa, niuno avrebbe

pure sospettato che egli le pubblicasse per far onore al Ricci; e tut-

ti 1'avrebbero ringraziato per i nuovi e interessanli documenti, che

presentava alia meditazione degli ammiratori della lealta gianseni-

slica. Invece, essendosi lasciato vincere dall'ambizioncella lelleraria

di voler illustrare e commentare i documenti che pubblicava ,
men-

tre mostro cosl di servire senza volerlo, e percio senza niun suo me-

rito, alia verita della storia, disseni invece assai la propria riputa-

y.ione, non solo di uorno lelterato, ma di uomo di sano criterio. lllu-

stro in somma se medesimo meglio assai che non i suoi document].

Del resto che non lulti capiscano quello che stampano, & tulvolla

una grande provvidenza. Che se i possessori di documenti ne inten-

dessero sempre il valore, credete voi che li stamperebbero talvolt&

con tanta premura e con tanto fracasso? Per fermo nel nostro caso

si puo esser certi che, se il Gelli avesse preveduto le conseguenzo

che, contro il suo eroe, si sarebbero dedotte dai document, da lui

stampali in suo onore, invece di darli alia luce, li avrebbe mante-

iti segreti, con non tenue danno della verita storica. Invece, non

itendendoli, pubblico ogni cosa. Si che ora non e piu lecito a ncs-

mo il dubitare che il De' Ricci non sia stato un solenne imposto-

>,
il quale ritratto bensi colle parole e collo scritlo (come era giti

i Vll, tot. VJJ, fasc. 466 . 29 12 Agosto 180^
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noto Urbi et Orbi fin dal 1805) i suoi errori e le sue eresie: ma

insieme, da buono, ossia da perh'do giansenista, sempre conserve

nel cuore e nella menlc quei suoi errori e quelle sue eresie, ne mai

sinceramenle le ritrallo, mentendo cosi solennemente, per quanto

era in lui, allo stesso Spirito Sanlo nella persona del sommo Pon-

tefice, del sacro Collegio e di tulli i fedeli: il che si e cominciato a

sapere di ceiio nel 1865, grazie allo zelo editorio del sig. Ageno-

re Gelli.

Le quali cose del resto non sono ignote ai nostri leltori. Giac-

che noi, secondo ehe molti di loro si debbono ricordare, fm da tre

anni addietro, appena vennero alia luce queste Memorie, avemmo

cura di scriverne con qualche ampiezza in due articoli, contcnuli nei

fascicoli del 20 Gennaio e del 3 Febbraio 1806, nel vol. V della

Serie VI, a pag. 201-213: e 322 337. E potremmo percio dispen-

sarci dal ritornare ora sopra le prove di quella finzione ed ipocrisia

del Ricci. Ma sia perche non tutti i noslri present! lettori lo erano

anche tre anni sono, sia perche la cosa ci pare di qualche momen-

io in se mcdesinu, a far intendere sempre meglio il grado di fi-

ducia che si dee avere dai buoni in ceita genie, sia perche dalla

ignoranza, in cui, come si vedra piu sotto, ancora rimangono alcu-

ni erudili sopra questa scoperta della finzione del Ricci si puo ar-

gomentare che non inulilmente si ripelono certe cose; per queste

e per altre ragioni crediamo bene il ripetere qui le prove gia date

altra volta della suddetta finzione : ricopiando, anzi tulto, in parte cio

che ne scrivemmo a pagina 324 e seguenli del volume sopracitato.

II Ricci, noi dicemmo, dopo sottoscritta in Firenze la rilratta-

2ione, non si era altrimenti tramutato da quello che era prima: sot-

toscrisse queirampissimo formolario che abbiamo veduto
;
ma in-

tese di soltoscriverlo secondo i suoi antichi sentimenti, non rece-

dendone un punto.

Delia quale riserva egli veramente fece trasparire un lampo al

medesimo Sanlo Padre nella lellera che gli diresse, dopo che quest!

fu lornato in Roma ;
iutlavia scnza gli schiai imenti che offrono

presenli Memorie, nessuno, sopra quel fondamento, o allro di simi

fatta, lo avria potuto incolpare d' inlingimcnto. Ma, secondo le Me

morie, che ci riferiscono le sue spiegazioni inlorno a coles la soscri-
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zione, la Bolla Auctorem e una Bolla ipoletica, che non condanna se

non delle eresie immaginarie, che il testo medesimo (del Sinodo)

condannava. Polea dunque sotloscrivere senza che quindi si potes-

se inferire che condannasse il suo Sinodo. E poco appresso : Si e

voluto far credere che il Sinodo condannasse le piu preziose verita

della nostra religioner per disci edei si bastava leggerlo. Sieno dun-

que salve le verita, e si abbandoni quel libro che e la innocente pie-

tra di scandalo . Colle quali senlenze non sappiamo per altro come

accordare le parole che vanuo appresso : Iddio non ha bisogno

delle opere noslre per sostenere le verila che ci ha rivelate
; ed e

anzi per nostro bene che le fa aboriire piu voile, perche non ce ne

gloriamo in noi stessi 1
. II che, in buon \7

olgare, viene a dire,

che il Sinodo conleneva verita rivelate, le quali la Bolla fece abor-

tire. Qui dunque Monsignore riconosce una vera conlraddizione tra

il Sinodo e la Bolla , e non gia una contraddizione , voluta intro-

durre con frasi ipoletiche dai compilatori della Bolla, come prima

affermava.

E questo in verila era il suo inlimo senlimento. Possibile, che

quanli leggono con animo caltolico il Sinodo, vi abbiano a ritrovare

il senso che la Bolla vi condanna, e che il solo Autore di quello noa

iscorgesse un tal senso? Ma come! se si mostra cosi islrulto di tut-

te le opere giansenisticbe, e i libi i che piu loda sono de' caporioni

della seita, e quesli mugnifica come dollori piu illuminali di quei

tempi , e fa intendere a ogni poco avere attinlo da essi le sue dotr

trine? Per poterlo suppore in buona fede sarebbe a dire o che egli

m avesse abbastanza discernimento per intendere il senso ovvia di

ie' mastri di eresie, e si sbagliasse in tutli; ovvero che tutta la

liesa avesse erralo nel definire gli error! appunto ne' sensi ovvii

que' medesimi autori.

Ma oltre a queste pruove troppo evidenli delle sue false ere-

, ne abbiamo una teslimonianza anche diretta. di lui medesimo

due sue letlere assai copfidenziali al Targiani, non inserite da

li nelle memorie, ma cacciatevi dall'Editore, che le ha.trovale fra

sue carte. Nella prima (auleriore alia fiitrattazione, e serilla

1 Vol. II, pag. 242.
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riel 1794), dice: Ho alzato la voce senza riguardo, ho combnf-

tuto a campo aperto, coiraiuto del Signorc, fmche ho creduto die

volesse questo da me. Adesso il ritiro, il silenzio e la prrgbierrj

sono il nostro dovere. 11 tempo di parlare verra
;
ma forse Iddio

10 ha riserbato ai nostri posted, quando Babilonia (Roma pon-

tificate) avra colmo il sacco: non e per questo che il grido della

fede (sono i dommi de' giansenisti )
non si senta sempre .... me

voglia o non voglia Roma, ha pur troppo la Chiesa adesso tutte le

apparenze di debilitazione e di vecchiaia per I'oseurameuto di tante

verita, che da molti s'ignorano, da' piu non si apprezzano . Non ci

e uopo della sfinge per dicifrare il gergo di queste parole. Piu chia-

ramente nell'altra (dello stesso anno 1797) a rispetto della Bolla

Auctorem: Roma si affatica per fare acceltare la sua Bolla in

iutli gli Stati
;
ma qualunque favore so le accord!

,
non potra mai

diventar crisliana. E quella un ferro che divide la Chiesa
;
ma che

le sara sempre estraneo 1
.

Egli dunque vedeva la dissonanza delle dottrine fra la Bolla o

11 Sinodo. Adunque, in primo luogo, egli scientemenle teneva dol-

trine, che la Chiesa condannava; e quelle dottrine riputava esser

le vere, e false le contrarie della Chiesa. In secondo luogo, egli

dunque mentiva, e sapea di mentire, tutte le volte che con forme di

tanta asseveranza atfermava di non avere inteso giammai le propo-

sizioni del Sinodo nel senso che la Bolla condannava, ed anzi che

cotesto senso non era 1'ovvio e il naturale.

Ma fosse pur vero cio che egli asserisce della purita delle sue

intenzioni, della reltitudine del suo animo, della schiettezza della

sua fede: la quistione non era qui. La quistione era, se il Sinodo di

Pistoia offerisse il fondamenlo a quegli error!, che erano dalla Bol-

la condannati come ovvii a presentarsi, secondo il senso naturale

delle parole. Or di questo e giudice la Chiesa, e giudice infal-

libile, se definisce un tal fatto, come falto dommatico. Egli dun-

que era obbligalo a sommettersi al giudizio di lei, come in fatli

somiglianti era stato! ordinato per rispello alle opere di Baio, di

Giansenio, di Quesnello e di altii. Ma ei non voile sottomettersi, ri~

1 Vol. II, pag. 297.
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pulando erroneo il giudizio della Chiesa, non solo ncl fatto del Si-

nodo di Pistoia, ma nel fatto altresi degli autori poco innanzi cilati.

sul conto del quali gli era imposto, col medesimo formolario di

IMo VII, di accettarc tulle le coslituziom aposloliche, che ne dan-

na>7ano gli crrori. Pero sul proposilo di queslo arlicolo del delto

formolario lascio scritto cosi : La famosa islruzione dei Ouaranta

contorse il cervello di tanli vescovi e dottori, per trovare il senso

condannabile nelle proposizioni tulto della Bolla Unigenitus ; e la

cosa riusci, come ognun sa, menlre fu vocc comunc che si salvasse-

Ja fede a spesa della buona fede. . . Baio, quel pio-e dolto leologo,

che tanlo ha illuslralo la Chiesa, sacrifice all'amor della pace la

propria eslimazione... Quanlo al Areseovo Giansenio... il libro Augu-

stinus che, per la malignita de'nemici della grazia di Gesu Cristo, di-

venlo porno di discordia, non era composto che per frcnare 1'orgo-

glio de' falsi doltori, che corrompevano la morale di Gesu Cristo 1 .

Adunque, nel solloscrivere il formolario di Pio VII, con quella

restrizione, di accettare le Bolle pontificie, secondo che esse condan-

navano alcuni errori, e di rigeltarle, secondo che esse atlribuivano

quegli errori a date opere ; primieramenle si dimostrava refraltario

alia Chiesa, che non solo ha 1'autorita di giudicare del dritlo delle

dollrine risguardanli la fede, ma anche del fatto: e 1'uno e 1'allro

giudizio interveniva in quel caso, e a lui ei
f

a imposla e Tuna e 1'al-

tra obbligazione. Secondariamenle menliva, e mentiva in.materiu

gravissima; o si riguardi al senso del formolario, che non potca es-

sere piu esplicito quanto ad includeie il fatto; o si riguardi al fine

pel quale gli fu imposto, il quale fu appunto per obbligarlo a rico-

noscere il fatto.

Conchiudiamo dunque che le memorie del de' Ricci, divulgale-

colle stampe per ristaurargli il buon nomc, non potevano riuscire a

lermine piu contraddittorio a quello che ebbe in mira Tedilore. Noi

lo affermamino per rispetto ai cattolici, presso ai quali solamenlc

ivria potulo averbisogno di difesa; e crediamoche da oggi innanzi

muno piu potra mellere in dubbio la sua reila di consumato gian-

senista, e la sua spaventosa oslinazione negli errori della selta.

\ Vol. II, pag. 23o-3G.
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E queste cose, come dicemrao, noi scrivevamo fin dal 1866, al

luogo citato.

Ma, per maggior evidenza della cosa t aggiungeremo alcune altre

dichiarazioni. Nelle sue Memorie il Ricci narra alungo il fatto del-

la sua ritrattazione, e le ditlkolla ch'egli prove a solloscriverla.

Mi si parava dinanzi agli occhi (dice a pag. 237 del vol. 2), ii

dovere di coscienza per non tradire la verita (doe per ritraltare m
modo da non ritrattar le sue eresie, che ecjli

chiama verita) e per

non maneare aquello spirilo di unita e di pace che forma il vincolo

della cristiana caltolicita (doe per salvare, da buon giansenista, le

apparenze di cattolico nell'esterno). Ma come fare per ritraltare

insieme e non ritraltare? Si consiglio (p. 239) con due giansenisti

miei amici e consiglieri, il canonico Vincenzo Palmier! e 1'abate

Francesco Fontani . Cosloro, da volpi vecchie, consideravano

(p. 240) che alcune censure della Bolla riguardavano il domma e

altre le riforme disciplinary Quauto alle prime queste erano quasi

tulle col quatenus e la condanna era di errori che io non avea te-

nulo e che io abominava (vale a dire la Bolla non avea capito il

Sinodo di Pistoia e condannava errori ipotelici): ed il conlesto

tulto del decreli (del sinodo), da cui erano eslralte le proposizioni

censurate, mostrava che il senso caUolico, non 1'erelico, era quello

che io avea espresso. (In altri termini, il Ricci era stato cattolico

sempre nel suo sinodo ; pure la Bolla Tavea condannato!) 11 pa-

rere loro fu dunque che io solloscrivessi .

A quel parere credelte bcne di cedeie il Ricci, anche percM

(p. 241) quella Bolla era una Bolla ipotelica che non condannava

se non delle eresie immaginarie, che il teslo del medesimo sinodo

condannava . Inoltre a tulti era lecilo infamarmi colle pubbliche

slampe, senza che io polessi dir mollo a mia difesa : e si era di piu

avuta la caritalevole avverteuza di assicurare il mondo che io era

(ma vedete un poco quello che si va a pensarel), che io era finlo e

simulalore per nalura e che era da non credei si mai sincera qua-

luuque dichiarazione e professione di 01 todossia che io facessi. Nes-

suno m' accusava di soslenere una speciale eresia. Si diceva solo,

per ogni mio realo, che io non credeva nel Papa. Tolta di mezzo

questa macchia (piccola macchia) io non era piu erelico ne caltivo
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uomo . Dunque parve (p. 242) nolle circostanze necessaria la mia

sotlosciizione, die in nulla aggravava la mia coscienza... lo non

tradiva la verila. Si e volulo credere che il sinodo condannasse le

piu preziose verila della nostra religione. Per discredersi bastava

leggeslo. (Roma I'avea letto e condannato. Voleva che il Ricci lo

ritrattasse. Lo ritrattb ; ma credendo sempre che il sinodo era

inappuntabile.) Siano dunque salve le verila (del sinodo} e si ab~

bandoni quel libro, che e 1'innocenle (avete inteso? I' innocente!)

pietra di scandalo .

Con quest! bei scnlimenli il Ricci sottoscrisse la ritraltazione :

inlendendo cioe, con una di quelle restrizioni mentali che non sono

in uso che presso i Giansenisti, di non rilrattare niente affatlo. E
cio narra egli medesimo nelle sue Memorte, pubblicate, per fargli

onore, dal sig. Agenore Gelli.

Ma cio non basta. A pag. 248 il Ricci parla anche piu chiaro,

Prima di passar oltre voglio avverlire che in iutta questa traltaliva,

ne prima ne dopo, ne mons. Fenaia ne il Papa, ne in voce ne in

scritlo, hanno mai parlato di ritrallazione o di equivalente terminc:

e solo si e inteso di fare una formola di dichiarazione dei miei

sentimenti che, disingannando il pubblico mal prevenuto sulla mia

ortodossia e sulla mia unione col successore di S. Pietro, toyliesse

lo scandalo che da siffatta sinistra opinione ne derimva. Nega

dunque il Ricci di aver falta niuna ritrallazione di niun errore, es-

sendo sempre egli stato ortodosso, come ortodosso era il suo Si-

nodo, benche coudannalo, perche non capilo da Roma. Ed ecco la

ritraltazione sincera del Ricci!

II quale a pag. 249 (giacche non la fmisce mai in quesle sue Me-

morie , sopra questo punlo del senso vero della sua ritratlazione) ,

jiunge ancora quesle precise parole : Forse troveranuo alcuni

ridii'e sulla mia condolta, tacciandola di (k-bolezza e di amore di

la fulsa pace mondana. (Inlendono ora i letiori ? II Ricci teme

i esser censurato, non yia per aver errato, ma per aver fatta la

itrattazione !
) Rispondo a quelle anime retle (doe ai giansenisti)

amano la verila non meno che la unila c la pace: (cioe che ama-

10 (jli errori giansenistici e /' apparenza esterna di cattolicismo)

NON HO TRADITO LA VERiiA quando mi si e chiesta la condanna
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delle proposizioni secondo le qualitiche annesse nella Bella Auclo-

rem. . . II Signore pel suoi giusli fini non voleva da me QUESTO BENB

(doe la Riforma disdplinare del suo Sinodo condannata da Roma

e da lui ritrattata). Prego le anime retle (i giansenisti) a leggere

quesle Memorie e spero che ci Iroveranno la mia Apologia . Apo-

logia di che? Dei suoi errori anlichi che egli voile forse scusare?

Niente affatlo. Sopra quest! suoi errori, le anime rette, ossia i

giansenisti, non hanno bisogno che il Ricci si difenda. Lo difen-

dono da se. Bensi egli crede aver bisogno di apologia per la sua

dtrattazione ! Gome se il suo errore fosse appunto questo : di averlo

ritrattato ! E di cio chiede perdono ,
e di questo si scusa, spiegando

il senso in cui 1'ha fatto, senza TRADIRE LA VERITA.

E benche i testi allegati possano parere sufficienti a dimoslrare

fabisso di maliziosa fmzione del Ricci, ci piace pero ancora aggiun-

gere qui alcuni brani di due lettere. La prima e quella che il prete

Paoletti, intimo del Ricci, scrisse il 13 Agosto 1805 (tre mcsi dopo

la falta ritrattazione) a Luigi Cagnoli. Queslo prezioso documento lo

dobbiamo al Gelli che lo estrasse dal Copialettere del Ricci, filza 34,

e lo stampo nel vol. 2 delle Memorie a pag. 402. II mio princi-

pale (scrive il Paolelti) non ha condannato la verita, ne gli e stata

driesto il farlo. Tanto posso e debbo francamente rispondere alia

gratissima vostra: de' 16 del mese scorso, che, dopo si lungo silen-

zio, mi reca finalmente le vostre nuove quanto care e desiderate al-

ireltanto per me inaspeltate. La ignoranza o la inaldicenza, o forse

arnbedue, possono aver travisato le cose
;
ma ricredetevi se vi siete

lasciato ingannare .... II Yescovo non potea ne dovea ricusarsi

(a sottoscrivere la ritrattazione), giacche egli pure ha sempre

condannato il senso eretico o erronco di quelle proposizioni : pote

bene assicurare il Santo Padre che equivoche erano quelle espres-

sioni, e pero giustamente condannabili nel senso e secondo le qua-

lifiche espresse nella Bolla, non era pero equivoca la sua ortodos-

sia, il suo rispetto, il suo filiale attaccamento alia sua sacra per-

sona. . . Yi ho voluto dare un' idea confidenziale di quello affare per

premunirvi contro le false voci, e mi lusingo che vi unirete a tulti

i buoni a far plauso sul felice termine del medesimo.
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L'altra lettera e del Ricci medesimo, scritta il 15 Giugno 1805

al Prior Panieri; e si trova nel vol. 2 delle Memorie, a pag. 404.

Rispondo un poco tardi ad una sua degli 8 corrente. lo volevo

farlo dopo un nuovo riscontro della soddistazione del S. Padre, di

cui mi assicuro monsignor Fenaia
;
ma avendo questo indugiato non

voglio anch'io tardare di piu a scrivcrle. Godo in vedere che le

riflessioni da lei fatte combinano pienamente colle mie
;

se non che

le par di trovare qualche piccola umiliazione dove non e. II Santo

Padre si mostro ben persuaso non aver io mai tenuto ne inteso nel

senso erroneo ed eretico le proposizioni condannale : quel che dico

di me, come presidente, si dee intendere di tutto il clero. 11 Santo

Padre replicalamente assunse sopra di se la cura che salvo fosse il

decoro ecc. Che altro dunque poteva io dirgli se non che io non

poteva vedere in migliori rnani riposta tal causa ? Dicano quel che

vogliono i maligni, non dobbiamo curargli. La dottrina cattolica e

saka; noi abbiamo fatto cio che era necessario per la edificazione

de' popoli mostrando il nostro amore alia unila; abbiamo tolto quello

scandolo che taluni prendevano per ignoranza, altri per malizia.

Crederemmo far torto alia perspicacia dei nostri leltori, commen-

tando queste due lellere e facendo vedere quanto esse confermino

tulto cio che del resto e gia evidente dai citali brani delle Memorie

del do' Ricci, scritte da lui medesimo.

Le quali cose cosl essendo
,
vale a dire

,
essendo ora chiaro ed

evidente a tulli i dolti ed anche ai non doiti , che il de' Ricci non

fece che una finla ritrattazione ;
ed avendo noi, fin da tre anni fa,

dimostrato chiaramente che questa conseguenza scende dirittamente

dalle citate Memorie e dagli annessi documenti inediti, non abbia-

mo potato non maravigliarci alquanto che lutto queslo fosse rimaso

pienamenle ignoto al recente Autore dei seguenti periodi
1 : Biso-

gna che lo spirito di parlilo sia ben audace e ben cieco,.per rimet-

-e in dubbio la ritrattazione di mons. Ricci... Noi pubblichiamo

r la prima volta (nel 1869
!) questi preziosi documenti (doe i do-

tmenti della ritrattazione del Ricci, che si possono anche leggere

le citate Memorie edite nel 1865), i quali distruggeranno per

1 Vedi I'Bistolre des deux Concordats de la Republique franchise et de la
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sempre i dubbii stall perfidamonte sparsi e che si spargono ancora

sopra la real la della ritratlazione di mons. Ricci 1
.

L'Autore del citati periodi aveva certamente il diritto di credere

eh' egli stampava per la prima volta document! gia slarnpati e ri-

stampati ;
niuno cssendo obbligato di conoscere, e molto meno di

leggere, tult' i libri che si stampano. Mollo piu egli aveail diritto di

dedurre da quei suoi nuovi e preziosi document! la ugualmente nuo-

va, preziosa e mai piu non udita consoguenza, che essi erano do-

cumenti contenenti proprio la ritratlazione di mons. Scipione dei

Ricci, Yescovo di Prato e Pisloia : ritraltazione che niuno sapeva,

neanche dopo che, tin dal 1805, Pio VII 1'avea promulgata in Con-

cistoro. Ma avea poi anche il dirillo di accusai'e di spirito di par-

tito, di audacia, di cecita, e se a Dio piace, perfino di perfidia co-

loro che, come noi, si servono anch'essi del loro diritto di leggere

i libri che egli non legge, di conoscere i document! che egli non

conosce e di dedurne le conseguenze dirilte 2?

Renche, per esser giusti, ci conviene qui anzilulto dichiarare che

ci sembra sragionevole il supporre che 1'autore dei citati periodi

abbia voluto
alludere^a noi, quando chiama mossi da spirito dipar-

1 // faut que I 'esprit de parti soil Men audacieux et lien aveuyle pour

revoquer en doule la retractation de Mgr. Ricci... Nous publions pour la

premiere fois ces precieux documents, qui detruiront pour tovjours les

doutes qu'on avail perftdement repandus et qu'on repand encore, sur la

realite de la retractation de Mgr. Ricci.

2 Daila esposizione piii sopra da noi fatta apparisce anche quanto fondato

sui sinceri document! sia il giudizio che del Ricci da 1'Autore dei citati perio-

di, in quest
1

altro brano della sua Nota sopraddetta, che qui ci contentiamo di

citare senz' altri commenti : Monsignor Ricci, piu per ambizione e per vana

gloria che per convinzione, fu Torgano e Tesecutore delle infelici riforme ec-

clesiastiche sognate da' novatori egiansenisti dMtalia al suo tempo. Mgr. Ric-

ci, plus par ambition et par vaine gloire que par convinction, f'ut l"organe

et Vexecuteur des malheureuses reformes eccletiasliques revees par les no-

vateurs et les jansenistes de son temps . Dai documenti sinceri e ben intesi

apparisce anzi tutto il contrario. Cioe che il Ricci disgraziatamente fu gian-

senista di cuore, e convinto, per quanto puo altri esser convinto delFerrore.

II che d.ciamo serza escludere che nelle sue convinzioni abbiano avuta anche

moiia parte la vana gloria e T ambizione, come quasi sempre suol accadere,

specialmenle negli ecclesiastic! infedeli ai loro doveri.
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te, audaci, ciechi e infine perfidi coloro, chc, eorae noi, non solo

dubitano fieramente dclla sincerita, ma sono anzi certissimi della

finzione ed ipocrisia dclla rilrattazione del Ricci. Infatli, persuppor-

re qucsto, converrebbe prima presuppone che 1'autore di quelle

qualifidie letterarie avesse lelli quei due noslri articoli. Or questo

sembra duro a presupporre. Giacche, se li avesse letti, avrebbe in-

sieme preso, o almeno dovulo prendere cola, nolizia e conoscenza del

due volumi dellc Memorie di mons. Ricci scritte da hi stesso e dei

documenti inediti aggiunlivi dal Gelli. E, se avesse avula nolizia e

conoscenza di quei due volumi, vi avrebbe insicme presa, o almeno

dovuto prendere anch'egli, la convinzione noslra; cioe che la ri-

traltazione conlenuta nei preziosi documenti, da lui editi almeno

per la terza volta, fu una ritrattazione orale e scrilta si
;
ma non

pensata ne creduta. Avrebbe insomnia veduto, o almeno dovuto ve-

dere, che quella fu una rilraltazione da buono e vero, ossia da

peifido, giansenista. E se avesse veduto questo, ci sembra che lo

avrebbe anche dovulo dire; e non coufermare con vecchi documenti

un vecchio errore; e molto meno poi accusare di partigiani, auda-

ci, ciechi e perfidi noi che, coH'aiulo di documenti nuovi, scoperti,

senza nessun nostro merito, dalla cecita di un archivista toscano,

avevamo potuto vedere nel buio e scoprire tinalmente il netto di

tutto questo anlico imbroglio giansenistico.

Sembrando dunque cosl duro a credere che 1'autore di quei pe-

riodi e di quelle accuse abbia volulo o potuto alludere a noi, vede

ogni uomo discreto che noi, per questo motivo, ci dobbiamo cre-

dere pienamente dispensali da ogni dovere di difenderci da quelle

accuse presso di kii.

Non cosi presso i nostri lettori. Molti dei quali certamente ri-

cordano quei nostri articoli. E potendo essi agevolmente leggere

ancora quei periodi e quelle accuse, ogni equo giudice intende pure

benissimo che, se noi non fialassimo, sembreremmo confermare le

accuse col nostro silenzio.

E quanto aH'accusa di spirito di partita, potremmo facilmente

non curai la
;
niuno essendovi che possa poi molto offenders! di es-

fr

tacciato di questo, quando il partito che si difende e la Chiesa

ttolica e la verita storica, e gli avversarii sono o giansenisti o
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suoi faulori. Auche dell'accusa di audacia poeo ci cale, nel caso

concrete di una illustrazione di documenti inediti. In questo generc

di alta lelleralura 1'audacia e oimai alia moda : ne il mondo si stu-

pisce piu di nulla. Sicche quand'anche la nostra interpretazionc

peccasse di qualche audacia (il
che non e) essa polrebbe, a paragonc

di altrc moderne illustrazioni di documenti inedili, parere anzi un

portenlo di prudente sapienza. Quanto poi allacec^a, quest'accusa,

quando ci viene da persone note ncl mondo lelterario per una certa

cotale loro lulta specials oculatezza e perspicacia, ci pare (il
dissi-

mularlo che varrcbbe?) ci pare, quasi diremnio, un complimento.

Resta 1'accusa di perfidia; la quale in verita e intollerabile ad

ognuno, daqualunquc parte e daqualsiasi persona vi venga mossa.

Specialmente poi quando si ha I'onore di scrivere periodicamente in

Roma, in servigio di lanli leali e sinceri cattolici, i quali nulla cer-

iamente debbono piu odiare che la perfidia. E cosi rimane chiarito

ad ognuno il molivo principale, per il quale abbiamo creduto dove-

re scrivere quesle pagine c rilornare sopra quest' argomento della

ritraltazione del Ricci.

E qui potremmo far fine. Sc non fosse che taluno potrebbe forsc

darsi a credere, che 1'autore delle citate accuse, siccome non pote

per fermo alludere a noi, cosi abbia voluto alludere alle Memorie

del Cardinale Consahi, sopra le quali specialmenle e scrilta 1'opera

che contiene le dette accuse. Ma queslo sarebbe un altro errore

gravissimo. Giacche il buon Cardinale Consalvi tanlo fu lontauo

dal gittare, nelle sue Memorie, il menomo dubbio sopra la sincerity

della ritraltazione del Ricci, che anzi alia pag. 413 del vol. 2 1,

uarra cosi : II ciclo voile dare in Firenze a Pio VII una consola-

/ionc religiosa, che riempie ii suo cuore della gioia piu pura. A lui

riservava Dio la gloiia e la felicila di ricondurre nel seno della

Chiesa, per mezzo di una piena e sincera ritrattazione , quel monsi-

gnore Scipione Ricci, che avea fatto tanto romore nel famoso Sinodo

di Pisloia 2 . Yede ognuno se il buon Cardinal Consalvi poteva es-

1 Vecli Memoires du Cardinal Constfvi, avec une introduction et des

Notes par J. CRETINEAU JOLY. Paris, Plon 1864, tome second, pag. 413.

2 Le del voulut donner a Pie VII a Florence une consolation religieuse

qui remplit son coeur de la jole la plus pure. C'etait a lui que Dieu reser-
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sere giustamente accusato di aver gittato perfidamente del dubbii

-sopra la sincerila di quella ritrattazione, che egli chiama piena e

sinc&ra.

Non e dunque presumibile, per veruna onesta guisa, die nean-

che alle Memo-He del gran Cardinal Consalvi abbia voluto alludere

1'autore di quei period!.

Benche, per amor del vero, convien anche dire die chi leggc

que' period! senza grande riflessione e senza un certo, diciam cosi,

sospctto anticipalo, facilmente puo venir indotto, contro il voler

dell'autore, a credere ch' egli possa averli indirizzali alle Memorio

del Card. Consalvi. II che e tanto vero, che un oculato scrittoro

trancese, il qaale tesle scrisse una doita recensione dell'opera dove

quesli periodi si conlengono l, il sig. H. de Saint-Anne, alia fine,

volendo lodarvi qualche cosa, dice cosi: Sopra molli punli, le

reltificazioni presentate paiono piu giuste. Cosi per esempio... la

.sotlomissione del Yescovo Ricci non puo ora piu essere oggetto di

verun dubbio 2 . Colle quali parole suppose evidentemente^ non

solo che quei document! della ritraltazione del Ricci fossero prima

sconosciuli ed inediti, ma ancora che essi valgano a rettificare qual-

che errore sopra questo punto delle Memorie del Card. Consalvi.

Laddove invece, se vi fu errore nel buon Consalvi, si fu nel crede-

re troppo facilmente (per quanto apparisce dalle sue Memorie) alia

iealla e sincerila della ritrattazione di un giansenista.

Resterebbe ora a sapere a chi veramente siano indirizzati quei

periodi e quelle accuse. Ma no! non abbiamo, finora, sopra cio, do-

umenti, ne editi ne inediti.

mil la, gloire et le bonheiir de ramener au giron de Veglise, par une pleine

et sincere retractation, ce monseigneur Scipion Ricci, qui avait fait tant de

bruit au fameux Synode de Pistole.

1 Vedi Revue bibliographique universelle. Paris, 77 rue clu Bac. Tome IV,

1 .ere livraison : Juillet, pag. 45 e seg. Cogliamo volentieri quest'occasione per

esprimere sopra questa Revue veramente sana, dotta e utile, il nostro, qua-

4unque siasi, favorevole giudizio.

2 Sur plusieurs points les rectifications presentees paraissent plus justes:

ainsi ... la soumission de I'Evtque Ricci ne peut plus faire I'objet d'un

doute.



COSE SPETTANTI

AL FUTURO CONCILIO

i.

POLEMICA

1 CONSIGLI DI UN ANON1MO AI PADRI DEL SINODO VATIGANO

E sorta in Baviera una scuola con attinenze di fuori, che noi diremo :

scuola a varie tinte, attesa la diversa qualita de'suoi principii. Giacche

il regalismo, il febronianismo, il liberalismo ed una sfumatura di masso-

nismo fonnano Timpasto del colorito, che le da aria, forma e movenza

propria. La convocazione del Concilio mise i suoi doltori in vena di scri-

yere molteplici avvedimenti, consigli,decisioni col gridoiguai alia Chie-

sa! se T Episcopate non pensera, come essi pensano, e non decidera,

come essi hanno deciso. Chi siano cotesti nuovi maestri non si sa, eser-

citando essi Talto magistero colla maschera delPanonimo in sul viso.

Sappiamo solo, che fanno comunanza in un circolo, che v'hanno preti e

laid, e che la Gazzetta universale di Augusta e loro cortese delle sue ap-

pendici. Aquesta scuola appartengono quei due preti anonimi, chevolle-

ro far la lezione al Concilio, de'quali abbiamo discorso altrove, e vi sta

intruppato, a quel che pare, anche 1'autore anonimo di un opuscolo, che

qui ci porge argomento di scrivere. 11 titolo dello scritto si e: // Conci-

lio universale e la condizione del mondo l
.

Sc Tanonimo sia prete, o no, questa volta non si dice. Poco importa.
II fatto si e, che egli fa largo smercio de

1

suoi consigli ai Padri del fu-

turo Concilio circa sei quistioni della piu alta rilevaiiza, proposte cosi:

I. La Chiesa egli Slati; II. La Chiesa e le alive confessions ; III. La
Chiesa e rincredulita; IV. La gmrisdizione della Chirsa; V. // diritto

matrimoniale della Chiesa; VI. // diritto che ha la Chiesa di possedere.

La convocazione di un Concilio ecumenico, a tempi che corrouo, inco-

1 Das allrjemeine Concilium und die Weltlage, Regensburg, Drucle und Verlag von Georg

Joseph Manz, -1869.
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mincia ranonimo scrittore, e cosa di allissimo significato. La S. Sede

Tha conosciuto, ed ha chiamato ai lavori preparatorii gl'ingegni di diver-

si paesi. Dovranno percio i non invitati starsene in silenzio? TiiU'altro.

Y'ha 1'invito per tulti a cooperarvi del proprio meglio. Onde egli sen-

za piu, datasi in questo modo tutto sponlanco la patente di consigliere,

prese la penna e scrisse ad indirizzo dell' Episcopate i suoi avvedimenti

circa le sei gravissime quistioni, suso indicate. Vero e, che le disbrigo

tutte e sei in meno di trenta pagine. Ma cio che monta? Ognuno sa, che

il granellin di pepe ha la potenza di trar le lagrime a viva forza anche

dagh occhi piu reslii.

II Concilio vaticano e convocato in tali aggiunti di cose, che tra i Con-

cilii antecedent non ve ne ha niuno, il quale possa stargli del paro in

cio che e difficolta e interessi di ogni maniera. Ebhene quali sono le

condiz
:

oni richieste al buon successo, domanda ranonimo, sicche non ne

cada sillaba a vuoto?Compreso tutto della gravita del caso, ei risponde,

esser tre, e le raette a proemio de'suoi avvedimenti. La prima delle

quali importa una chiara ecompita conoscenza delle magagne, formates!

nella Chiesa; la seconda una scelta di mezzi acconci ed efiicaci : Tuna e

Faltra presuppone la terza, che e il profondo conoscimentodellostatodel

morido 1
. Ondeche possessore in solido, nella sua opinione , di quanto

richieggono coteste tre condizioni, niette mano air opera. Valendosi del

suo conoscimento profondo del mondo ne dipinge la condizione, e sug-

gerisce i farmachi de'suoi consigli e de'suoi avvedimenti, discorrendo

per le sei quistioni proposte. Seguitiamolo, considerando prima la sa-

pienza de'suoi avvisi, e poscia la qualita de'suoi principii.

La faccia del mondo presente verso la Chiesa, egli scrive con grave

sussiego, non e piu quella di un tempo. Lo Stato nega recisamente di

mettere Topera sua a servigio della Chiesa, delle sue leggi e dei suoi

giudizii.Non vuole piu saperne; domanda in una parola la perfetta sepa-

razione. Dopo questa peregrinanotizia, eccovi il farmaco del consiglio e

del suo avvedimento : la Chiesa tagli corto, ceda alle brame dello Stato ;

proclamatone il divorzio, si ristringa in se medesima e nella sua sfera

puramente spirituale, e la chiegga allo Stato la liberta di operare, sicura

di ottenerla. Cosi e spacciata la prima quistione con un atlo di profondo

ossequio allo Stato, con piena soddisfazione dei massoni, i quali propu-

gnano con tutto il calore la consigliata separazione e col suggerimento

di un' iniqua d pendenza della Chiesa. 1 protestanti si sono mostrati fie-

ramente restii all'invito del S. Padre. Dovra per questo il futuro Conci-

non curarli? No : risponde Tanonimo. La Chiesa deve ten tare ogni

di riavvicinamento ; e poi. v'ha in parecchi di essi una spiccata appa-

za di concetti e di sapere cristiano da tenerne gran conto. Che fara

Pag. 9.
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dunque il Concilio in proposito? L'anonimo gli e cortese di tre consigli :

il Concilio non entri punto a cercare dei traviamenti dei protestanti, es-

sendo questi unMnterna appartenenza del protestantesimo; non tocch?

alcuna quistione, che defmita accenderebbe di nuovo la controversia, e

segnatauiente non faccia dicbiarazioni circa i diritti delta S. Sede; in fine

indicata la diritta via del vivere cristiano, tuoni contro gli abusi e li con-

danni. II Concilio adunque usi lo specifico di questi tre consigli, Yale a

dire, dissimuli i traviamenti della eresia, percbe rammentati non se ne

adonti il protestante; non defmisca certi punti a lume dei cattolici, e

questo in ossequio pure del protestante, ferisca con tutto il vigore glf

abusi insinuatisi nella vita del cattolico ed anche questo, s'intende, col

fine di giovare al protestante. Tanto basta, percbe la seconda qui-

stione ne esca bella e disciolta. In modo somigliante e da trattare

la terza, cbe si versa circa la Chiesa e la incredulita, non avendo Tano-

nimo altro spediente da suggerire per ovviare alia incredulita, irrom-

j)ente nel popolo cristiano, cbe questo : il Concilio taccia, non condanni

li errori di questo mostro. In somma vuol fare dell' Episcopate un cane

inn to, e queflo cbe e piii reo, gli toglie il diritto di pur iiatare contro

i precipui errori della incredulita, dicendo, cbe spettano interamente al

dominio filosofico. Yiene la quarta, che e circa la giurisdizione ec-

clesiastica. Non essendo la Chiesa al presente sostenuta dal braccio seco-

lare, non puo valersi della forma usata nei suoi giudizii. In quale manie-

ra si riparera a questo male? Eccovela in un fiato: il Concilio costituisca

mia forma nuova, si torni alPantica semplicita, la Chiesa operi col suo

spirito e colla sua voce su la mente e su la volonta dei suoi membrL

Tanto suggerisce V anonimo con avvedutezza piu che peregrina. La

quinta del diritto ecclesiastico intorno al matrimonio e sciolta con qualche

accorgimento. Ma quanto alia sesta circa il diritto di possedere, che ha

la Chiesa, T anonimo si sente tanto povero di consiglio, che dopo aver

gittata innanzi una falsa teorica della sua scuola, conchiude: vi pensi

il Concilio.

Tali sono i consigli, tali gli avvedimenti proposti dall
1

anonimo al Con-

cilio. La sua profonda cognizione del mondo e piu che provata; la sua

fmezza di giudizio nella scella dei consigli e messa fuori di dubbio. Una
cosa capitale egli pero mostra d'ignorare e che pure tutti sanno, ed e.

che i Governi messisi in discordia colla Chiesa sono generalmente Go-

Terni di setta, che sono persecutori della Chiesa in forza del loro princi-

pio, e che le ragioni da essi allegate sono mantelli d' ipocrisia, con che

ricoprendo della forma legale la persecuzione, tentano di far comparire-

in col pa della disunione la Chiesa, se non altro presso i dabbene. L' ano-

nimo, rimastosi alia superficie senza penetrare la cagione intima della

stato presente del mondo, e stato colto al tranello : giacche conchiude il

5110 libro significando il desiderio, che la Chiesa nel futuro Concilio per-
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suada di nuovo al mondo tutto, che il vero bene della Chiesa e quello

della civile societa e fondato sopra il loro concorde operare merce la

reciproca stima, come se la Chiesa fosse obbligata, per dare al mondo

argomento della sua stima verso lo Stato, di acconciarsi alle leggi ed alle

brame dei Governi colla cessione pura e semplice dei suoi diritti.

II sodo dello scritto non isla nei consigli e negli avvedimenti, ma nei

principii, o insinuati, o supposti. Uanonimo yuole, che la Cbiesa si se-

pari a dirittura dallo Stato, che chiegga ed accetti dal medesimo la liber-

ta di operare nella sua sfera puramente spirituale, e tutto questo sul fon-

damento del fatto storico. Y'e nella nuova scuola la opinione, che deb-

basi stndiare la teologia nello svolgimento della storia. Sembra che

Fanonimo abbia fatto sua questa teorica, argomentando cosi: Nell'an-

tico ordinamento dello Stato Finteresse cristiano era antiposto a qua-

lunque altro, le leggi e le regole della Chiesa erano difese dal braccio

secolare, rafforzata la sua dignita dal privilegio civile, eseguite le senten-

ze del suo tribunale in caso di bisogno colle forze della comunita laicale,

le sue decisioni in cose politiche, spettanti alia religione ed al costume,

di buon grado riconosciute e le pene vigorosamente sostcnute dalla

pubblica opinione . Ma die? nello sviluppo storico apparvero altri

ordinamenti ed altre maniere di pensare... Lo Stato oggidi non cura dcl-

le religioni Puna meglio che Faltra, tollera ogrii confessione, da a tuttc

piena balia di se . Che ha da ridire la Chiesa intorno a questo? Nulla

per fermo. Si ristringa adunque nella sua sfera puramente spirituale,

dimandi ed accetti dallo Stato la liberta, che le sara concessa siccome a

tutte le altre confessioni e non turbi la pace *. Dunque, signor anoni-

ino, secondo voi, Fantiporre, o no, gFinteressi cristiani a qualunque al-

tro, il sostenere la Chiesa
,

il prestarc ossequio alle sue decisioni dipen-

de dalla mobilita della pubblica opinione, dalla differentemaniera di pen-

sare, dalla diversita degli ordinamenti introdotti nello Stato; dunque
la liberta della Chiesa dipende dalla buona grazia dello Stato? La im-

niagine del Dio Stato non puo essere dipinta a tratti piii vivi. E egli

disposto a mantenere le ragioni della Chiesa? Bene sta. Nega di pi-

gliarsene alcun pensiero? Padrone. Tollera tutte le religioni con egual

fronte? Ottimamente. Allarga o ristringe la liberta di questa o di quel-

la confessione? E nei suo diritto. Indipendenza assoluta dello Stato dal-

la forma religiosa, sconfinata tolleranza di tutte le credenze, e dipen-

lenza della Chiesa nell
1

operare piu o meno largamente dal Dio Stato,

)vi i tre mostruosi principii, che escono quali conclusioni di un fatto

>rico, considerato senza badare al diritto e al dovere. E invero apparc
la mostruosita la supposta indipendenza dello Stato, essendo Tuomo
m meno obbligato ad onorare debitamente Iddio come ente sociale,

I- Die Kirclie und die Staatcn.

lerie V/7, vol. VJ7, fasc. 466. 30 12 Agosto 1869.
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di quello che sia come ente iudividuo : e cosa mostruosa in bocca di un

cattolico la lolleranza di tutte le religioni, levata a principio; percbe
condannata dai Padri, dai sommi Pontetici soito tutte le forme 1 e dal-

Tarticolo del simholo, in cui si prof'essa esser una la Chiesa: e un'ini-

quita senza nome imporre alia Chiesa, che domandi ed accetti la liberta

di operare dailo Stato, quando essa T ha ricevuta amplissima ,
univer-

sale, perpetua e in modo solenne dalla borca del suo Fondatore divino.

Figuratevi, se il Concilio alia vista di un argomento, avvelenato da tan-

ta mostruosita di principii , possa e debba proclamare la separazione
della Chiesa dallo "Stato. E cosa piuttosto pazza, cbe inverosimile il solo

pensarlo.
Fate quel che volete, soggiunge V anonimo, se lo Stato vorra se-

pararsi dalla Chiesa, niuna forza varra a rattenerlo . Sia. Statuira

per questo il Concilio la separazione consigliata? Non sara mai. Cristo

ha congiunto insierae la Chiesa e lo Stato. Non e lecito ad uomo del

mondo separare do che egli ha unito. Egli congiunsela Chiesa collo Sta-

to, quando creo Tautorita della Chiesa maestra e reggitrice sovrana di

tutto il mondo in cio che spetta al domma ed alia morale: annodo lo

Stato alia Chiesa, quando egli impose agli individui ed alle nazioni di

obbedire alrautorita della Chiesa 2
. L" anonimo si figura rautorita della

Chiesa somigliante a quella di un Ministero costituzionale, che sta o man-

ca, secondoche Vha o no in suo favore, la opinione della maggioranza
nel parlamento. I rappresentanti delVautorita della Chiesa hanno da Dio

il loro potere e non dalla opinione degli uomini. Yi sia questa, o non vi

sia; li riverisca, o li disprezzi, in essi rimane ferma rautorita che pro-

viene dalla loro missione, e negli uomini rohbligo di soggettarsi. Cosic-

che la separazione, consummata da parte dello Stato, e un atto di empia

ribellione, contro di cui sta minaccioso il Salmo : Quare frcmuerunt gen-
tes. La separazione, proclamata da parte della autorita ecclesiastica, sa-

rebbe un atto d'iniqua cessione del suo diritto, di cui e guardiana, sa-

rebbe la negazione del suo ufiizio. Lo Stato puo ,
se cosi gli aggrada,

non curare piu che tan to le decisioni della Chiesa, puo calpestarne le

leggi, manometterne i diritti, attuarne il divorzio, opprimerla colla per-

secuzione. Chi ne dubita? Non sarehhe la prima vo'ta, che fu \
r

isto lo

Stato commettere tanta iniquita. La Chiesa fedele alia sua missione non

potendo far altro protestera, gridera, che non lice infrangere Vanello di

congiungimento posto da Dio, e ad un bisogno sapra patire il carcere,

\ Cf. S. AUGUST. Dp, Haeres. c. 72, Epist. 50; S. LEON. Epis. 75. Tre Imperatori si re-

sero tollernnti per Ipgfje: Gioviano, il quale fn percio severamente ammonito rial Coneilio an-

tiochono (Sorrt>, lib. 4, c 23); Valentc ariano (IVodoreto, 1. 4, c. 22), e Giuliano aposta-

ta eo modo pulans christianum nomen posse perire de terris. (August, ep. 166).

2 Eunt'S in mundumuniversum praedicate Evangelium omni creaturae (MAU. ult. 45).

Qui vos audit, me audit: et qui vos tpernit, me spernit (Luc. X, ^6).
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affronlare gli esigli ed incontrar la morte, come ha fatto in altri tempi,
ma non pronunziera mai la voce : separazione.

Nel caso supposto della separazione ddla Chiesa dallo Stato fossero

almeno dall'anoJmo pareggiate le partite. Ma no: lo Stato per lui e in-

dipendente, la Chiesa dipendente, tuttoche rilegata nel sereno acre della

sua sfera puramente spirituale. II principio, che in lui prevale, e quello
del Puffendorfio, commendato dal Febronio siccome puro di ogni reita,

vale a dire, che la Chiesa e nello Stato non allrimenti che un Collegio o

una societa particolare
l

. Di guisa che essa non ha diritto di operare nel-

la cerchia della societa civile, come corpo morale, se non se in quanto la

benignita dello Stalo glielo consente. L
r

anonimo non ci dice, in che con-

siste la sfera puramente spirituale su indicata, ma, come vedete, deve

essere proprio nel mondo degli spiriti, da cui non sia pormesso alia Chie-

sa di affacciarsi nel nostro senza il heneplacito del Dio Stato, che gli sta

a guardia. Volete vederlo? Ritiratasi la Chiesa, secondo il pio consiglio

deiranonimo, nella sua sfera puramente spirituale, puo e deve chie-

dere la piena liberta di operare; ne il domandarla e riceverla dallo Sta-

to, le sara punto nocevole alia sua condizione 2
. I beni ecclesiastic! ap-

partengono a\Yinterno della Chiesa. Puo questa fame valere la proprieta
nellVdine civile? Oibo: la Chiesa in forza del proprio diritto, non puo
nulla in cio : che se ha alcun giure, hallo solamente quando e nconosciu-

ta dallo Stato, come capace di possedere, come persona giuridica
3

. Po-

gnamo che lo Stato non le sia cortese di tanto. Eccovi la Chiesa senza

liberta di operare e senza diritto di possedere nelPordine civile. La sua

sfera e puramente spirituale; fuori di essa domina il Dio Stato, i diritti

della Chiesa non vi possono nulla. Cosi secondo la teorica deiranonimo.

Egli pero si e dimenticato, che Cristo ha fondato nella Chiesa una socie-

ta perfetta, avente bensi un fine spirituale, ma tutto insieme composta
di uomini vestiti di carne ed ossa, bisognosi di mezzi materiali nel pro-

seguimento di tal fine. vorrebbe egli che la Chiesa vivesse ed operas-
se alia maniera dei puri spiriti, senza toccare le cose di quaggiu, o va-

lersi di azioni estrinseche nella sua forma di governo? Non crediamo,

in lui tanta stranezza. Adunque Tuna delle due: o affermare che Cristo

die alia Chiesa il diritto ai mezzi materiali, di che essa abbisogna per
sussistere e svolgere tutte le sue forze vitali, o dire, che non glielo ha

dato. La seconda parte della disgiuntiva cssendo una bestemmia contro

la divina sapienza ordinatrice, conviene che sia vera la prima. L'operare
strinseco ed il possedere beni materiali sono due cose necessarie alia

issistenza ed allo svolgimento della Chiesa. Ha essa quindi il diritto na-

in forza del quale puo far valere presso la societa politica la liberta

\ Cf. ZACCAHU, Aniifebronio, dissertazione I, cap. \.

2 . I. cit.

3 VI, Das kirchliche Vermogensrccht.
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di azione ed il possedimento di beni temporal!. La riconosca, o no, lo Sta-

to, come corpo morale, o come persona giuridica, che importa? Essa e

costituita corpo morale, con tutti i diritti social!, che convengono alia

sua natura, da Cristo. Uffizio, anzi obbligo stretto dello Stato si e di gua-

rentirle colle sue leggi Tuso di tali diritti. Se non lo fa, e imo Stato ini-

quo, e uno Stato violatore deH'ordine stabilito da Dio. Dira forse Vano-

nimo, che Cristo fe la Ghiesa dipendente dal potere politico neireserci-

zio del suoi diritti? Errore massiccio. Cristo inviando gli Apostoli a fon-

dare la Chiesa disse loro: Data cst mihi omnis potestas in caelo et in tcr^

ra. Euntes ergo docete omnes yentes.... docentes eos servare omnia quae-

cumgue mandavi vobis 1
. Quindi i sublimi diritti della Chiesa originano

immedialamente da Cristo : quindi alia Chiesa e concessa la liberta as-

solula di azione, ed allo Stato e imposta la subordinazione in tutte le

sue leggi agli insegnamenti predicati dalla Chiesa. Tale e la teorica di

Cristo, significata al mondo con mirabile chiarezza.

L'anonimo esorta caldamente il Concilio di venire a qualche componi-
mento collo Stato circa i beni ecclesiastic! . La Chiesa ed i Concilii furono

c saranno semprc apparecchiati a far transazioni, in cio che possono, ma
ad un patto : salvi i principii, salvi i diritti della Chiesa. Ma fintantoche

Fanonimo consiglia, che la Chiesa domandi la liberta di azione, come se

non Favesse per diiitto senza il beneplacito dello Stato; fintantoche egli

suggerisce di acconciarsi alia meglio coi Govern! circa il diritto di posse-

dere, come se T averlo o no, dipendesse dalla volonta dello Stato, il suo

suggerimento ed il suo consiglio cadranno a vuoto. La Chiesa, salvi i

principii e i dirilti, trattera di accomodamenti : se quest! non sono pri-

ma assicurati , non verra mai ad alcuna pratica. II libro rosso austriaco

ci da esempii di fresca data. Alle proteste ed alle considerazioni, fatte dal-

V ambasciatore Trauttmansdorff presso la S. Sede circa le nuove leggi

austriache, una sola e la risposta, che vi si legge: la Chiesa sapersi ac-

conciare a tutte le forme di governo, ma salvi i suoi diritti. Onde e que-
sto ed altri anonimi, invece di tempestare il Concilio con tanti importuni

consigli di accomodamento collo Stato, rivolgano il loro zelo a persua-
dere lo Stato di esser giusto verso la Chiesa : giacche Toslacolo non e

dalla parte della Chiesa, ma dalla parte della iniquita degli Stati ammo-
dernati.

Cio che I'anoninio sconsiglia con grande ardore, si e il dichiarare i

diritti c le prerogative della Sede apostolica . Non cosi dei Vescovi e

dei preti. Intorno alia dignita ed alia importanza deiruffizio di questi
-

si ha da parlar alto, affine di mostrare al mondo nel suo vero spirito

Torganismo della Chiesa ed opporsi airerronea idea della sconfmata

onnipotenza pontificia
2

. In quest' ultimo concetto sta il veleno dell'ar-

\ MAITH. ult.

2 g. II. Die Kircke und die anderen Bekennlmsse;
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gomento. La scuola dei nostri aiionimi ha una niatta paura deirauto-

rita pontificia. E per poco impossible figurarci TarrabaUarsi che fa,

per impedire, che ella esca dal Concilio, raggiante di tutti i suoi diritti

dairimo al sommo defmiti conciliarmente. Ha fondato giornali, ha scrit-

to opuscoli, ha cianciato, ha gridato, e con tutto questo mal sicura del

atto suo ha brigato persino presso il potere laicale, affine di creare

ostacoli a decision! da se avversate, e cio, s
1

intende, per amore della

liberta del Concilio, di cui si spaccia sostenitrice. La onnipotenza papale
e una parola di spauracchio, immaginata dalla scuola e gittata nel popo-
k) con terribile frastuono di altri paroloni. Che volete? Essa allaccia le

coscienze, inceppa le menti, condanna i dotti al silenzio, fuga le scienze

da tutto il mondo. GH oltramontani dicentisi veri cattolici, sono i fau-

lori di tanto malanno
;

i teologi romani si studiano di farlo entrar negli

animi e la curia papale tcnta di dargli vita e consistenza nella Chiesa.

Ciance! Yeniamo al punto della quistiorie. Qual e la causa, donde ram-

polla la sconfiuata onnipotenza pontificia, secondo la scuola degli ano-

nimi? Non altro, che i diritti e le prerogative della Sede apostolica

esagerate dagli oltramontani fmo aireccesso di contare fra esse la infal-

libilita delle decision! ex cathedra. Per questo ella si accende di ardente

zelo e grida e studia ogni modo di tome lo scandaio. Ebbene, se e cosi,

eccole una via diritta cd ovvia di venire a capo delle sue brame: sup-

plichi i Padri del Concilio, che definiscano tali diritti e tali prerogative,
e con questo sara in perpetuo chiusa la bocca agli oKramontani. Lo ere-

dereste? II nostro anonimo con quelli della sua scuola vi rifugge fie-

ramente. Tutti i suoi argomenti sono volti ad impedire, che si venga a

cotesta definizione. Ma che! non sappiamo, se fosse turbamento di mente

cagionato dalla possibility di tanta deOnizione, fatto sta, che egli prove*

il contrario di cio che voile.

Non si dichiarino, egli scrive, i diritti e le prerogative della Sede apo-

.-tolica, ma invece si gridi alto la dignita e la importanza dei Vescovi

e dei preti, e con cio si metta nel suo vero lume il vero spirito e la giusta

proporzione delVorganismo ecclesiastico . Se non che, e egli possibile di

conoscere il vero spirito e la giusta proporzione deH'organismo ecclesia-

stico, senza il retto conoscimento della pietra posta da Cristo a fonda-

niento della sua Chiesa, in cui s'impernia tutto Torganismo ecclesia-

stico? E chiaro, che no, in quella guisa che non e possibile il conosci-

mento del rapporto fra due termini, se prima non e chiarito il loro

valore. Dunque colle dichiarazioni circa la dignita del Yescovo e del

prete devono andar congiunte anche quelle della Sede apostolica. Forse

che la Sede apostolica non entra nelPordine delVorganismo ecclesia-

stico? Ma, ripiglia Tanonimo, il fare dichiarazioni intorno a questo

punto, I
9

distornerebbe dall'unione i protestanti, 2 sarebbe cosa su-

perflua per i veri cattolici, 3 si opererebbe senza necessita, essendo

onorata la Sede apostolica e riverite le sue decision! nelF interne della
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Chiesa. Tutfaltro. La esperienza dice, che i protestanti vengono
alia Chiesa per aver pace sotto un'autorita, che cercano indarno nelle

loro confessioni: il popolo cristiano per tali dichiarazioni sapria a quale

scuola dovrebbe attenersi in punto si grave, se a quella degli anonimi,

oppure alKaltra degli oltraraontani. Le decision! della S. Secle sono elle

riverite da tutt
1

i fedeli nella Chiesa? Quanto al nostro anonimo pare

che no. II Papa ha condannata nel sillabo, come errore, la separazio-

ne della Chiesa dallo Stato: Ecclesia a Statu, Statusque ab Ecclesia

seiunyendus est (Prop. LV), ed egli la consiglia. 11 Papa ha dichiarato

erroneo il dire, che la Chiesa abbisogni della licenza e delFassenti-

mento dello Siato per Tesercizio della sua autorita : Ecclesiae potestas

suam auctoritatem cscrrcere non debet absque civilis gubernii venia et

assenm (Prop. XX), ed egli lo insegna implicitamente. 11 Papa ha ripro-

vato come falso Vaffermare, che la Chiesa non ha connaturale e legitti-

mo dritto di acquistare e di possedere: Ecclesia non habet nativum el

legitimum ins arqiiirendi ac possidendi (Prop. XXVI), ed egli lo insinua

apertamente. Cio posto, Fanonimo non potea recare migliori argomenti
in pruova del doversi dichiarare i diritli e le prerogative dalla S. Sede.

Conchiudiamo: i consigli deiranonimo sono di niuna importanza o

iniqui ; la coguizione dello stato del mondo, da cui li deduce, lieve e

senza la vera causa; i principii, su cui li fonda, condannati di errore

dalla Sede apostolica.

II.

LA CORRESPONDENCE 1TALIENNE E IL CONCILIO

Diceva Pascal che due classi di persone parlano spesso e volentie-

ri di Dio; i veri credenti
, perche lo amano; gli atei, perche lo temo-

no. Similmente possiam dire che oggimai non solo i cattolici, ma^persino

grincreduli si occupano assai del Concilio, quelli perche lo amano, que-
sti perche lo temono. Cosi osservava Y Unita Ca'tolica del 18 Giugno; e

il Bien public di Gand del 7 Luglio esprimeva assai bene Toggetto di si

grandi timori, con dire che vi ha una paura immensa della VERITA: une

peur immense de la Verite. Questo e il segrelo della paura o, come la

ehiama si bene YUnita Cattnlica (23 Giugno), della tremarella che ha la

rivoluzione pel Concilio ecumenico. Questa tremarella detto la famosa

nota della Baviera la quale (diceva ivi scherzando YUnita), come pri-

ma potenza musicals, ha creduto suo dovere di dare il la alle altre ,

Questa Iremarella detta ogni di tanti articoli contro il Concilio: quel-
la benedetta infallibilita ponliflcia, quel benedetto Sillabo soprattutto-

par che cagionino una tremarella universale nella stampa liberalesca.

Quindi non e meraviglia se, con questa tremarella in corpo, ne dicono

tante, non sappiamo se per farsi deridere o compatire. Sarebbe pure una
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hella cosa dar qui varii estralti di tali artiooli e corrispondenze di tanti

giornali ;
ma per restringerci a un solo, diamo Tonore della preferenza

a un foglio minisleriale, al foglietto giallo del con4.e Menabrea.

Quanto ha fatto e quanto ha detto, c fa e dice quella povera Correspon-
dence italienne per impedire, frastornare, o svisare e mettere in uggia il

temuto Concilio! Non si possono leggere senza un misto di riso e di com-

passione le sue panre e gli spropositi di diritto e di fatto che, poverina,
dice quasi ogni giorno in quello stato di tremarella, che par le tolga il

^iudizio. Diamone per saggio alcuni tolti dagli ultimi numeri
,
e comin-

ciamo dal numero rotondo, il 200, ove leggiamo una notizia peregrina e

originate intorno alia temuta dcfinizione dell
1

infallibilita pontificia. I Ge-

suiti Incaponitisi a farla passare, hanno trovato una scappaloia dalla ter-

ribile difficolta ad hominem, quando loro si dimanda se ClementeXIV fu

infallibile nella soppressione della Compagriia di Gesii. La Compagnia,
dice testualmente la erudita Correspondance, ha gia trovato il modo per

trarsi cTimpaccio. II modo e assai semplice e si riduce a non altro che a

sopprimere dal catalogo dei Papi il nome di Clemente XIV. Di fatto negli

ultimi catalogi editi dalla Compagnia non si trova piu quel nome! Di

tanto ci assicura la Correspondance ,
e giustamente sdegnala di questo

mozzo catalogo; queste ridi'.'ole fanciullaggini, essa soggiunge, inostra-

no di chesian capaci qucsti buoni padri: ces enfantiHayes ridicules mon-

Irent de quoi sont capable? ess bons peres : e noi diremo ridendo ces en-

fariillages ridicules mon'revt de quoi est capable la bonne Com-spon-
dance italienne. Dove ha essa pescala questa fandonia di catalogi di Papi,

editi dai Gesuiti, o do\7e ha veduto un solo catalogo di Papi, ove manchi

il nome di Clemente XIV? Appres?o ci parla d' ima gran lotta ingaggia-

ta rigaardo al Concilio tra i cattolici sinceri, ella dice, ma rayionevoli, e

gli oltramontani fanatici (les catholiques sinceres, mais raisonnables, et

les uliramontains fanatiques) . Poi come in uno dei numeri antecedent!

(n. 196) avea mostrato nella sua tremarella un filo di speran/a nello

spirito nazionale dei Vescovi ungheresi contro lo spirito ollramontano

dei Vescovi occidental, cosi qui spera in un Concilio nazionale di Ve-

scovi alemanni a Fulda, che ispirato dai sentimenti del laicato e del cle-

ro inferiors potra porre un argine alle esagerazioni oltramontane. Pove-

ra Correspondance, se non ha altre speranze che queste!

Nel num. 201 ci dice che le pretensioni della Curia romana a dominar

igli Stati sono ora (surexritees) eccitate a dismisura, e portate al parosi-

10 dalVimmagine del prossimo Concilio: quindi loda a cielo un dispac-

MO del conte De Beust al conte De Trauttmansdorff suirabolizione del

mcordato coir Austria. Come la legislazione romana fu delta ratio scri-

ta, cosi, secondo la Correspondance, il dispaccio del conte de Beust e

ratio loquens. C'est la raison d'Etat qui parle par sa bouche. Ma la stes-

Correspondance non disse gia altrettanlo deir altro dispaccio del De
t in risposta alia nota del principe Hohenloe sul Concilio : in quello
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il De Beust non e piu la bocca della verila e della ragione di Stato. Al

Conte dc Beust place un poco di liberta e si contenta di provvedimenti

represswi ipotetici in riguardo al Concilio : alia Correspondance quel poco
di liberta dispiace, e vorrebbe i provvedimenti preventivi, proposti dalla

Baviera e forse suggeriti, come dicesi, dalF Italia, che pero non ardi di

farsi in do pubblicamente la bocca della verita e della ragione di Stalo.

Nel num. 202 la liberale Correspondance prende le difese della Russia

c del principe Gortschakoff, in riguardo del Concilio. Se la Santa Sede

non da prima guarenligie sufficient! contro le usurpazioni della Chiesa

negli affari politici degli Stati, la Russia e Gortscbakoff ban tutta la ra-

gione di non permettere ai Yescovi cattolici (gente sospetta e ostile al

Governo) di venire al Concilio. Un principe prudente (aussi avise], come

II GortscbakofT, dee pur pensare a premunire il suo paese da ogni nu-ova

usurpazione della Chiesa. E un conte prudente, come il Menabrea, vor-

rebbe, se potesse, fare altrettanto.

Ncl n. 203 se la prese direttamente contro TEnciclica Quanta cura.

Qui la tremarella giunse al colmo sicche la Correspondance riportandone
un lungbissimo tratto Non avea membra die tenesse fermo. Ahi ! quella

holla destinata urbi et orbi, quella holla ex cathedra, quella bolla tenu-

la per infallibile, quella che ci ricondurrebbe al pieno medio evo (en

plein moyen age] , quella che afferma tali e tali doltrine ecclesiasti-

ro-politiche in pieno secolo XIX (enplcin dix-neuvieme siecle), ahi ! quella

holla, non se ne puo dubitare, contiene il programma del Concilio. Ec-

il pericolo di lasciar defmire da un Concilio dottrine politico-religiose

che sono la negazione del diritto moderno. La Correspondance non ha

paura delle verita dommatiche, giacche esse mancano, secondo lei, del

puntod'appoggio (du point d'appui) per sollevare gli spiriti; ma teme

la controrivoluzione e il finimondo, almeno il finimondo del bel mondo

jmoderno, se gli Stati minacciati non si concertano a prevenire que-
ste negazioni audaci del diritto moderno e della moderna civilta. E con

queste gravi parole fa fine, dopo non sappiam quante esclamazioni c

punti ammirativi !

Nel n. 204 riposa un poco, dopo Taccesso di conciliofobia del numero

precedente.
Nel n. 205 riporta una corrispondenza da Roma al Journal de Geneve

sulle risposte evasive, come anguille, della Cmlta Cattolica e della corte

di Roma intorno al posto in Concilio per gli Oratori de
1

principi e intorno

agli stratagemmi dell'Italia e della Baviera, les manoeuvres de Vltalie et

de la Baviere. Poveri stratagemmi si mal riuscitil

Nel n. 206 non vi era posto pel Concilio; c
1

era ben altro; si dovea

spiegare Yapatia degli Italiani per la politica interna, quella brutta ma-
iattia morale di cui si era lagnato il signor Ferraris, ministro delV inter-

no. La Gazette de France avea detto cbe Yapatia italiana eVindifferenza

che la piu parte dei cittadini ha per Mazzini o per Menabrea. Altro
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die Concilio ! qui ci volea subito una spicyazione o un articolo di difoiii

pro domo sua; e pero Yapa-lia italiana vien qui spiegata e color! ta come
calma esemplare onde le popolazioni italiane godono del vantaggi della

liberia, calma e tranquilUta che soa frutto della soddisfazione e della

eonfideiiza dei popoli, sentimento profondo che le istituzioni a lor care

noa corrono alcun rischio
;
insomnia Tapatia italiana non e altro (en de-

finitive} che il risultato di un eccesso di confidcnza (un exces de confian-

ce) nella stabilita deir ordine stabilito nel regno. Beata apatia italica!

Beat! gli apati italiani! Ma se Fapatia italiana e una si bella cosa,secon-

do il Menabrea, non sappiamo capire, come il Ferraris la cbiami malat-

tia morale. Pare che anche qui il Ministero non sia d
1

accordo : ma poco
monta: questa non e che una digressioncella, e torniamo al Concilio.

Nel n. 207 riporta dalla Kreuz-Zeitung di Berlino una corrispondenza

di Roma di grande interesse sul supposto programma del Concilio.

<;( Tulte le proposizioni del Sillabo saranno trasformate in canoni. II con-

cilio aholira molti Ordini religiosi, e non ne lasciera in piedi altro che

rinqu-e-. Gesuiti,Domenicani, Francescani, Benedettini eLazzaristi.il Con-

cilio accrescera di piu. la potesta dei Vescovi, abolira rinamovibilita dei

curati, che cadranno cosi in una dipendema assoluta. L'estei s'one del-

la potenza dei Yescovi troverailsuo contrappeso nell
1

infalliU'iti del

Papa. Avremmo varie cosette a notare sulle fantasie di quosti novelli-

sti; ma sentiamone delle piu belle dalle proprie corrispondenze romane

della Correspondance italienne nel num. 208 : sol di passaggio rendiam

grazie dell
1

onore fatto ai Gesuiti col porli al primo posto : ma cio stes-

so mostra che quella notizia de' noveliieri non e autentica, giacche quel-

r ordine di prccedenza non sarebbe canonico.

La corrispondenza del n. 208 potrebbe intitolarsi, Noti'ie false, ma

trattandosi di un foglio diplomatico, noi le chiameremo piuttosto con fra-

se analoga, inesatte. La prima notizia, scritta ai 30 di Luglio, e diploma-

tica: Correva voce (le bruit), che una congregazione di dodici Cardi-

naii, riuniti dinanzi al Papa, crasi definitivamente pronunziata contro

Vammissione degli Ambasciadori dei Principi e degli Stati al Concilio, e

che una tal decisione si fosse gia comunicata da Mgr. (sic] Antonelli

alVAmbasciadore di Francia, il quale sarebbe cosi in grado di recare a

Parigi 1' ultima parola della corte di Roma sopra queslo punto impor-

tante . Tutto questo e inesatto: congregazione, decisione, comunica-

zione, tutlo e immaginario: che anzi e anche inesatto il dire, le bruit

courait, poiche questo romore non Tha qui sentito nessuno, ne ai 30

di Luglio, ne prima, ne poi. E qui ct cade in acconcio di smentire un' al-

Ira voce, corsa gia per parecchi giornali anche buoni, che parimente una

congregazione di Cardinal! abbia suggerito al S. Padre di differire il

Concilio oltre al giorno intimato. Anche questo e inesatto. Siffatta pro-

posta non si e fatta ne da una congregazione Cardinalizia, ne da alcun

Cardinale, ne da altri, ne ora, ne mai.

I
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L'altra notizia che la Correspondence riceve dai suoi bravi corrispon-

denli, e necrologica. i nostri corrispondenti (non e gia un solo, son piii,

ma tutti esatti del pari) ci parlano della cattiva impressione prodotta in

Roma per la mortedi Mgr. Testard du Cosquer, Arcivescovo di Porto Prin-

cipe. Egli era il primo dei Prelati venulo da lontano per assistere al

Concilio.La sua mortee interpretala daiRomani come di sinistro augurio,

pel buon successo di questa asserahlea. Qui pare che i corrispondenti

abbion ciascuno contribuilo una inesattezza per dare un tutto inesatto.

11 compianto Mgr. Testard du Cosquer era gi unto in Roma il 12 Giu-

gno, e non era il primo dei Prelati venuti pel Concilio; anzi non era

punto venuto per ragion del Concilio, ma per affari della sua missione

d
1

Haiti; e non veniva gia dalla sua lontana missione, ma dalla vicina

Francia; e disegnava di tormirsene prima del Concilio alia sua diocesi,

d
1

onde era stato coslrelto ad essere assente tin dal Centenario; ed ora,

mentresperavadi ritornarvi, il Signorelo chiamoavita migliore.Quanto

poi ai sinistri augurii dei Romani per questa santa morte, sara piu esatto

il dire che gli auguri sono gli stessi cofrispondenti, esatti celle notizie

tanto delle cose future, quanto delle presenti.

Segue un'altra notizia diploraatica suirEpiscopato del Rrasile: Dei 12

Vescovi ond'e composto TEpiscopato di quell'Impcro, nove probabilmen-

te verranno a Roma . Crediamo che questa notizia sia abbastanza esat-

ta; ma ci par data con mal garbo e in modo poco cortese per 1'Episcopato

e pi
j
l Governo. I Vescovi del Rrasile son considerati cola come funzio-

narii dello Stato, e pagali come gli altri impiegatideiramministrazione.
Per qualche tempo si e dubitato se il Governo brasiliano permetterebbe
loro di venire a Roma pel Concilio. DecLosi finalmente il Vescovo di

S. Salvatore della Baia, primate delllmpero, di chiedere al Governo il

permesso di uscir dalllmpero, il G.abinetto di Rio Janeiro ha dovuto

prendere una risoluzione su questo puuto, la quule e riuscita favorevole

al desiderio dei Vescovi. Essi non perderanno le loro paghe durante il

lor soggioruo a Roma, ma non riceverauco alcuna sovvenzione straordi-

naria per le spese di viaggio. Mancherebbe pur questo, che il Governo

sospendesse le paghe a questi impieyati falYamministrazione, quasi che

i Vescovi nel Concilio non fossero in esercizio. Noi crediamo che le trat-

tative col Governo brasiliano si siano condotte in mo !o assai piu deco-

roso di quello, che vien suggcrito dal linguaggio piuttosto burocratico

cbe diphmatico di questa corrisponderiza. Lode al Governo brasiliauo,

che almeno paga questi impiegati deiramministrazione, mentre qualche
altro Governo li ruba, e che permette ai Vescovi col recarsi al Conci-

lio di usare un loro diriito e compiere un loro dovere! Non sappiamo

quanlo sia esatto il dire che per qualche tempo se ne dubitava: questi
dubhii farehbero poco onore. Del resto la dimahda al Governo deVes-
sere assai piu anlica di quanto lasci supporre quella frase, Mgr. de Bahia r

Jetant ENFIN decide: giacche tin dai primi di Luglio abbiam parlato con
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persona autorevole, giunta dal Brasile, la quale erasi incontrata, piii me-
si or sono, a Pernamhuco col Vescovo di Goyaz, che per venire al Con-
cilio avea f'atto gia nell

1

interno di quel vastissimo Impero un viaggio di

quasi tre mesi a cavallo, traversando immense lande e Cores te. Lode dun-

que ai Vescovidel Brasile, che fan conto di venire in tanto numero! Esi
osservi che, delle dodici sedi, quella di S. Paolo e vacante; quella di

Marianna ha un santo Vescovo della Congrrgazi ne di S. Yincenzo di

Paoli, piu che ottuagenario, il quale pur voleva venire, ma certamente

sara impedito per ragion di salute; e finalmente piu d'una sede e talr

inente internata in quelle vaste regioni, che si richiede assai piu tempo
per giungere al luogo dlmbarco, che non quinci a Roma. Lode a questi

impiegati dcWamministrazione, che a loro spese Caranno questo viag-

getto di piacere. Conlera e paghera i loro passi TAngelo del Signore!
Or ecco un'altra notizia di gabinetto: Sembra che le novelle recate di

Spagna da Mgr. Franchi sian poco soddisCacenti; non si potrebbe ancora

preveder nulla relativameute al concorso ddl'Episcopato spagnuolo . Sa-

pevamcelo: la notizia non e molto recondita
;
e la diremo esatta, sol per-

che e tanto vaga, che quasi non dice nulla.

Ma ora viene il meglio: * Le plus probable si e che la maggior parte
dei Vescovi, dovranno astenersi dal rendersi a Roma . La maggior parte
dei Yescovi, di Spagna, o generalmente del moiidocatlolico? Se di Spa-

gna, la Correxpondance ha pur detto che non ne sa rien : se dt 1 mondo

cattolico, noi che siamo vecchi probabilisti non seguiliamo questa sen-

tenza che la Correspondence dichiara per probabiliore. Ma ella coi nu-

meri viene alle prove. Persone ordinariameiite bene inlbrmale diceva-

no che i Vescovi, i quali si sono di gia scusati di non poter intervenire

al Concilio, oltrepassavano gia il iiumero di trecenlo, (300). E noi que-
sta volta bene informal! possiam dire alia Correspondence, che questo
numero e inesatto. Alcuni Cogli airincontro ban detto che i Yescovi, i

quali finora ban mandalo lettere di scusa, son dodici. Questo e troppo

poco. Molli certo avraniio qualche giusto imped mento a venire; ma se

la Correspondence avesse curiosila di sapere presso a poco il numero

preciso di quelli che pnora si sono scusati, noi potremmo Corse dirglielo

in confidenza, avendolo avuto da buona Conte, communicahile appunlo
hi risposta al suo bel numero dei 300. Ma sara meglio lasciare che la

Correspondence tiri ad indovinarlo. Sol le d remo che cali a cento, a cin-

quanta, a gran decine per volta, perche il numero vero e assai piu vi-

cino al 12 che al 300. Aggiungeremo anche,per sua editicyzione, che

ciascuno de
1

Yescovi che si scuso, dopo di aver esposta chi Tuna chi Tal-

tra causa canonica per essere scusati dal viaggio, soggiunge poi, come

per secreto accnrdo,con fbrmole d'illimitala ubbidienza, che pure verra,

se cosi piace al Santo Padre.

Yien poi una notizia di un incidente. Un altro spiacevole incidente

lia i lavori preparatorii delle Congregazioni. II CardinaleDeReisach,mcagl
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{he presiede la Commissione per gli affari politic!, c caduto gravemenU-
inalato a Palombara presso Tiyoli. Siam lieti di assicurare che anche

la notizia dello spiacevole incidente e inesatta. L'Emo Card. De Reisach,

grazie a Dio, non e caduto gravernenle inalato, ma solo per aicuiii giorni,

per indisposizione e debolezza, benchc senza febbre, dovette stars! nella

sna camera, e c!6 non a Palombara. ma in Roma. Quindi rimessosi in

forze ando a Palombara, donde ya e viene a Roma, e puo presiedere le

sedute della sua Commissione. Che anzi la sua leggiera malattia, non

iolo non impedi i lavori delle Congregazioni, ma solo una sedula delhi

sua Commissione politico-ecclcsiastica, e non gia per gli affari politic!.

Si agginnge una notizia, die pero g!i stessi corrispondenti dichiarau

per falsa, cioe la scoperta che sarebbesi fatta dalla polizia pontificia (Tuna

vasta cospirazione mazziniana, collo scopo (Fimpiegar ferroe fuoco (lefer

d le fen] contro i membri del futuro Concilio. Pretta fandonia, a cui nes-

sun crede, dicono i corrispondenti. Ma essi la danno tra le yoci o rumori

tiie si fannocircolare(parmi Ics bruits que Von fait crater). Due inesat-

lezze, poiche non Vi e stata questa yoce, e molto meno si e fatta circo-

Jare ad arte.

Finalmente F ultima noiizia e leiteraria. Un arlicolo di un giornalc

ckricale di Yenezia ha ayuto T onore di essere indicato air attenzione

della Correspondence* Uno dei corrispondenti trasmise alia Correspon-

dance, non sappiamo perche, non gia tutto intero, ma solo una coupure

di quel foglio clericale, che pero rimane innominato. L'articolo e inte-

ressante per la materia, perche vi si parla niente meno che del Sillabo,

del diritto della Chiesa di pronunziare in materie politiche sotto il lato

morale, del programma del Concilio, senza intesa dei principi: ma e as-

sai piu interessante per TAutore, nientemeno che Mgr. Nardi. Proprio a

Mgr. Nardi, assicura il corrispondente, si attribniscono in Roma quellc

corrispondenze dell
1

innominato giornale clericale. La Correspondence*
considerando che Mgr. Nardi e una des chemlles omricrcs dei lavori prc-

paratorii, no pubblica un lungo tratto, piii lungo di tutta questa bella

corrispondenza. Ma che? Mgr. Nardi pubblico su pei giornali una let-

icrina per far sapere alia Correspondence, qu'elle s'est trompee: colpa
della inesattezza del corrispondente inesatto!

Questa (Unique ci s< mbra una corrispondenza-modello ; e ci par diffi-

cile che si potessero raccogliere in poche linee piu inesattezze. Supponia-
mo che tali corrispondenti scrivano gratis per puro amore della verita :

che se fosser pagati, a parer nostro, cotesti impiegati fo\\amministra-

zionc, si poco esatti, sarebbero obbligati ad restitutionem ; seppure non

fosser pagati appunto per dir bugie, vogliamo dire inesattezze
; poiche

In tal caso meriterebbero che si crescesse loro la paga, yogliamo dir

Fonorario.

Nel n. 209 vi e un articolone di fondo sul Concilio. E un articolo-mo-

ilello, come la corrispondenza e forse piu, cioe piu inesatto. L'articolo e
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scritto in im accesso di conciliofobia e di trcmarella, pensereste? piu per
la Chiesa, che per lo Stato. Invcce delle speranze chimeriche e brillanti.

die. secondo la Correspondance, sono ima tentazione del diayolo, o cio

che per lei torna presso a poco allo stesso, dei gemiti
1

,
molti membri

cmincnti deH'Episcopato italiano e della prclatura romana (la Correspon-
dence lo sa, nous le savons) molti prelati italiani, prudenti illuminati e

preveggenti, temouo che il Concilio sia per demolire il primato dell'Italia,

e T influenza italiana sul mondo cattolico, e persino, credereste? deplu-
ccr la supremalie de 1'Eglisc. Dopo di aver ripetuto questo vce\ in tuon

di Cassandra, la Correspondance rivolta aH
1

Episcopato italiano e romano,
com'essa dice, cosi conchiude : Noi abbiam creduto nostro dovere di

dargli questo avviso in extremis e quindi innanzi noi non torneremo su

questo argomento, che il piii raramente che sia possibile . Punto e ba-

sta. Chi e in extremis? Menabrea? La Correspondance? La Chiesa? II

primato italiano? Di qual argomento non si parlera quasi piu dalla Cor-

respondance? Del primato ilaliano, o generalmente del Concilio? Que-
ste gravi parole di congedo in extremis, cerlo danno un poco a pensare.
Forse la Correspondance ha veduto che finalmente, con tutti i suoi begli

articoli, non giunge ad impcdire il Concilio, e non converte nessuno; e

pero a che spree-are piu il fiato? forse se Te inaridita la vena? Ovve-

ro non sponte, ma s-pinfe si mette in sul tacere? Gia da mezzo Luglio si

dicea da alcuni giornali clerical! che, dopo le elezioni e gli avvenimenti

di Francia, il conte Menabrea avea avuto consigli dalFalto di non pren-
dersela tanto quasi ogni di col Concilio; e alcuni notavano che gia gli

articoli della Correspondance erano meno ostili. Dal saggio che abbiam

dato degli ultimi numeri, cio forse non parra vero ai nostri lettori; ma
TUO! dire che prima era peggio, e la Correspondance si veniva ritirando

si, ma pian piano e mostrando la faccia al nemico. Ed ora, ai primi di

Agosto, corse voce in qualche foglio, ma poi fu smentita, che fossero

pur venuti d'alto nuovi consigli di non parlar di Roma e poco assai del

Concilio, ora specialmente che i Governi d
1

Europa si tnrvano piu im-

brogliati del pontificio, e scmbra che collo scorrer del tempo i Governi

s" imbroglino e il Papa si sbrogli. Di piu alcuni fogli diplomatki rimet-

tono in campo T idea di una occupazione franco-austro-italiana, e, ee bi-

sogna, anche prussiana per guarentire la liberta del Concilio, e parlano

anche di pratiche diplomatiche sopra il mandarvi ambasciadori. Che

sian queste le ragioni deirestremo vale dato dalla Correspcndance al suo

prediletto argomento del future Concilio? Certo, se il conte Menabrea

dev'essere uno dei protetlori del Concilio, o se vuol sedere tra gli am-

|)asciadori de
1

Principi, la sua Correspondance non potreblie p:u par-

laie come dianzi, c fin d'ora dovrebbe cominciare pian piano la su> po-

iiticaconversione, e smettere, per quanto puo, il cattivo abito di sparlar

1 La fameuse Compagnie de Loyola les pousse et les Iransporle en esprit 8W v.ne haul*

agne et lew- fait voir les royawnes de Id 1erre ct lew gloire .
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del Concilio, e non potendone parlar bene, tacerne, epcro quindi innan-

zi tornare su questo argomento il piii raramente che sia possibile
l

. Noi

non diamo alcun peso a quesle congetture troppo chimeriche. Di-1 resto

di conversion! poliliche ne ahbiamo Tisle lante, che omai nulla ci sembra

impossible. Basla, yedre.no: ma certo ci larebbe gran piacere se il Me-

nabrea torna^se, e con lui anche la sua Correspondance cominciasse, ad

essere clericale.

III.

NOTIZIE ROMANE

1. Risposte delle S. Congregazioni, della Penitenzieria 2. e delle Indulges*

ze 3. Invito sacro per la novena delPAssimta 4. ISuovi scritti sul-

FAssunla 5. Esposizione d' arte rel.giosa.

1. Pubblicammo a pag. 352 le risposte della S. Penitenzieria a quattro

quesiti di comune interesse intorno al Giubbileo: ma avremmo esitato

di pubblicare le risposte ad altri undici quesiti, per norma dei confesso-

ri in certi casi particolari, specialmente inlorno ai beni tolti in Italia alia

Chiesa. Senonche vedendole gin pubblicate in varii giornali, e buoni e

cattivi,non dubiliamo di pubblicarle ancornoi. Quasi nello slesso tempo
le vedemmo nel gran foglio democratico, // Diritlo, e nel buon fogliet-

tocattolico di Palermo, L'Ape Iblea; e al vedere come diversamente ne

parlano, ci sovvennero quelle strofelte :

L' ape e In serpe spesso Che della serpe in seno

Sugon lo slesso umore: 11 fior si fa veleno;

Ma Talimento istesso In sen dell'ape il fiore

Cangiando in lor si va. Dolce licor si fa.

Ecco le risposte, donde il Diritto del 31 Luglio ba saputo trarre un ar-

ticolo velenoso e inviperito, specialmente perche la Chiesa avara tien

1 Ahbiamo allri sette nu<neri della Correspondance. Davvero Ti e qualche inulazione in melius;

e sar^bhe pure una bella muta/.ione, piu fehce di quella che diede ocrasione all'arlirolo deir(7/u";(i

Caltolica iinl 4 Aifosio sul pnn-es-io dt-l famosi Giulio Pic, editore deli' Etendard Vn giornalistct

francese p-ima gallicant ed ora galeolto . Nel n. 210 la buona Correspondance t'en fermo il buon

proponimenio e Lire: \\<-l n. 211 un:i sola pnroliaa inuoceiite e iDdireiia: nel n. 212 mil la del pro-

pro, so(o ripona an fr.uo della Revue des deuv Mondesi nel n. 213 nulla fu che un simile

estratto dalla Revue britimiique: solo espnme il suo desiderio di una vasta discussione nei pubblici

fo^li rt'onde reriamfnle sor^ra sr^n luce suiie quisnoni del Concilio: e intanlo essa che ha discusso

tanlo, ora face. Nel n. 214 tace: nel n. 215, i>arl.mdo dei Luoghi Sami, le sfugge solo una parolac-*

cia in ri?uardo a qnelli che rredono alia legrjenda dM' Assun/ione Jflla Vir^ine in cielo ,
in cor-

po e in anim, cnmme va le derreler, dit-on, le jirochain concile . Nel n. 216, a proposito della

nomina del Dr. Hefeie al Vt-si-ovato di Roliembiir^o, la povera Correspondance ricade in un arlicolO

pur iroppo inesatlo da rapo a fondo in punlo di dolirina e di faiti. Che volele? I'ablto catiivo, co-

me una nnova natura, non si smelte si loslo. Naturam expellas furca, tamen usque, recurret Ci pare

pero rhe il propnsilo di tacpre al |mssil>il-, sia Slato abl<aslanza osservalo serondo I'umana fragiliti.

Cht sa? Forse ancbe il nnsiro arlirolo gioverk a confermare la Correxpondarxe nella sua buona riso-

Inzione di lornare sn questo beoedeilo Coocilio le plus rarement potsibtei
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fermo alia morale yccchia, che non dimittilur peccalum, nisi restituatur

ablatum.

Quamms amplissimae faculta'es per Litteras apostolicas cliei 11 Apri-

lis nuper elapsi a SSifio Duo Pio PP. IX concessae adco in se perspi-

cuae sint, ut nullum ambiyendi locum relinquant; attamen ob notissimas

rerum perturbationes nonnulla, circa rectam praeser.im illarum applied-

tionsm, exorta smt dabia, quae a Locorum Ordinariis huic s. Poeniten-

tiariae solcenda proposila fuerunt. Cum vero difficile admodum acprope

impossibile foret sinyulorum postulates satisfacere, s. Poenitcntiaria op-

portunum censuit huiusmodi praecipua dubia, eorumque resolutiones in

unum colliyere, ct ad Locorum Ord narios, beniyne sic annuente eodcm

SSiTio Dno, transmittere, ut omnes in re tanti momenti concordi doc.ri-

na ac studio procedere possint ; deque us sice per se sive per delcctos ec-

clesiasticos viros, caute ac prudenter confessarios instr.uere valeant. Du
bia autem ac resolutiones sunt quae sequuntu'r.

1. Se, in vigore delle facolta coatenute nelle Lettere apostoliche degli

11 Aprile, i confessori approvati dagli Orditiarii possano assolvere colo-

ro, che effeltuarono Tinvasione o ribellione del dominii della S. Sede, i

loro mandanti, aderenti e >

ooperatori, e coloro, che promossero leggi

inique, e prestarono mano alia esecuzione delle medesime?
R. Affirmative, dammodo Pocnitenies exhibeanl verae resipiscentiae si~

gna, scandalum reparaverint, out saltern parati sin! quamprimum illud

reparare meliori modo quo poterunt, atque obcdientiam S. Sedi eiusquc

mandatis desaper fercndis sincere promiserint. Verum publici o/ficiales,

quorum o/ficium aliquam cooperationem actibus a S. Sede reprobatis im-

portare, sen leyibus dioinis, ct ecclesiasticis advcrsari videalur, non ab-

soloantur, nisi dimisso prius o/flcio ; et, qua'enus illud dimittere ne-

qwant, ipsi Officiales consulant Loci Ordinarium, qui decernat, et provi-
deat iuxta Litteras s. Posnitentiatiae diei 26 lulii 1867, quibus quidem
Litteris omnino slandam est.

2. Se, e come possano dai confessori assolversi quegli Ecclesiastici,

i quali Ibrmarono o sottoscrissero indirizzi contro il temporale dominio

della Santa Sede?

R. Affirmative, facta prius, ac sufficienter publicata retractatione iu-

xta Litteras s. Poenitentiariae diei 28 Mali 1863.

3. Se possano assolversi dai coat'essori i violatori deirimmunita eccle-

siastica personale, e locale, e della clausura?

R. Affirmative, satisfacta parte laesa, ac reparata, meliori quo polest

modo, iniuria Ecclesiae facta.

4. Se, e come possano assolversi coloro, che acquistarono, e posseg-
>no beni ecclesiastic! immobili, alienati dai Demanio?
R. Poenitenles, qui detinent huiusmodi bona non esse absoloendos, nisi

'ius Loci Ordinario
,
aut aliis mis ecclesias'icis , ab ipso Ordinario

sua prudentia per Dioecesim designandis, consiynaverint synjrapham
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ab eis subscriptam, sen coram testibus subsignaiam, eidcm Ordinario

quamprimum transmittendam ac caute in Cancelleria dioeccsana aut ali-

bi custodiendam, qua sequen'.ibus obligationibus sen conditionibus se9

mosque haeredes et successores subiicere declarent.

4. Retinendi eadem bona ad nutum Ecclesiae, eiusque mandatis sub-

inde parendi.
2. Conservandi ipsa bona, et rem utilem in eis gerendi.

3. Adimplendi pia onera iisdem bonis adnexa.

4. Subveniendi ex fructibus ipsorum bonorum personis, sen Locis piis,

ad quae de iure pertinent.

5. Monendi haeredes et successores per syngrapham siibscriptam de

huiusmodi obligationibus, ut et ipsi sciant ad quid teneantur.

5. Se possano assolversi e sotto quali condizioni coloro, che acqui-

starono beni ecclesiastic! immobili, e poi li vendettero ad altri, e che

cooperarono ai contratti sopra i medesimi beni?

R. Affirmative, deposito lucro exinde iniuste percepto in manibus Or-

dinarii, ad effectum illud conservandi favore Locorum piorum, quae

damnapassa mnt, reparato scandalo, monitis novis emptoribus, aliisque

complicibus, ut propriae consulant conscientiae, et imposita singulis obli-

yatione standi mandatis S. Sedis desuper ferendis.

6. Se, e con quali ingiunzioni possano assolversi coloro, cbe acqiu-

starono beni mobili ecclesiastici?

H. Affirmative, imposita illis aliqua eleemosyna favore Locorum

piorum, ad quae dicta bona pertinebant, quatenus emerint pretio, quod
iudicio Ordinarii sen Confessarii fuerit minus iusto. At, si agatur de re-

bus, quae non sint usu consamptibiles, sea quae servando servari possinf,

aut de supellectilibus, et vasis sacris, imponatur Poenitentibus obligatio

quamprimum recurrendi ad Loci Ordinarium ad hoc, ut super iisdem re-

bus provideat iuxta Indultum ipsi Ordinario iam a s. Poenitentiaria con-

cessum.

7. Se, e come possano assolversi coloro, che presero in affitto beni

ecclesiastici occupati, od alienati dal Demanio?

R. Affirmative, imposita Poenitentibus obligatione quamprimum re-

currendi ad Loci Ordinarium, ad hoc, ut super bonis conductis provideat
iuxta Indultum ipsi Ordinario iampariter a s. Poenitentiaria concessum*

8. Se, e come possano assolversi coloro, che presero in enfiteusi dal

Governo beni ecclesiastici?

R. Huiusmodi Poenitentes non esse absolvendos, nisi prius Ordinario

Loci, seu aliis viris ecclesiasticis, ut supra in dubio 4. ab Ordinario de-

tignandis syngrapham consignaverint, qua declarent se, suosque haeredes

et successores subiicere sequentibus obligationibus seu conditionibus.

1. Conservandi eadem bona, et in eis rem utilem gerendi.
2. Non utendi quocumque privilegio, et lege sive lata, sive feremite

quoad canonis affrancationem.
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o, Retinendi ipsa bona ad nutum Ecclesiae eiusque mandatis subinde

ferendis quoad eorumdem bonorum restitutionem.

4. Adimplendi pia onera, quae eisdem bonis sint adnexa quatenus
aliunde non adimpleantur.

3. Solvendi interim annuum Canonem, illumque augendi ad trami-

ks iustitiae, et iuxta aestimalionem peritorum timoratae conscientiae, si

aimis tennis in stipulation contraclus impositus fuerit.

6. Monendi haeredes et successores de huiusmodi obligationibus per
syngrapham, ut et ipsi sciant ad quid teneantur.

9. Se, e come possano assolyersi coloro, che non solo presero dat

Governo in eniiteusi beni ecclesiastic!, ma ancora gli affrancarono?

R'. Huiusmodi Poenitentibus providendum prout in superiori respon-
$o qd dubium sub N. 4.

10. Se, e come possano assolversi coloro, che hanno redento censi,

edritti ecclesiastic! di natura fedimibili?

R. Affirmative, dummodo prius in manibus Ordinarii erogent quid-

quid minus de capitali summa Gubernio persolverint, ad effectum illufc

conservandi favore Locorum Piorum, ad quae census, seu iura redempfa

pertinebant.

11. Se, e come possano assolversi coloro , tftie affrancarono canoni,

Hvelli, prestazioni, od altri dritti ecclesiastici di natura non redimibili?

R. Posse absolvi, dummodo prius. prout in responso ad dubium sub

numero 4. syngrapham consignaverint, qua declarent se, suosque succes-

sores subiicere sequentibus obligationibus, et conditionibus .

/. Retinendi fundos sic invalide aflrancatos ad nutum Ecclesiae
,

eiusque mandatis subinde parendi.
2. Consermndi eosdem fundos, et rem utilem in eis gerendi.

5. Servandi indemnia quocumqe tempor<> Loca Pia super integra*

perceptione canonis, livelli, ac praestationis ac super quibusvis aliis iu-

ribus, quae ad ipsa Loca Pia exinde spectabant; nee non adimplendi

prout de iure pia onera fundis adnexa , quatenus aliunde non adim-

pleantur.

4. Monendi haeredes et successores per syngrapham subscriptam, de

huiusmodi obligationibus, ut et ipsi sciant ad quid teneantur.

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 1 lunii 1869,

ANTONIUS MARIA Card. PANEBIANCO Poenitentiarius Maior.

L. Can. Peirano S. P. Secretarius.

2. Aggiungiamo anche le risposte della S. Congregazione delle Indul-

genze a varii quesiti intorno al digiuno del Giubbileo.

Editis Litteris apostolicis in forma brevis die 11 Aprilis 1869, qui-
bus SS. D. N. Pius PP. IX omnibus christifidelibus indulgentiam plena-
riam in forma iubilaei occasione oecumenici Concilii concessit, liuic

Serie 7/7, wl. VII, fasc. 466. 31 H Agosto 1869.Se

II
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S. Congregation! indulgentiarum, et SS. reliquiarum infrascripta pro-

proposita simt dubia praesertim circa ieiunia, quae christifideles serva-

re debent, ut indulgentiam huius iubilaei lucrari valeant. Quibus sedulo

perpensis, S. Congregatio, benigne annuente SS. Domino, responden-
dum censuit prout responded
Dubium 1. Inconciissi iuris est, operibus alias praeceptis satisfieri non

posse obligation! de operibus iniunctis ad acquirendas Indulgentias, nisi

aliud constet expresse de mente concedentis; nihilominus pro hoc iubi-

laeo oritur dubium, quia in Litteris apostolicis legitur praeter consue-

ta quatuor anni tempora ,
tribus diebus etiam non continuis

, nempe
quarta et sexta feria, et sabato ieiunaverint. Quaeritur an standum

sit regulae generali, ita ut ad effectum lucrandi indulgentiam omnes dies

ieiunii ad quod quisque tenetur, vel dies ieiunii quatuor anni temporuiu
dumtaxat excludantur?

R. Affirmative ad primam partem ; negative ad secundam.

Dubium II. An ieiunia quatuor anni temporum, attentavoceillajm^-

ter, ultra tria ieiunia pro iubilaeo expresse praescripta , habenda sint

uti opus iniunctum ad indulgentiam acquirendam?
R. Negative.
Dubium III. An iis, qtfi aut voto, aut praecepto, uti sunt Francisca-

les, aut quocumque alio titulo tenentur toto anni tempore ieiunare all-

quo die ex diebus praescriptis pro iubilaeo, suffragetur tale ieiunium ad

lucrandam indulgentiam?
R. Affirmative.

Dubium IV. Cum religiosi S. Francisci teneantur ieiunare a secunda

dieNovembris usque ad Nativitatem Domini, quaeritur, utrum, hoc decur-

rente tempore, ipsi possint unico ieiunio tribus praescriptis diebus fa-

cto, satisfaoere duplici obligation! turn praecepti, turn iubilaei?

R. Permittitur ex special! Sanctitatis Suae indulto, dummodo esu-

rialibus tanturn cibis pro dictis tribus iubilaei ieiuniis utantur, quamvis
fortasse ab usu ciborum esurialium dispensationem pro dicta quadrage-
sima obtinuerint.

Dubium V. An idem dicendum sit pro quadragesima Ecclesiae etiam

quoad Christifideles?

R. Permittitur ex speciali Sanctitatis Suae indulto, ut in responsio-

ne ad quartum dubium, et cum eadem conditione in ea apposita.

Dubium Y7. Utrum ieiunia pro iubilaeo praescripta debeant esse ie-

iunia stricte sumpta, etiam quoad qualitatem ciborum sicuti ea, quae
ex Ecclesiae praecepto adimplenda sunt, quin tamen quis uti possit in-

dultis, si quae pro ieiuniis Ecclesiae obtenta fuerint?

R. Affirmative, nisi aliquod speciale indultum, in quo etiamjde iubi-

laei ieiunio expressa mentio fiat, obtineatur.
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Dubium VII. Si quis indultum vescendi carnibus etiara pro ieiuniis

iubilaei consequatur, teneturne lege de non permiscendis epulis, nempe
carnibus cum piscibus?

R. Affirmative.

Dubium YIIL An ii, qui ad statutam aetatem pro ieiunii obligatione
nondum pervenerint, nee non operarii, aliique, qui ob Icgitimam cau-

sam ad ieiunia ab Ecclesia praecepta non tenentur, debeant ieiunare, ut

indulgentiam iubilaei lucrentur?

R. Affirmative. Quod si iudicio confessarii id praestare nequiverint,
confessarius ipse poterit ieiuiiium in alia pia opera commutare.
Dubium -IX. In litteris apostolicis legitur tribus diebus etiam non

continuis . Quaeritur an in hoc iubilaeo, ob dicta verba, singuli dies

ieiunii in diversas hebdomadas dividi possint?
R. In hoc iubilaeo affirmative.

Dubium X. Attenta clausula . hac vice tantum
, quaeritur an qui in

censuras, et casus reservatos incident, una tantum vice absolvi possit,

prout edixit Bened. XIV in Const. Inter graviores ,
vel potius in hoc

iubilaeo toties quoties in censuras, et casus reservatos incurrerint, ab-

solvi possit?

R. Affirmative ad primam partem. Negative ad secundam.

Dubium XL An qui privilegio Bullae Cruciatae gaudet, hoc tantum

titulo, sine alia causa, in ieiuniis iubilaei carnibus vesci possit?
Dubium XII. An saltern yesci valeat ovis etlacticiniis?

R. Ad XI et XII permittitur ex speciali Sanctitatis Suae indulto, ut

ii, qui privilegio Bullae Cruciatae legitime fruuntur, tantum ovis et la-

cticiniis in ieiuniis pro hoc iubilaeo praescriptis uti possint, servata in

ceteris ieiunii ecclesiastic! forma.

Datum Romae e Sacra Congregatione indulgentiarum et SS. reliquia-

rum, die 10 lulii 1869.

A. Card. BIZZARRI, Praefectus.

Pro R. P. D. secretario, Dominicus Sarra, Pro-suhstitutus.

8. L'Enlo Card, Yicario, nel suo Inwto sacro per la novena dell'Assun-

ta esortando i Roman! ad impetrare quel patrocinio, anche piu che

ordinario, di cui fa bisogno in questi moment! a Roma e alia Chiesa,
che deve qui concentrarsi con solenne riunione

,
osservo ancora che

opportune sarebbe il prendere in questa occasione T amplissimo Giub-

bileo, accordato daSua Santita a tutto il mondo cattolico in riguardo del

vicino Concilio, affinche non ritardando i fedeli a propiziare rAltissimo

nella umiliazione e nella penitenza, tanto piu si renda sicuro e fecondo

di beni alia Chiesa il grand
1

atto : ut per auxilium gratiae tuae quod
nostra peccata praepediunt, indulgentia tuae propitiationis accelcret

(S. Eccl. in or. Dom. IV Adv.).
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4. Per la festa dell'Assunta si aspettava di veder pubblicata in Roma;,

dalla tipografia Salviucci, una dotta opera, gia annunziata con manife-

sto d' associazione in parecchi giornali: De corporea Dciparae in coelum

Assumptione, an dogmalico decreto definin possit, Disquisitio Mstorico-

tritico-theologica ,
D. Aloisii Vaccari cassinensis, in SS. patriarchate

basilica ostiensi parochi. L'cdizione e bene inoltrata; ma il dotto cassi-

uese, piu sollecito della perfezione che della celerita del suo lavoro, ne

ha riiardata la pubblicazione. Un'altra opera sullo stesso argomento iu

gia stampata in Firenze dal P. Luigi Buselli, Min. Oss.
,

La Vergine
Maria vivente in corpo ed in anima in cielo

,
ossia dissertazione teolo-

gico-storico-critica sulla definibilita dogmatica della corporea Assumriono

della Madre di Dio, secondo il beneplacito della cattolica Chiesa . II vo-

lume di 272 pagine e diviso in tre parti: l. a
argomenti slorico-critici :

2. a
argomenti polemico-dogmatici ;

3. a
argomenti teologico-razionali. E

~pur teste uscita in luce a Roma pei tipi de propaganda fide un'altra ope-
jetta: L'Assunzione di Maria Madre di Dio, trionfo della dottrina cat-

tolica sul naturalismo, opera del P. D. Gaspare de Luise dei Pii Opera-
rii . Vediamo altrcsi cominciata, nella Scienza e Fede di Napoli, una

trattazione intitolata: I YOti de'cattolici e rAssunzionc di Maria SS-. per
O. De Luca . Pare die in Roma e altrove queslo argomento vada de-

stando maggior interesse, e appunto di questl giorni abbiam ricevute

certe tesi teologicbe, stampate e difese pubblicamente nel collegio di

S. Beuno in Inghilterra, tra le quali ne vediamo quattro sulla yerita e

definibilita deirAssunzione. Checche sia per fare il Concilio, certo piacc

questo movimento di studio e di devozione.

5. La presenza di un si gran numero di Vescovi e di ecclesiastici in

Roma, neH'occasione del Concilio, ha fatto sorgere 1'idea di una Esposi-
xione pubblica di oggetti appartenenti all'arte cristiana, e provenienti da

qualsivoglia parte del mondo. Riproduciamo qui colle sue proprie paro-
le Fannunzio ufficiale, che ne ha dalo il Giornale di Roma nel suo nu-

jnero di Mercoldi 11 Agosto. Esso dice cosi: La Santita di nostro Si-

gnore ha stabilito che, dal primo Febbraij 1870 al primo Maggio succes-

sive
,
nel grande e magnitico chiostro della Certosa presso santa Maria

degli Angeli ,
alle Terme diocleziane

,
senza che pero ne rimangano va-

riate le pacitiche e religiose abitudini dei Cenobiti suoi abitatori
, abbia

luogo una Esposizione pubblica di oggetti ,
che per qualsivoglia modo

appartengono air arte cristiana.

Sua Santita ha commesso la cura della Esposizione al Ministero del

Commercio, Lavori Pubblici e Relle Arti
;
e del privato suo peculio ha

largito una cospicua somma per le spese necessarie a condurla, e per

premiare i concorrenti, che avranno fatto miglior prova nel paragone de-
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Qucste generose e benefiche intenzioni del Santo Padre, mentre au-

mentano i mezzi valevoli a procacciar lavoro a diverse classi di artefici,

aprono in pari tempo un aringo da esser corso con gloria ed utile prin-

cipalmente dai nostrani, i quali vi troverano il piu ageyole ed efficace

modo da mettcre in veduta la propria perizia, e il buon gusto che dirige

rartificio delle operc elaborate nelle loro officine e, cio cbe piu monta,

mettera in coni'ronto le forme dei sacri indumenti cbe ne potranno da

altre parti venire, e per tal guisa si presentera meglio il modo che con-

duca tutto airunita.

Se la Esposizione propone una special! ta, da cui le derivera un caral-

tere determinato ed esclusivo, il campo della gara non ne rimarra sover-

chiamente coartato e ristretto. Puo bene aflermarsi, non esservi nella na-

tura oggetti, dai piu ricchi e preziosi ai piu umili e semplici, dei quali

la creatura non sappia formarne un mezzo da rendere un tributo di ono-

re al suo Creatore. Quindi, a passarci della Pitlura, della Scoltura, della

Incisione, Tarte metallurgica nelle svariatissime sue applicazioni, quella

dei tesserandoli e dei ricamatori, con le altre cbe giovano alia moltiplice

fabbricazione degli arredi ed utensili sacri, tutte potranno trovare Tap-

propriato e decoroso posto sotlo i portici, che recingono il chiostro mo-

numentale della Certosa.

II Santo Padre, col mezzo del soprannominato Ministero, eleggera
una Commissione di persone idonee, le quali compileranno un Regola-
mento analogo, faranno esame delle opere da riceversi alia Esposizione,
c del valore delle riceyute giudicheranno per conferire il premio alle

eccellenti.



CRONAGA
CONTEMPORANEA

Roma 14 Agosto 1869.

1.

COSE ITALIANS.

STATO PONTIFICIO 1. Battesimo del primogenito delle LL. AA. RR. il conte e la

contessa di Caserta 2. Promulgazione e testo della Convenzione tra la

Francia e lo Stato pontificio, per guarentigia della proprieta letteraria

3. Disputa teologica al Collegio romano 4. Breve del Santo Padre ai PP.

della Compagnia di Gesii, della dispersa provincia di Torino.

1. Nel Giornale di Roma, del Giovedi 29 Luglio, leggevasi la seguen-

te descrizione del battesimo, amministrato ad un neonato principe del-

1'augusta Casa dei Borboni di Napoli, di cui degaossi essere padrino il

sommo Pontefice Pio IX.

Nelle ore pomeridiane di ieri TEmo e Rmo signor Cardinal e Pane-

bianco, peiiitenziere maggiore, accompagnato dagli Illnli e Rmi monsi-

gnor Gallo, Arcivescovo di Patrasso, monsignor Guadalupi e monsi-

gnor Di Ruggero, protonotarii apostolici, si condussero in ireno nobile

al palazzo Farnese, per rappresentare la Saritita di nostro Signore nel-

Tuflicio di padrino, il quale, a preghiera delle LL. AA. RR. il conte e

la contessa di Caserta, erasi la Santita Sua degnata di assumere nel so-

lenne conferiraento del battesimo alia prima prole che sarebbe nata dal

loro bene auspicato connubio. La nobile puerpera felicemente avea dato

alia luce un figlio, sulle ore sei antimeridiane della trascorsa Domenica,
25 Luglio, e per la sacra funzione, che andava ad eseguirsi nel sopra
indicate giorno, tanto dalPEino delegato, quanto dal genitore del neo-

nato eransi premessi quegli inviti e quelle formalita che sono prescritte

dal relativo cerimoniale.

L'Eino Panebianco fa riceyuto nel palazzo con le accoglienze dovute

alia sua alta rappresentanza, le cui funzioni adempie mentre rEmo e

RiSo signor Cardinale Monaco La Valletta, nella cappella del palazzo,

I
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conferi solennemente il sanlo sagramento, secondo il prescritto dal Ri-

tuale romano. Al fanciullo vennero impost! per primi i nomi di Ferdi-

nando Pio Maria. Alia sacra cerimonia assistevano gli Eiiii e Rml signo-

ri Cardinali DC Luca ed Antonelli, le LL. AA. RR. il conte e la contessa

di Trapani, il conte e la contessa di Girgenti, il conte di Bari, la prin-r

cipessa Maria Immacolata Luisa, D. Alfonso di Borbone di Spagna :

rillmo e Rino monsignor Giannelli, Arcivescovo di Sardia, Nunzio apo-
stolico presso la real corte di Napoli, le LL. EE. Rine monsignor Pacca,

inaggiordomo, e monsignor Ricci, maestro di Camera di Sua Santita,

tutti i prelati nazionali, e la nobilta ed altri signori appartenenti a quel-

la real Corte. Compiutesi le altre cerimonie di uso, i personaggi inyita-

ti presero parte ad un decoroso rinfresco.

2. Nella parte officiate del Giornale di Roma, n. ft 152 del Giovedi 8

Luglio, venne pubblicata la seguente Notificazione dell
1 Emo Cardinale

Segretario di Stato.

La Santita di nostro Signere PP. Pio IX
, essendosi degnata di ap^-

provare e ratificare, nel 15 Ottobre 1867, la Convenzione di guarentigia

della proprieta letteraria, concbiusa fra il suo pontificio Goyerno e quello

di S. M. Napoleone III imperatore dei Frances! : affinehe ad ogni occor-

renza non possa dai sudditi pontificii esserne allegata ignoranza ,
ci ha

comandato di pubblicarla ,
siccome con le present! eseguiamo , riportan-

done qui appresso il tenore di parola in parola per la sua piena osser-

vanza. Dalla Segreteria di Stato il 5 Luglio 1869. G. Card. Antonelli.

Gli articoli della promulgata Conyenzione sono i seguenti*

Art. 1. Gli autori di libri, opuscoli (brochures), o altri scritti,di com-

ponimenti musicali, d'opere di disegno, di pittura, di scultura, di stampe
o incision!, di litografia, di fotografia e di qualsivogliano produzioni ana-

logbe del dominio letterario ed artistico, od i loro mandatarii legal! ed

ayenti dritto, godranno reciprocamente, in eiascuno de
1

due Stati, dei

vantaggi cbe yi sono o yi saranno attribuiti dalla legge alia proprieta

delle opere di letteratura o di arte, ed ayranno, per qualunque attenta-

to diretto contro i loro diritti, la stessa protezione e gli stessi mezzi le-

gal! ,
come se questo attentato si dirigesse agli autori di opere pubbli-

cate per la prima yolta nello stesso paese. Nulladimeno quest! yantaggi

non saranno loro reciprocamente assicurati, che durante Tesistenza dei

loro diritti nel paese in cui la pubblicazione origin.ale e stata fatta; e la

durata del loro godimento nell' altro paese non potra eccedere quella

fissata dalla legge per gli autori nazionali. La proprieta delle opere mu-

sicali si estende a! pezzi detti ridotti (arrangements), compost! su dei

motiyi estratti da queste stesse opere. Le contestazioni cbe potrebbero

eleyarsi sull' applicazione di questa clausula saranno riservate al crite-

rio de'tribunali rispettiyi. Ogni priyilegio o yantaggio cb-e fosse accor-

dato ulteriormente ad un altro paese dair uno de'du.e paesi contraenti.
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in materia di proprieta (Topere di letteralura o d'arte, la cui detinizione

si e data nel presente Articolo, apparterra di pieno diritto ai cittadini

dell'altro.

Art. 2. Per assicurare a tutte le opere d
1

intelletto o di arte la pro-

tezione stipulata nell
1

Articolo precedente, ed affinche gli autori o edito-

ri di queste opere sieno in conseguenza ammessi ad esercitare innanzi

ai tribunali de
1

due paesi i ricorsi contro le contrafazioni, bastera che i

detti autori o editori giiistifichino i loro dritti di proprieta collo stabilire,

per mezzo d'un certificate dell'autorita pubblica competente in ciascun

paese, che Fopera di che trattasi e un
1

opera originale che, nel paese in

cui e stata pubblicata, gode della protezione legale contro la contrafa-

zione o la riproduzione illecita. Per le opere pubblicate in Francia, que-

sto certificato sara rilasciato dair ufficio del deposito legale e della pro-

prieta letteraria al Ministero dell
1

Interno e legalizzato dalla Nunziatura

apostolica in Parigi; e per le opere pubblicate negli Stati pontificii, sara

rilasciato dalla segreteria di Stato di Sua Santita e legalizzato dalPAm-

basciata imperiale in Roma.

Art. 3. La traduzione fatta nell' uno dei due Stati, d'un' opera puh-
blicata nell

1

altro Stato, e assimilata alia sua riproduzione, e compresa
jielle disposizioni dell

1

Articolo 1, purche Tautore nel dare alia luce la

sua opera abbia annunziato al pubblico, ch
1

egli intende tarla tradurre

egli stesso, e che la traduzione sia stata pubblicata, almeno in par-

te, nel decorso d
1

un anno, dal giorno della pubblicazione del testo

originale.

Art. 4. Sono espressamente assimilate alle opere originali, le tra-

duzioni fatte nell
1

uno de
1

due Stati delle opere nazionali o straniere.

Queste traduzioni godranno a tal titolo della protezione stipulata nel-

TArt. 1, per cio che concerne la loro riproduzione non autorizzata nel-

Taltro Stato, senza conferire pero al primo traduttore il diritto esclusi-

TO di traduzione.

Art. 5. Le stipulazioni contenute neirArticolo 1 si applicano egual-

mente alia rappresentanza ed alia esecuzione in originale o in traduzio-

ne delle opere dramraatiche o musicali eseguite o rappresentate per la

prima volta sui territorii rispettivi dopo che sara messa in vigore la

presente Convenzione.

Art 6. Non ostante le stipulazioni degli Articoli 1', 3* e 4 della

presente Convenzione, gli articoli estratti da giornali o raccolte di

scritti periodic! pubblicati dall'uno de'due paesi, potranno essere ripro-

dotti o tradotti nei giornali o riyiste periodiche dell'altro paese, purche
yi si indichi la sorgente dalla quale sono stati attinti, a meno che gli

autori non abbiano formalmente dichiarato, nel giornale o nella rivista

stessa, in cui ayranno fatto pubblicare tali Articoli, che essi ne interdi-

cono la riproduzione. In nessun caso potra questa interdizione colpire

gli articoli di discussione politica.
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Art. 7. L' introduzione, I'esportazione, il transito, la vendita e la

esposizione in ciascuno de'due Stati, di opere od oggetti la cui riprodu-

zione non e autorizzata, defmiti dagli Articoli 1, 3 e 4, sono proibiti,

sia che le riproduzioni non autorizzate provengano dairuno de'due pae-

si, sia che derivino da un paesc straniero qualunque, sotto le pene
comminate dalla legislazione vigente in ciascuno dei due Stati.

Art. 8. Le disposizioni della presente Convenzione non potranno
recare alcun pregiudizio al diritto che appartiene a ciascuna delle due

Alte Parti contraenti, di permettere, di sorvegliare o d'interdire secon-

do le regole stahilite o da stabilirsi con misure legislative o di polizia

interna, o di censura, la dove questa esiste, la circolazione, la rappre-

sentazione o Tesposizione di qualunque opera o produzione, verso le

quali Tautorita competente avesse da esercitare questo dritto. Ciascuna

delle due Alte Parti contraenti conserva, d'altronde, il dritto di proibire

rimmissione nei suoi proprii Stati delibri che, a seconda delle sue leggi

interne o delle stipulazioni sottoscritte con altre Potenze, sono o sareb-

bero dichiarati essere contrafazioni.

Art. 9. La presente Convenzione restera in vigore durante dodici an-

ni, a contare dal giorno dello scambio delle ratifiche. Nel caso in cui

niuna delle due Alte Parti contraenti avesse notificato, un anno prima
la cessazione di questo termine, la sua intenzione di fame cessare gli

effetti, la Convenzione continuera ad essere obbligatoria per un altro

anno, e cosi in seguito d'anno in anno, fino allo spirare d'un anno a

contare dal giorno in cui Tuna delle parti Tavra denunziata.

Art. 10. La presente Convenzione sar? ratificata, e le ratifiche sa-

ranno scambiate in Parigi nel decorso di due mesi, o prima, se sia pos-

sibile. In fede di che i Plenipotenziarii rispettivi F hanno sottoscritta e

yi hanno apposto il loro sigillo. Fatto in Roma, in doppio originale, il

di quattordici del mese di Luglio mille ottocento sessantasette.

3. Mercoldi 21 Luglio, come leggesi nel Giornale di Roma del 31,

nell'aula massima del Collegio romano, il rev. P. Michele Nobile, scola-

stico della Compagnia di Gesii, difese presso a cento tesi tcologiche sul

trattato de Deo Creatore. Argomentarono contro il valoroso studente i

reverendi profess. Checchi, prof. Zitelli, e dottor. d'Eschbach; ela pro-

va riusci con molta sua lode, avendo dato saggio di profondo ingegno e

di vasta erudizione. La disputa fu onorata dalla presenza deirEmo e

Rnio signor Cardinal Barili e di altri personaggi.

4. I Gesuiti della provincia di Torino, quantunque dispersi dal furore

della persecuzione settaria che si fa alia Chiesa, vollero pel Giubbileo

sacerdotale di Pio IX offerire a Sua Santita, con un libro di poesie scritto

in varie lingue, un pegno della costante loro devozione a tutta prova.

II Santo Padre gradi il loro buon volere, e li ricambio col Breve, di cui

rechiamo la versione italiana.
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Ai diletto figlio Pietro Paolo Gonella, preposito provinciale, ed agli

altri Padri delict Compagnia di Gesii delta promncia torinese.

Torino.

Pio PAPA IX.

Diletti figli, salute ed aposto-lica benedizione. Abbiamo accolto, di-

letti figli, con tenerissimo affetto le signih'cazioni della vostra osservan-

za, e la vostra offerta; ne solo Ci fu cara la riverenza e Tamore d'onde

germogliarono si bei parti, ma Gi piacque eziandio Veleganza con che

in versi cotesti bei sensi del vostro animo avete espressi. E per vero

dire tanto piu reputammo doversi da Noi apprezzare un tal lustro e pu-

litezza, in quanto ehe, trabalzati qua e la da travagliosi avvenimenti,

agitali, e percossi, e distratti da molteplici cure, appena sembri cosa

credibile che abbiate potuto porre si accurate studio nel coltivamento

delle lettere, bramose di agiato riposo. Pertanto Ci congratuliamo con

TOi, che cotesto bei pregio ancora vivo e fiofente manteniate alia Chie-

sa
;
e dall' accuratezza medesiraa che adoperaste in cosa di minor mo-

mento, inferiamo molto bene il vigore e la lena, con cui a tutto potere
v' ingegnate di esercitare le parti tutte dal sacro vostro ministero alia

maggior gloria di Dio e salvezza delle anime, seguendo in cio fedelissi-

mi lo spirito e lo stile della vostra oltremodo benemerita Compagnia.
Per il che ricevele V attestato <iella Nostra gratitudine, ed i voti non

ineno che andiam formando per la prosperita e per gli accrescimenti

della Compagnia vostra, ed al ben augurato avviamento di quelli, ed a

segno apertissimo della paterna Nostra benevolenza, abbiatevi interissi-

ma T apostolica benedizione, che, mossi da pafzialissimo affetto, in tutta

T effusione deiranimo a tutti voi concediamo.

Dato a Roma presso san Pietro, il di ventesimoprimo di Luglio 1869;
del Nostro pontiiicato 1'anno ventesimoquarto.

Pio PAPA IX.

TOSCANAE STATI ANNESSI l.Elenco di ^8 fucilati a tradimento nelle Calabrie
- 2. Un settario vittima del suoi complici 3. Circolare circa i progress!
della Frammassoneria in Italia 4. Funerali in Firenze al re Carlo Alberto

ed al frammassone Dolfi 5. Circolare del Ministro sopra gli affari interni

contro la societa dei Reduti dalle patrie battaglie 6. Misteri del pro-
cesso per Tattentato contro il Lobbia 7. Panegirico dei Deputati, stana-

pato da un loro collega 8. Disprezzo pel diritto elettorale, manifestato

nelle elezioni amtninistrative "9. Circolare contro gli eccessi dei giornali

verso il Re e la Costituzione.

i-$fa$
:

WVi-iib.'.i s -.

1. Gli antri della Frammassoneria italiana, e te Vie e le piazze delle

citta risuonano ancora dei ruggiti di furore mandati dalla setta e dai

suoi giornali giudaici, acagione deU'essersi eseguita in Roma la senten-



CONTEMPORANEA 49 1

za che, dopo oltrc un anno di rigoroso processo, salve tutte le piu mi-

nute formalita legali, si pronunziava dai magistrati contro i due assassi-

ni Monti e Tognetti. Onde giustificare codesti scellerati, i settarii loro

complici allegavano la qualita di rcato politico, atlrihuita al misfatto per
cui furono giudicati e puniti.

Niun uomo di retto sentire ammettera, e niuno dimostrera mai, che

tal titolo debba attentiare agli occhi del giudice la enormita del rcato.

Anzi il reato politico e piu grave, perche turba e viola Fordine so-

ciale; e meritano percio d'esser trattati come assassini molto piu il Cuc-

chi, il Guerzoni, FAnsiglioni ed altri di cotal risma, cbe disegnavano,

pagavano e comandavano Tassassinio perpetrate contro gli Zuavi della

caserma Serristori, ed i loro complici, il Monti ed il Tognetti stessi che

1'eseguivano, che non quei volgari assassini che. furono il Crocco, il Ca-

ruso, il Cipriano La Gala ed altri cotali eroi da patibolo.

Ma posto che il motivo politico attenuasse almeno, se non giustificas-

se un assassino, ci pare che i liberall, banditori di questa massima, do-

yrebbero, almeno per non contraddirsi, volerla egualmente applicata da

per tutto. Or essi procedono assolutamente in modo opposto. 11 reato di

assassinio politico, a giudizio loro, e atto eroico e degno di onoranze, di

ricompense, anzi delFaureola stessa del martirio, se commesso in Roma
contro il Governo del Papa. Per contrario e indegno d'ogni pieta, e

vuoisi inesorabilmente punire di morte, quando, non diciamo sia com-

messo da un leale suddito contro un partigiano del Governo usurpatore,

ma siagli anche a torto imputato, E precisamente percio i reazionarii

del napoletano erano senz'altro fucilati
;
anzi non gia solo :

i veri briganti,

ossia colpevoli di reati comuni, ma chiunque avesse nel reame delleDue

Sicilie impugnato le armi, in difesa dei diritti del legittimo suo sovrano,

il re Francesco II, incontrava la stessa sorte.

Faccia pubblicare che facilo tutti i paesani che piglio, e do quartie-

re soltanto alle truppe
l

. Cosi scriveva il Gialdini, alii 20 Ottobre 1860.

Eppure, se v'era titolo politico che dovesse giustificare chi allora fosse

preso coirarmi alle mani, era certo quello del levarsi i popoli a soste-

ner le ragioni del loro legittimo Re contro i ladroni infamissimi, che a

tradimento Taveano assalito per rapirgli la corona, la patria e pertino

il patrimonio private! Eppure no! Contro i difensori politici di France-

sco II si scatenavano quelle helve fewci dei Pinelli e del Fumel, che

eseguivano alia lettera gli ordini del degno loro capo, il Cialdini. II 18

Aprile del 1863 il deputato Ricciardi denunziava alia Camera le atrocita

di uno di codesti manigoldi, e diceva: Questo colonnello Fumel si van-

ta di aver fatto fucilare circa trecento briganti e non briganti . E poi

dava la lista dei fucilati in tre anni, e sommavano a 7,151
2

. Questa ci-

1 Giornale ufficiale Ai Napoli, supplemenlo al nnm. 58.

2 Atti ufticiali dclla Camera, num. \ 195, pag.
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I'ra veiine crescendo nei seguenti anni, ed oltrepasso il ntmiero di

25,000, senza computare le vittime delle leggi del Pica e del Crispi, e

del bombardamento di Palermo, nel Settcmbre del 1866; le quail tutte

potevano allegare per loro difesa la qualita di fatto politico, almeno

quanto gli assassini Cuccbi, Monti, Tognetti, Ansiglioni ed altri cotali

onorevoli, venerati dalfltalia rivoluzionaria !

Ma una particolarita restava a sapere, che mette in plena mostra la

giustizia e filantropia della selta massonica. Questa, gia si sa, non si

i'ece raai scrupolo di assassinare a centinaia 1 suoi avversarii, con le for-

malita sommarie delle corti marziali e delle leggi eccezionali
;
ma almeno

.soleva osservare qualche apparenza di procedimento giudiziario. II peg-

gio si e cbe essa qui in Italia non ebbe rattcnto dal compiere veri assas-

sinii a tradimento contro poveri innocent!, riconosciuti poi tali dai magi-

strati. II fatto venne riferito al Parlamento di Firenze. Ma gli onorevoli

che, emulando la filantropia del Menabrea, si impietosivano per gli as-

sassini romani giustiziati, non trovarono una parola di biasimo contro

gli orrori denunziati dal deputato Ricciardi.

Questi, nella tornata del 10 Giugno 1869, parlando della repressione
del brigantaggio, dicea queste parole : Dai fogli che ho fra le mani

visulta, che i convent! furono mutati in career!
,
che i carcerati furono

sottoposti ai piu barbari trattamenti, che talune volte alcuni furono li-

])erati e poi fatti fucilare alle spalle, siccome fuggitivi. Ed a questo pro-

posito comunichero aironorevole Guardasigilli il lugubre elenco di ses-

santa cittadini, col loro nome, cognome, paternita, eta e paese, prcgan-
dolo di far verificar se realmentc costoro sieno stati fucilati nel modo

che ho detto (Vedi Atti ufficiali della Camera, n. 1738, pag. 6854,

colonna seconda) .

II Ricciardi, terminata appena la sua interpellanza, accostavasi al si-

gnor Michele Pironti, ministro di Grazia e Giustizia, che si reca a glo-

ria d'aver cospiralo, con delitto d' alto tradimento, contro il suo Re, e

d'aver mangiato pane di galera per reato politico; e gli consegnava il

lugubre elenco di 58 infelici, carcerati per supposto reato politico, poi
liberati come innocent!, poi fatti fucilare alle spalle come fuggitivi!

UUnita Cattolica del 15 Luglio, con piu altri giornali, riferi questo

elenco, dal quale risulta che per titolo di reato politico si fucilarono,

senza processo, a tradimento, dope gia riconosciuti innocenti, 58 infeli-

ci, tra i quali erano giovanetti di 21 anno e vecchi di 74! II Pironti

prese la lista e non fece nulla. I diarii massonici, che per poco non pre-

tendeano, che Yittorio Emmanuele II movesse con Tesercito contro Ro-

ma, per vendicare il Monti ed il Tognetti, e salvare TAiani, il Marango-

ni, il Castellazzo ed altri cotali scherani della setla: i diarii ministerial!

di Firenze, che danno in ismanie filantropiche per una monaca pazza,

trattata poco soavemente a Cracovia, tacquero e col loro silenzio appro-
yarono quelle enormezze da selvaggi! Cosa fatta, capo ha; dissero essi.
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Chi e morto e morto. Noi intanto siamo vivi, abbiamo ogni ben di Dio,

iabbrichiamo palazzi, ci spassiamo in carrozza, viaggiamo a spese dello

Stato, ed i quattrini non ci mancano. Or che monta se, oltre i 25,000
fucilati nel Regno delle Due Sicilie, se ne debbano contare altri 58?

2. Ed affinche meglio si conosca la filantropia massonica, tra gli in-

numerevoli fatti, che diraostrano la spietata ferocia dei settarii, e di

cui si vanno tuttodi leggendo i racconti sopra i giornali italiani, basta

allegarne uno di quelli, che fecero inorridire tutti nelle Romagne, dove

pure i reati di sangue per mano della setta sono si 1'requenti e crudeli.

i:)ccone il racconto, tratto dal Monitore di Bologna del 19 Luglio.

II 1 4 corrente, in mezzo ad uno straordinario concorso di pubblico,

eominciava davanti al circolo delle Assise di Forli il dibattimento per
causa di un delitto di sangue commesso a scopo politico. Or sono diciot-

10 mesi, in una delle vie piit frequentate di Cesena, poco dopo il raezzo-

di, di pieno giorno, veniva assassinato un tal Martini, giovane di poco

piu che venti anni ! Era stato soldato nelle campagne deirindipendenza,

era segretario di una Societa democratica cesenate, chiamata La Concor-

dia. Fu accusato dalle sette di tepidezza, di diserzione e di vigliaccheria

neirultima campagna del Tirolo, non che di aver fatto illecito uso del

denaro appartenente a quella Societa, di cui era segretario. Intendendo

11 Martini purgarsi di tali tacce, e volendo provare di non aver mancato

mai alia sua fede repubblicana, promosse un giuri, il quale fu composto
del chiarissimo conte Saffi, di certo signer avvocato Amadio e di altre

persone, che, a seconda del Martini, potevano essergli in caso imparziali

giudici morali. II giuri, convocatosi di fatto, dichiaro non esservi col-

pabilita per parte del Martini. Ma che contano mai i giuri?! Invece di

acquetare ogni rancore, pare vi diano alimento... Pochi giorni dopo
il verdetto del giuri, il Martini fu aggredito, ed ebbe un colpo di pisto-

la che fortunatamente non lo colpiva. Rifugiatosi in casa della sua

amante, ebbe ad esclamare: Mi wgliono morto ad ogni coslo... eppure
io non ho fatto die del bene! Ho due nemici implacabili ! . . . Essi payano

gia il sicario ! Quattro giorni scorsero ancora, e il Martini cadde pu-

gnalato in mezzo ad una via ! Nessuno osa testimoniare contro i rei ;

soltanto una donna ha il coraggio civile della verita : Famante del ca-

duto giura di aver riconosciuto Tomicida Eracliano Rinaldi. E pen-
dente T istruzione, quella donna coraggiosa dovette fuggire da Cesena,

minacciata dalla vendetta settaria
; per tre volte insidiata invano, fu

raggiunta a Bologna e lievemente ferita, sicche si dovette cercarle ri-

fugio a Firenze I

II Procuratore del Re, nella sua arringa contro Taccusato Eracliano

Rinaldi, disse: che le societa segrete in Romagna sono ora un anacro-

msmo. II che mostra che idea di giustizia abbiano codesti Magistrati !

Infatti cio vuol dire che dieci anni fa, quando Je Romagne erano sotta
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il dominio del Papa, le sette segrete erano ottime e sante, ed il maneg-
giare il pugnale per attuarne i decreti, andava henissimo; ma die ora,

ristaurato 1'ordine morale, cioe venute quelle province sotto il dominio

della setta stessa, cio che allora era giusto, ora e ingiusto. Uassassino

Rinaldi fu condannalo ai lavori forzati.

3. Intanto, come per dare una mentita solenne al Procuratore del Re,

che dichiarava un anacronismo le sette segrete, ecco pubblicarsi sui gior-

nali una Circolare del Grand'Orienle della Massoneria in Italia, circa le

condizioni ed i progress! della setta. 11 Conservatore, che fu il primo a

divulgare questo documento, ne guarentisce Tautenticita, e dice che il

suo Direttore ne possiede una delle rare copie destiuate alia relativa

pubbHcita. UOsservatore Cattolico di Milano 1'ha riprodotto nci suoi nu-

meri 177 e 178 del 5 e 6 Agosto; e pur troppo ne risulta che la setta

fece in questi ultimi anni progressi rapidi e formidabili. Codesta circo-

lare contiene un resoconto degli atti delle nove sedute dell'Assemblea

generale delle Logge massoniche dltalia; essendosi tenuta la prima lor-

nata la sera del 15 e la nona a tarda notte del Sabato 19 Giugno. Noi ne

daremo qui qualche cenno di maggiore rileyanza.

A codesta assemblea convennero i rappresentanti di 115 o/Jicine, dei

quali il maggior numero, da 70 a 90, assistettero sempre alle sedute. Vi

concorsero i Deputati delle Logge delle colonie, yenuti percio dal Levan-

te, daH'Asia e dairAfrica. II Frapolli, che faceya le parti di gran Mae-

stro, vi epilogo la storia della Frammassoneria italiana, dacche scadde

la Carboneria. Cosa strana! La Massoneria ripullulo nel 1860. II che

yuol dire che appunto allora quando la Monarchia si consacraya ai ser-

yigi della riyoluzione, si costituiva Tesercito dei cospiratori, il cui su-

premo scopo e di atterrare la Monarchia! Nel 1861 si costituiya i! gran-
de Oriente in Torino, e si erigevano 22 Logge-. Ma nel programma si

manteneya il Dio personate e la monarchic^ temperata; ora, dice il Fra-

polli : Tassociazione massonica non puo essere stretta fra quei yincoli.

Quindi scisma tra i Frammassorii. Nel 1868 il Cordova e eletto gran

Maestro; ma deve rinunziare. Succede il Frapolli alia direzione delVOr-

dine, composto gia di 140 Logge, delle quali pero 61 cessano, per difet-

to di organizzazione. A quelle 61, che si sciolgono, sono sostiluite altre

77 Logge nuove, piii 10 CapUoli e 2 Conclavi. Oggi Fassociazione mas-

sonica dltalia conta intorno a 150 Logge, senza i Corpi massonici supe-

riori del rito scozzese
;
e fra queste Logge ci e permesso di anaoverarne

almeno 130 in ottimo stato di vigore. E prima di conchiudere il suo

discorso, il Frapolli si rallegro che oggi la Massoneria italiana ha i suoi

Statuti, ed e riconosciuta con giuramento d' amicizia da quaranta Poten-

ze massoniche, tra le quali si trovano tutte le principal!. Tutta codesta

Circolare vorrebbe essere qui riferita, tanta ne e Timportanza; ma il di-

fetto di spazio ce lo yieta.
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4. Qtiello che la monarchia e la dinastia di Savoia raccoglieranno poi,
in merccde del favore con che hanno promosso gli increment! della

Massoneria, si vedra, crediamo, fra non molto. E gia se n
1

ebbe indizio

in quel cbe accadde a Firenze il 27 cd il 28 di Luglio. La sera del 27

puo dirsi che quasi tutta quella citta assisteva ai funerali massonici del

Ibrnaio Giuseppe Dolfi. La mattina del 28 una scarsa rappresentanza
uffieiale e pochissimi altri

indiyidui,
con tutti i scgni di una noia ed im-

pazienza estrema, assistevano in S. Maria Novella al funebre anniversa-

rio pel re Carlo Alberto.

Chi era il fornaio Dolfi? Eccolo descritto dal Frapolli net Diritto del

30 Luglio, n. 212. II Dolfi appartenne di buon'ora alia fainigiia mas-

sonica, e, come inassone, prpmosse altre societa e ne fece parte. Era
del supremo Consiglio massonico e del Grande Oriente. Aveva sempre
desiderate che i suoi funerali fossero puramente civili ;

era quindi na-

tu rale che sulla bara iigurasse la sua fascia da 33.-. ed il cordone del

Grande Oriente, e che i suoi fratelli ne attorniassero il feretro. I mem-
bri delle Logge di Firenze, che i calori tropicali non ayevano ancora

interamente dispersi, intervennero col ramoscello d'acacia e colla loro

bandiera.

Yero e che ando voce per Firenze che il Dolfi, sgannato delle lustre

iilantropiche della Massoneria, yoleva plan piano ritrarsene; che egli in

segreto praticaya atti di religione cattolica
;
che procacciava Tassistenza

religiosa a
1

suoi amici p protetti in caso di morte; che tenea certe lam-

panette accese innanzi ad una immagine della Madonna
;
che qualche

tempo addietro s
1

era confessato
;
che era molto benefico pei poveri ; e

simili altrc cose che tornavano a sua lode.

Ma egli e pur vero altresi che nella grande assemblea massonica, di

cui abbiamo parlato qui sopra, il Dolfi era stato riconpsciuto cosi bene-

merito della setta, che egli, nella tprnata del 16 Giugno a sera, era

stato eletto membro d'una Commissione per la gestione del G. Teso-

riere, insieme coi FF.\ Pescettp eLemaire; ed e pur verp che, colto da
subitanea e gravissima malattia alii 24 Luglio, cesso di yiyere senza

che avesse modo di dare segno alcuno di voler morire cristiano catto-

lico. I suoi funerali si compierono, contro Fespressa yolonta della sua

famiglia, con pompa tutto civile ma sfoggiala, come se la Massoneria
fosse la religione dello Stato, escluso ogni indizio di religione cristiana.

Sospesi gli spettacoli teatrali, chiuse moltissime botteghe, slipate di

pppolo le vie per tutto il kmgo tratto che dpvea percorrere il corteg-

gio, sariasi detto che T Inferno portava in trionfo remblema delle sue
vittorie.

II lugubre convoglio, dice il Diritto del 29 Luglio num. 211,
mosse dalla casa del Dolfi alle ore 6 e tre quarti. Un carro funebre

portavail feretro che era coperto di uno strato di velluto rosso ; il car-

ro era illuminate da faci e tirato da quattro cavalli con gualdrappe
nere. I lembi erano tenuti dagli onorevoli Guerrazzi, Macehi, Fra-

polli, Federico Campanella, Adriano Lemmi, Barsanti, Martinati e

Tavy. Giuseppe Mazzoni. 11 feretro era preceduto dalle rappresentan-
ze di tutti i collegi maschili e femminili della Fratellanza artigiana, di

f~ui

il Dolfi era granmaestro. I collegi femminili eran rappresentati da
uarantadue signore. Yi era la societa di niutiia onoranza funebre; la

ocieta del reduci colla schiera numerosissima dei loro membri
;

la so-
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cieta massonica del grand
1

Oriente, rappresentata da un numero di afli-

gliati che, distinguendoli pel ramoscello che pprtavano airocchiello, si so-

fio calcolati due mila circa; v'erano cittadini d'ogni ordine, d'ogni ca-

sta; deputati, senatori, professionisti, e fra gli altri il pubblico distin-

gueva con soddisfazione Ton. Mordini, ministro dei lavori puhblici, in-

timo amico del defimto
;
una fila interminabile di popolani s'eran messi

spontaneamente dietro il feretro e lo seguivano in contegno mestissimq.
Le bandiere che rappresentavano le yarie societa erano cento dodici: il

gonfalone del grande Oriente celeste e nero, staya dietro il fcretro ed era

la prima yolta
che yeniva esposto al pubblico. La cerimonia fu eminen-

temente ciyile : nessun prete, nessim simbolo da sagrestia, nessuna pre-
ce yenduta yi era a guastare la solennita della pietosa funzione.

Lasciamo da parte Torrenda seguenza di bestemmie, con che diyersi

settarii gli recitarono Torazione funebre sull' orlo della fossa, prima di

calarvi il cadayere.

La mattiria del di seguente, 28 Luglio, un altro spettacolo vedeasi in

S. Maria Novella per Tanniyersario funebre del re Carlo Alberto e dei

morti nella guerra per T indipendenza d
1

Italia. Eccone un
cennp

da Fi-

renze alia Perscveranza. Fu notato con rincrescimento e diro anche
con giusta sorpresa, che mancassero i Senatori e i Deputati. Sui barichi

destinati
a]

Senato ci era il solo conte Cittadella, e su quelli destinati

ai Deputati solo Vonoreyole Massari. Eppure fra Senatori e Deputati
ce n'e sempre su per giu un centinaio nella capitale, e non ci sarebbe

stato nessun male che una dozzina di essi assistesse ad una cerimo-

nia, la quale era rivolta ad onorare uomini, ricordi, eyenti cari ad

ogni onesto italiano. Questo fatto ha prodotto una impressione poco

fayoreyole.
II Diritto, piii franco e piu spigliato, meno ipocrita benche egualmen-

4e cmpio, disse senza tante cerimonie : La funzione riusci piuttosto
fredda. II ponolo, che la sera prima ayea onprato nel modo piu spon-
ianeo, splendido, commovente, la memoria di Giuseppe Dolli. simbq-
Jeggiando in lui Tamore della patria, e quei nobili sentimenti che ani~

inano i generosi campioni della liberta, martiri e non martin, avra

jprobabilmente troyato inutile di assistere
ajle preci dei preti in mezzo

alia gelida societa del mondo ufficiale . Qui, se non sapessimo di par-
lare a'sordi, sarebbe il caso di dire: Et nunc rcges mlelligile!

5. I Frammassoni sono cerlamente tutti d'accordo fra loro, quanta
jallo scopo ultimo e supremo della setta, di abbattere cioe il Papato e

la Chiesa cd ogni autorita che dalla setta stessa non tragga origine e

non dipenda. Ma quando si yiene ai mezzi da asseguire T intento, ay-

Tcngono anche fra loro dissidii profondi. Cosi e certo che i Frammas-
jsoni moderati

,
i quali danno di spalla al Menabrea ed alia sua con-

dor teria, yogliono Tusurpazione di Roma, la assoluta spogliazione del

Papa e la suggezione della Chiesa allo Stato, ne piu ne meno che il

Garibaldi ed i suoi manigoldi. Ma quelli preferiscono gli artificii e le

|)erfidie alia yiolenza aperta per riusciryi ; questi, senza tante impostu-
re, yorrebbero lasciar da parte i mezzi morali e yenire ai material! ; e

siccome- questi stanno in mano al Goyerno, cosi, non potendo trarre il

Coyerno alle loro yoglie, pare che si fossero risoluti di gettarlo giu,
dare rultimq crollo alia monarchia, proclamare la Repubblica, e, spie-

.gata la bandiera rossa, compiere Yunita nazionale.
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Tale cerlamente era lo scopo della cospirazione mazziniana sventa-

ta a Napoli e a Mijano, come narrammo a suo tempo; ne differente

era quello della societa dei Rcduci delle patrie battaglie, i cui principa-
li capi furqno

carcerati e chiusi nel forte della Bormida ad Alessandria.

Di che abbiam parlato
in questo -volume a pag. 112 e 238. Per fermo il

ministro Ferraris non si sarebbe cimentato a tanto, contro il genero ed
i piu intimi amid del Garibaldi, se npn avesse avuto buono in mano
da giustificare Faccusa loro intentata, di cospirazione contro lo Stato.

Ed il pericolo dovea essere grave. Infatti lo stesso Ministro con
una circolare, riferita anche nello Stendardo Cattolico del 20 Luglio,
eccito i Pretetti a yigilare sopra le diramazioni di codesta societa ;

la quale, allargandosi e costituendosi in tutte le principal! citta del

Regno, mostrava troppp chiaro di ayere intenti contrarii a
c[iielli della

legge che permette le libere riunioni. Imperocche questa esige cbe non
si possano tali riunioni tenerc altrimenti che senz armi

;
e la Societa

dei reduci si proponeya di fare esercitazioni militari, che essa prescri-
veva ai snoi membri, col tiro al bersaglio, e con tutto quell'ordina-
mento che costituisce una forza armata non dipendente dallo Stato.

Per la qual cosa ordinava il Ministro che si vigilasse sopra codeste

associazioni, perche, se, falsando la loro natura, si conyertissero in

associazioni politiche, ordinate a fomentare, promuovere, aiutare e pre-

parare moyimenti interni o esterne spedizioni, bisogna che allora anche
sotto questo aspetto richiamino Tattenzione delle autorita locali. Per
la qual cosa, quando serii indizii si ayessero che esse sieno degenerate
in quelle associazioni, che gli articoli 158 e 160 del Codice penale di-

chiarano criminose; quando proclaim sediziosi escissero dal loro seno;

quando si abbianp document! od altre proye che non si tratta piu di

libere associazioni di cittadini, ma di yere conyenticole nel senso dei ci-

tati articoli : bisogna allora che non indugi la S. V. a deferire tali pro-
ve, e documenti, al pptere giudiziario, e a demmziare i socii come

colpeyoli di delitti puniti dalla legge .

E' bello questo zelo per Tosservanza delle leggi ! Finche torno a conto

dei framrnasspni mpderati, per rubare gli Stati altrui, il promoyere ed

aiutare i Garibaldini, la legge per essi fu yiplata
e calpesta, aiutando

il Governo codeste associazioni di malandrini e scherani. E ne fanno

fede gli Atti ufficiali del 1859 e 1860, TEpistplario del La Farina,
le Ire politiche cl'oltretomba del Bertani, il Diario teste pubblicato dal

Persano a giustiticazione propria
1

,
e gli Atti ufficiali ed il Libro verde

del 1867.

Ma ora che i Garibaldini yogliono applicare al Governo di Yittoriq
Emmanuele le teoriche, dai moderati praticate contro gli altri Goyerni

legittimi dltalia, la consorteria ne e atlerrita e ricorre al codice penale,
alle carcerazioni ed ai prpcessi

di crimenlese! Tuttavia si rassicurino i

Garibaldini ed i prigionieri del forte della Bormida. Lupo non mangia
lupo. Per salyare certe convenienze, massime ora che la cospirazione

\ Diario privato-politico-militare dell'ammiraglio P. di Persano nella campagna navalc

degli anni I860 e 1861. Prima pirte. Firenze, stabilimento Civelli. In 8. di pag. -102.

Basterebbero queste 102 pajjine per mettere in evidenza le infamissime perfidie cd i tradimen-
* raerce dei quali il Governo di Vittorio Emmanuele, calpestando tutte le leggi dell'onore e

I onesta, pervenne ad usurpare il K came delle Due Sicilie.

trie VII, vol. Vllt fasc. 466. .i
32 14 Agosto 1869.
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tramata contro Napoleone 111 e svenlata, si yuole affettare seyerita e

rigore; ma del venire ai fatti, e del pronimciare sentenze ed eseguirle,
non ne sara nulla. 11 Governo di Firenze non cserd mai, non wrrd mai,
non potrd mai romperla dayyero con codesti amici e campion! ,

cui ya
dehitore di quanto si approprio degli Stati italiani non avuto in dono
dalla Francia.

6. Con questo pero non vogliamo dire che non ci sia dayvero un po'
di screzio fra codesii vecchi amici. II brutto affaraccio della Regia coin-

teressata dimostra che ci sono degli affamati i quali pretendono a pi-

gliare il posto del satolli; ed il
misteriosp

attentato di assassinio contro

il deputato Lobhia, che ianto contribui a far decretare Vinquisizione par-
lamentare, da luogo a sosuetti perfidamente usufruttuati dalla fazione

Crispina. Intanto e certo che non si pote nulla scoprire delVassassino.

La Sezione d'accusa della Corte d'appeilo di Firenze, considerata T indo-

le del fatto, avea avocata a se la causa, incaricando della istruttoria un

Gonsigliere assistito da un sostituto Procuratore generale. Si continua-

yano le indagini. Si parlava di testimonii morti appunto allora quando
la loro deposizione avrebbe potuto mettere in luce ogni cosa. Si com-
mendaya lo zelo del Procuratore del Re, signor Nelli, nelV inyestigare a

tbndo codesto aff'are, quando ad un tratto il Nelli fu tolto dalVufficio

che esercitaya a Firenze e destinato alVAquila ! Di che non e a dire

quanto crescessero i sospetti contro la Consorteria.

Basta una occhiata sui giornali della setta capitanata dal Grispi, e spe-
cialmente basta capire il gergo della Riforma, per intendere fino a qua-
li alte region! si fanno salire le imputazioni di assassinio premeditato,

cpmandato, fattq eseguire da un sicario contro il Lobbia. Ed intanto non
si cessa dall

1

insinuare per tutte le guise che il Goyerno, calcando la

mano sulla Magistratura, si faccia complice di chi tramo ed ordino Tat-

tentato, affine di far perdere le tracce deirassassino, e cosi accreditare

il sospetto che le scalfitturc del Lobbia non siano punto il risultato di

yiolenza fattagli da altri. Le
quali insinuazioni, ingiuriosissime pei Ma-

gistrati e per altri personaggi, ognuno vede da quale astio siano ispi-

rate e qua! profondo dissidio rivelino tra codeste schiere massoniche.

7. A slbgo del maitalento i partiglani del Crispi e del Lobbia non si

rattengono da yerun eccesso d'ingiurie. 11 deputato di Guastalla, Carlo

Righetti, oltre la letiera da noi mentovata nel precedente quaderno, a

pag. 369-70, stampo nella sua Cronaca Grigia un articolo intitolato:

Cointeressati c disinteressati, che e un prolliwio di contumelie contro i

Deputati della consprteria dpminante. Eccone qualche saggio. Parlando

degli onorevoli suoi colleghi della pluralita della Camera, egli dice che,
mentono ancora, mentono sempre, che sono yili, che amano sguazzar
neir imbratto e gracidar nel pantano, che sanno di assomigliare ne piu
ne meno che ai maiali ed ai rospi; e dice che quelli sono cosi brutti,

sono fatti di una stofia cosi spregeyole e lurida, che un ayyersario po-
litico non potrebbe desiderare di meglio. . . Che piacere e quello di po-
ter dire: Yedi quel briccone? Ei fu sempre mio ayyersario politico.

Yedi qucl mascalzone? Quello pure. Yedi quel ladro, queirauda-
ce, quelVuomo a fissazioni, queirusuraio?. .. Tatti miei ayyersarii.
Eccelienti ayyersarii cheyi prestate cosi bene ai nostri sputi ed ai nostri

schiaffi ecc. . E per giunta alia derrata, con tono di chi pur cerca di

scusare quelli che yitupera, il sig. Righetti aggiunge : Come si potreb-
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Le far loro seriamentc una colpa delFessere vili, ingordi, triviali, ab-

bietti? Lc loro madri li hanno crcati cosil Si puo forse rimproyerare la

femmina del verro di metier giii de'maialini, a cui piace la^poltiglia del-

le strade e il beverone fatto colla lavatura del piatti? No ! E la natura .

Noi qui ci content!amo di chiedere quali sensi di rispetto possa ispi-

rare una accolta di Deputati, che, dopo essersi per un mese intero cari-

cati gli uni gli altri di improperii, sono da un loro collega, cosi tutti in

un
fascip, rappresentati come birbi o come bestie?

8. L
1

influenza del disprezzo, che omai si ha comunemente per una

parte non piccola dei membri che costituiscono la rappresentanza nazio-

na!e delF Italia massonica, si fa manifesta per ogni guisa. Appena e che
un uomo onesto si brighi ancpra di essere eletto Deputato, ed i pochi
uomini dabbene che seggono in Parlamento paiono sentir yergogna di

trovarsi in tal compagnia. Gli elettori onesti ancpr essi di niuna cosa

meno si curano che di parteciparc alle elezioni pplitiche,
si che appena

una decima, una dodicesima, talvolta una ventesima parte degli elettori

inscritti si presenta a yotare. Ne eletti ne elettori e la massima che pre-

yale, checche altri ne possa dire o pensare, in approvazione o disap-

provazione.
Anzi T indifferenza ed il disprezzo per Tesercizip

del
dirittp

elettorale

npn si restringe alle elezioni politiche, ma eziandio alle amministrative.

Di che ecco quel che leggevasi nell
1

Unita Cattolica del giovedi 5 Ago-
sto, n. 179.

Prima a Napoli, a Torino, a Bologna, a Treyiso, a Genova e in al-

tre citta ebbero luogo le elezioni municipal], e poi, domenica passata, a

Firenze, capitale del Regno d' Italia. Dappertuttp, in grandissima parte,

gli elettori si astennero dal Totare. A Bologna di 8,260 elettori non YO-

tarono che 1,721, e fu caso straordinario. A Treyiso di 1,623 elettori

interyennero 451
; pochissimi accorserp alle urne in Torino, ed a Geno-

BOYa il Corricre Mercantile noio che il telegrafo elettorale segnava ze-

ro. Ma speraYasi che almeno a Firenze sarebbesi aYiito un concorso

maggipre, ed invece su 8,120 elettori YOtaronp circa 800, come nota

YOpinione dei 3 Agosto. Ottocento YOtanti su piu di otto mila elettori !

Nemmeno il decimo ! E questo in Firenze, sede del Governo, fonte delle

liberta, centro del prpgresso! In Firenze, dove si raccolgono tanti dana-

ri, dove Yivpno tanti impiegati, dove si pubblicano tanti giornali! E no-

tate che noi, avversi all
1

interyento de' cattolici nelle elezioni politiche,
nol siamo certamente quando si tratti di amministrative. Le elezioni po-
litiche servono per formare la rappresentanza del Regno d

1

Italia, che
tutti sannp come nacque e tutti veggono come vive. Laddove le elezioni

municipal! provvedono al governo delle citta che esistono assai prima
deir italico llegno, e non nacquero cogli stessi mezzi morali. E tuttavia i

cittadini o non vogliono essere elettori, o, se li iscrivono loro malgrado,

fuggono dairurna come il fistolo dalFacqua santa. Qualche tempo fa al-

cuni sindaci piemontesi mandarono a supplicare i proprietarii perche si

compiacessero di dare gli schiarimenti necessarii per ascriverii tra gli

elettori, ed i piu rispondevano sogghignando. Pochi in proporzione sono

;li iscritti, e di que
1

pochi nove decimi si astengonp 1

Nellc elezioni di tirenze ii marchese Ginori Lisci, che ottenne il

massimo numcro di voti, non ne conto che 573 1 E costui rapprcsenta
la cittadinanza della capitale 1 Un altro non ne ebbe che 140. II conte
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Pasolini non ne racimolo che 80; e si reputo onorato un Cantagalli
die ne pote vantare 1121 Yedete qual conto fanno gli Italian! delle i'a-

migerate guarentigie liberalesche e del diritto elettorale! Cio dimostra

o che i fatti contraddissero fin c[ui le teoriche, e percio nissuno piii vi

crede; ovvero che tali istituzioni non si confanno all'indole italiana.

9. II Governo pero ne scorge un' aUra cagione neU'eccessiva liberla

della stampa e nella sfrenatezza dei giqrnali che tutto vilipendono,
lutto oltraggiano, tutto travolgono, cominciando dalla maesta della Co-

rona e dalle istituzioni fondamentali, e scendendo lino alle persone dei

Ministri, dei Senator!, e Deputati, e dei Magistral. Ed ora pare che

senta il bisogno di porre un t'reno a tanta licenza.

II Governo massonico di Firenze si mostro sempre, e dura tuttavia ad
essere impassibile spettatore delle enormezze, che il giornalismo com-
mette contro la religione ed il buon costume. Esso guarda con pacata
indifferenza le laide caricature con che si mette in ridicolo il Papa, la

santita dei sacramenti, il ministero ecclesiastico, la morale cristiana. I

diarii ufficiosi e la stessa Gazzctta ufficiale non restano, per questa par-

te, indietro dai democratici e dai Garibaldini. Ma il Governo si duole

che il fango delle contumelie e degli scherni vada a spruzzare
anche i

gradini del trono, e che si voHino in beffa anche le leggi e lo statuto. Di

che il Ministro di Grazia e Giustizia scrisse ai magistrati dei tribunal!

una severa circolare, eccitandoli a vigilare sopra gli eccessi di stampa
in oftcsa del Re e dello Statuto, ed ordinando che si proceda in tempo
alia revisione dei diarii che si pubblicano, ed al loro efficace sequestro
ed al processo giudiziario, ove s'incontri qualche infrazione della legge.

Questa circolare, che e riferita neiri/ntVa Cattolica del 9 Agosto, nu-
mero 181, avra certo qualche effetto conlro gli avversarii del Governo.
Ma sara cosi quanto agli eccessi de'suoi partigiani?

II.

COSE STRANIERE.

FRANCFA 1. Risoluzione del 116 sottoscrittori dell
1

interpellanza per le riforme
alia Costituzione 2. Solenni mentite al Pays 3. Bandi degli irrecon-

ciliabili ; parole del Bancel 4. Petizioni e' richiami contro i trattati di

commercio ed illibero scambio 5. Seduta del Senate il 2 Agosto; di-

scorso del presidente Rouher ; schema di Senatus-Consulto per riforme
alia Coslituzione

; esposizione fatta dai Duvergier.

1. L 1

inaspettata prorogazione del Corpo legislative, avvenuta al-

ii 13 Luglio, avea sconcertato i disegni si dei 116 sottoscrittori deir in-

terpellanza per riforme alia Costituzione, e si di quella fazione repub-
blicana, che professa di rifmtarsi ad ogni riconciliazione coirimpero.
Quelli, benche contenti per una parte d'aver ottenuto che il Governo

procedesse ad una ristaurazione almeno parziale del sistema parlamen-
tare, temeano per T altra di qualche agguato. Questi paventavano che,
nel silenzio della bigoncia parlamentare ,

il Governo si disponesse a ri-

pigliare con una mano quel che avea dato coll' altra, ovvero trovasse

modo di eludere gli impegni contratti.
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Gli imi e gli altri tennero adunanze lunghe e dibattimenti caldissimi

circa il da farsi. Gli irreconciliabili proruppero in aperte discordie tra

loro. Niuno d'essi riusci a far gradire il proprio programma ;
e ciascuno

tenea pel suo. II Thiers, che si provo a voler disciplinare, come corpo
di opposizionc, quei dclla sinistra, e di condurli a risolvcrsi per alcun
che di ragionevole e di pratico, vi sciupo il tempo e la facondia; ed
ebbeil rincrescimento di veder ritiutato anch'egli il suo programma.
Sicche si separarono, concord! neirastiare il presente ordinc di cose,
discordi circa la condotta da segnire, sia quanto all

1

accettare quel che
era

pfferto nel Messaggio imperiale e contentarsenc per ora, sia quanto
al di pid cbe dovrehbe procacciarsi col tempo.

Quelli poi cbe ora si denominano i centosedici, ebbero ancor essi lun-

gbe ed accese conferenze, discutendo se non si dovesse mandar fuori

per le stampe una protestazione contro la prorogazione della Camera,
ed una dichiarazione circa la insufficienza dellc promesse francbigie, at-

lesa la mancanza di quella cbe piii di tutte importava, cioe la rtsponsa-
bilita imperiale. Non riuscirono a mettersi d'accordo se non in una co-

sa: di prorogare cioe le loro raunate e di aspettare, prima di risolversi

a qualcbe atto, di vedere quale svolgimento si dareboe nel Senatits-Con-

smto alle francbigie ottriate nel Messaggio imperiale.
2. Ma una fiera tentazione sopraggiunse a cimentare la pazienza dei

centosedici. Imperoccbe il Pays, con tono di cbi e
ispiratp,

usci fuora
il 24 Luglio con una lista per nomi e cognomi di 51 fra i centosedici,
asserendo che costoro aveano firmata rinterpellanza senza troppo aver-
ne ponderate le conseguenze, e cbe percio ora si rammaricavano d'ayer

partecipato a queiratto, e senza fallo si spiccherebbero dal Terzo parti-
to e si rannoderebbero alia Destra, con che la pluralita sarebbe sempre

pel^Goyerno.
Spiacque forte ai cinquantuno cosi designati di vedersl ritratti in

aspetto poco meno che di balordi, che assentono ad atti di tanta rile-

vanza senza pesarne o capirne gli effetti
;
e che, come banderuole, si la-

sciano yoltare dal yento che spira. Di che cominciarono a grandinare sul

Pays le disdettc e le mcntite, quali piii quali meno risentite, ma tutte

intese a raffermare il yoto espresso con la firma airinterpellanza, con
che parvero dire al Pays : se ayete parlato cosi a capriccio yostro, o vi

siete ingannato, od ayete mentito; se poi ayete pubblicata la yostra fa-

ypla per ispirazione altrui, e come per invitarci a dar yolta addietrp, a
disdire il fatlo nostro, a ripudiare quel che abbiamo cbiesto, a deside-

rare che nulla si cangi : sappiate, e fate sapere a chi spetla, che noi man-
teniamo fermo il nostro proposito, e che siamo risoluti di non piu re-

stare sotto il goyerno personale, ma yogliamo la realta d'un Gover-
no rappresentativo, cui la nazione da noi rappresentata prenda parte
efficace.

3. Gli irreconciliabili, che non aveano potato mettersi d'accordo fra

loro, uscirono in campp per altra guisa, cioe per via di bandi. Ciascuno
dei caporioni die fuori il suo; e Parigi ne fu rintronata. Le declamazioni

stampate dal Pelletan, dall
1

Esquiros, dal Marion, dal Magnin, dal Gam-
belta, dal Bancel e dai loro consort', sono improritate di quella foga tri-

bunizia, che altre volte fu il segnale d'una rivoluzione. L
1

Univers si de-
lizio di codesto pan pepato, che si presta tanto al ridicolo. II deputato
Picard ne fu noiato, e disse che quella roba li era come la salsa (la mou-
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tarde) dopo il pranzo. Infatti nulla potea essere pid inopportuno, dopo
le concessioni del Messaggio imperiale, che spalancano la porta al siste-

ma parlamentare, il quale alia sua volta spiana la via a checche altro si

YOglia di democratiche liberta.

Come saggio della pertinacia di codesti tribuni
, e come dimostrazione

di quel che si guadagnerebbe venendo a componimento con codesta ge-
nia, recitiamo qui un tratto del bando pubblicato dal Bancel alii 24

Luglio.
E1

chiaro che i disegni del Governo imperiale non mutarono
; essi

sono conform! alia sua origine, che
Iq cqndanna a praticarli senza posa.

10 non me ne
lagnq,

ne me ne maraviglio, sapendo che il potere perso-
nale non e libero di riformarsi senza abolirsi. Ma la Francia ha il

dirittq
di reclamare il Governo del paese pel paese. Essa Mia fatto alle elezioni

del 24 Maggio e del 7 Giugno. Tre milioni seicenlo mila suffragi signifi-
carono

airimperq la volonta della Francia. L'qpposizione radicale erasi

incaricata di farsi organq di questa rivendicazione della liberta. II Go-
verno imperiale le ha chiuso la bocca, e si sforza di calmare la inquietu-
dine generate coiremanare concessioni illusorie, e coila convocazione del

Senato conservatore. Queste misure non salveranno nulla, neppure le ap-
pareuze. II potere personale, al conlrario, si affermo con maggior chia-

rezza e persistenza, cjuando appunto gli elettori chiedevano la restituzio-

ne dei loro antichi diritti. La proroga inaspettata della Camera mi preoc-
cupa sotto un altro aspetto. Dopo aver umiliato, nella mia persona e

nella persona dei miei colleghi, la dignila del Corpo legislatiyo, commove
11 mio patriottismo. I rappresentanti del popolo sono assent! ;

la tribuna

e muta. Una sola volonta regna e governa. Dove ci ,condurra?, Che so-

gna essa codesta volonta interim ttente e taciturna? E la pace? Elaguer-
ra? Oueeito terribile, che non si farebbc una nazione libera e padrona
dei suoi destini. Cari concittadini, la vostra prudenza e la vostra sag-
gezza giuslamente inquiete suppliscano alia parola dei vostri eletti!

4. II Governo, saviamente, mostro di non far capitale veruno di
cq-

deste declamazioni, ed attese a preparare il Scnatus-Consulto, che ia

oggettq di molte conferenze tra i Ministri ed i Consiglieri di Stato, sotto

la presidenza deirimperatore. Ma, qualuuqiic sia per essere Taccaglien-
za, che il Corpo legislative fara a codeste rifqrme, certo s'ingannerebbe
a partito chi si desse a credere che, appagati i voti degli adoratori del

sistema parlamentare, tutli sarannq contenli. Troppe altre querimonie
gia si fanno udire, per fatti ai quali sara difficile pqrre rimedio; perehe
volendo secondare i voti di codesti malcontents, si dovrebbe venire a
cozzo con Potenze straniere; verso le quali si conlrassero obblighi per
via di convenzioni solenni. Tali sono i trattati di commercio sulla base
del libero scambio, onde moltissimi in Francia derivano la cagione della

propria rovina.

II Monde del 31 Luglio, n. 207, parlava d\ma petizione, gia prepara-
la, da presentarsi al Corpo legislatiyo, in nome dei possessor! di mandre
di pecore; i quali non possono reggere alia concorrenza delle lane stra-

niere, le quali, non essendo soggette ai gravi balzelli, che colpiscono
tale industria in Francia, vi si vendono a moHo miglior mercato. Essi

pretendono che per questo solo capo le perdite loro superano i 100 mi-
lioni : e che le lane francos! sul mercato scapitano del 60 per cento a pet-
to di quelle che i forastieri, merce del libero scambio, vi possono spac-
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dare a prezzo tenue. LVaitra petizione, con simile intento, di ottenere

cioe la disdetta dei trattati commerciali, stipulati sulla base del
liberq

scambio, si e preparata dai proprietarii di selve, che diconsi oppressi dai

ibalzelli, inceppati dalle leggi forestall, e
spverchiati

dalla concorrenza
straniera. L'istesso si dispongono a fare societa di agricoltori e mercanti
di cereali, e quelli che esercitano altre industrie danneggiate in Francia
dalla concorrenza straniera, dolecdosi che il libcro scambio sia un verq
protettotato a rovescio, cioe una assicurazione di smercio a buoni patti

per gli stranieri, ed im interdetto per i nazionali.

Accade pertanto in questa congiuntura come nelle case in cui il ce-

mento non ha
fattq

buona prcsa, ovyero che sono mutate a secco. Sinos-

se alcune pietre, sia pure che con disegno di cangiarle con altre piti mas-
sicce e meglio squadrate, tutte le allre si dissestano e le pareti si spac-
cano da cima a fondo, sc pur npn crollano.

ft. Troppo ayrebbe che fare il Governo imperiale, se yolesse
di bottp

satis fate a tutti coloro che pretendono aver buona ragione di lagnarsi.
Oli e forza cominciatc da quel che piu preme ;

ed ora importpa, poiche
s'era conceduta la libetta delle riunioni politiche, appagate i voti trop-

po chiaramente espressi della stampa e dalle riunioni politiche, e cosi

altamenle proclamati dai 116 Depulali.
II giprno 2 Agosto era aspettato con grande ansieta, come cfuello in

cui il Senato riunito dovea riceyere lo schema di Senatus-consulto, per
cui si attuassero le riforme costituzionali, annunziate al Gorpo legislativo
col Messaggio imperiale del 12 Luglio.

Questa solenne seduta fu aperta alle 2 pomeridiane. Vi assisteva il

principe Napoleone (Girolamo) ;
e fu notato che fu dei primi a preseii-

tarsi nella sala; e v'eranp pure tutti i Ministri, eccettuato il Niel mini-

slro della guerta, impedito da malattia. II Rouher, senza far precede-
re la fonnalita della sua introduzione e presentazione per parte d

1

un

Vicepresidente, ando diritto ad occupare il suo seggio di presidente; e

comincio ad esercitarne la carica ordinando al Chaix-d'Est-Ange, sena-

tqre segretario, di leggere il decreto di convocazione del Senato. Com-

piuta cjuesta formalita, il presidente sig. Rouher recito un discorso, la

cui prima parte spettava alle riforme costituzionali, intorno a cui doveva
deliberare il Senato; e la seconda andava nell'elogio del Trqplong e di

;altri Senatori morti Tanno scorso. La prima parte, che piu importa, fu

del tenore seguente.

Signori e cari colleghi. II Senato e riunito per esaminare dclle im-

portanti moditicazioni proposte alia Gostituzione deirimpetq. Queste
tiiodificazioni sembranp essere state apparecchiate merce un felice accof-

do fra il Governo ed il Corpo legislativo. L
1

appello fatto al vostrp po-
tere costituente

yi
chiama adtmque ad un

1

opera, la quale, colle difficolta

'ie porta seco, e pur grande.
Oltre ai principii fondamentali che le governano, le istituziqni

d'lin

ppolp contengono delle prescrizioni, delle regole, delle attribuzioni va-

abili secqndo il tempo e il progresso dei costumi e delle idee. La
ienza politica consiste nell

1

adottare cjueste modificazioni, quando Topi-
one pubblica ne ha fatto presentire i vantaggi e TopportunilA-Nessun

soyrano piii dell
1

Imperatore estato fedele a questa linea di condotta

abile e previdcnte. Investito, dai suffragio d
1

un popolo, d'un potere im-
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menso, egli ha sempre considerate questo potere come la proprieta del-

la nazione.

Sara uno del segni piii splendid! delVepoca codesto movimento
continue di trasformazione dell

1

Impcro autoritario in Impero liberale

movimento che ha per capo il sovrano istesso, per punto di partenza

Tamnistia, per tappe successive le riforme del 1860, 1863 e 1867 e che

va a por capo oggi, senza precipitazionc e senza scosse, ad unequilibrio

perfezionato tra i poteri pubblici,
ad una ripartizione migliore dei loro

diritti e delle loro attvibuzioni.

Senza dubbio taluno getta sulla via percorsa uno sguardo attristato

cd inquieto; altri invece, troppo impaziente, accusa di lentezza questa
marcia verso il progresso. Ma le impazienze e i rirapianti sono egual-

mente ingiusti. Volere che la Francia restasse stazionaria mentre le dot-

trine liberali si stabiliscono in tutla Europa, sarebbe stato disconoscerc

lalegge necessaria della npstra influenza nel mondo, e rallentare, a pre-

giudizio deiravvenire, i vincoli sacri cbe stringono la dinaslia napoleo-
nica alia nazione francese. Cosiffatti interessi permetteranno forse di

iener conto delle preoccupazioni , che poteva produrrc Tuso sempre ar-

dente. e spesso troppo audace, che si fa delle liberta politiche. Ma il

lasciarsi andare spensieratamente giu per una china che conduce ad un

abisso sicuro, sarebbe lo stesso che dimenticare che questa nazione ha
il

dirittp
di esigeredal suo Governo una guarentigia assoluta contro le

passioni violenti, le false speranze e gli odii implacabili.
Secondo una parola augusta 1' Impero e abbastanza popolare per

accordarsi colla liberta, e abbastanza forte per preservare la liberta dal-

Tanarchia. Questo e vcro, e nessun buon cittadino in Francia vuql
alterare questa forza, perocche T esperienza ha dimostrato che una ri-

Toluzione non e che una miserabile parodia di cio che si chiama pro-

gresso e civilizzazione.

<f II Senate si mettera adunque allo studio delle riforme costituzionali

che gli saranno prpposte, senza vani timori, senza slanci sconsiderati,

colla ferma intenzione di esprimere c di consacrare colle sue delibera-

zioni la vplonta della nazione.

Se gli sforzi del governo e di queslo grande corpo politico raggiun-
geranno lo scopo che si attende dal loro patripttismo, un

1

armonia phi
yera,una solidarieta

piii
feconda saranno stabilite fra i poteri pubblici, e

le istituzioni imperial! acquisteranno maggior forza, splendore e popo-
larita.

II discorso del sig. Rouher fa di quando in quando salutato da plausi
moderati di approvazione. Com' egli ebbe finito di parlare, il Senatore

segretario lesse un decretp
del 31 Luglio che ordinava la

presentazione
al Senato d'uno schema di Senatus-Consulto ond

1

erano modificati gli ar-

ticoli 6., . 2; 8.; 13. 24., . 2
; 26.; 40.; 43. e 44. della Costi-

tuzione del 1852; e dell'articolo 1. del Senatus-Consulto del 31 Dicem-
bre 1861. Quindi comunico al Senato lo schema menlovato, che e del

tenore seguente.
Art. 1.

L'lmperatore
e il Corpo legislativo hanno Tiniziatiya

delle

leggi. Art. 2. 1 Ministri non dipendono che dall'Imperatpre.
Essi delibe-

rano in consiglio sotto la sua presidenza, sono responsabili, enon posso-
jio esser messi in accusa che dal Senalo. Art. 3. 1 Ministri possono esser
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membri del Senate o del Corpo legislative. Essi possono entrare nel-

Funa o neiraltra assemblea, e devono essere ascoltati quando essi
Ip yo-

gliono. Art. 4. Le sedate del Senate spno pubbliche. La domanda di cin-

que membri basta perche esso si riunisca in comitato segreto. Art. 5.

11 Senatq puo, indicando le modificazioni di cui la legge gli pare suscetti-

j)ile, decidere che essa sara rinviata aduna nuova deliberazione del Cor-

po legislative. Puo in ogni caso, con una risoluzione motiyata, opporsi
alia

proinulgazione
di una legge. Art. 6. 11 Corpo legislative la il suo

regolamento interne. Airapertura di ogni sessione nomina il sue presi-

dente, i suoi vice-presidenti e i suoi segretarii. Art. 7. Ogni membra
del Senate o del Corpo legislative ha il diritto eTindirizzare interpellanze
al Governo. Possono essere adottati prdini del giprnomotivati. II rinvio

agli uffizii deH'ordine del giorno motivate e di diritto, quando e dpman-
dato dal Governo. Art. S.Nessuno emendamento puo esser messo in de-

liberazione, se non e state inviato alia commissione incaricata di esamina-

re il disegno di legge e comunicatp al Governo. Quando il Governo non
accctta remendamento, il Consiglio di Stato da il suo parere; il Corpo
legislative pronuncia quindi detinitivamente. Art. 9. 11 bilancio delle

spese e presentato al Corpo legislative per capitoli e articoli. II bilancio

di ciascun Ministero e votato per capitoli conformemente alia npmencla-
tura annessa al presente Senatus-Cpnsulto. Art. lO.Lemodificazioni, che

fossero fatte per Tavvenire alle tariffe della dogana o delle poste da trat-

tati internazionali, non saranno obbligatorie che in virtu di una legge.
Art. 11. Le relazioni del Senato, del Corpo legislative e del Consiglio
di Stato coirimperatore e tra essi, spno regelate da un decreto imperia-
le. Art. 12. Sono abrogate tuttele disppsizioni contrarie alSenatus Con-
sul to e specificatamente quelle degli articoli 6 (2 paragrafo), 8, 13, 24

(2 paragrafo), 26, 40, 43, 44 della Costituzione, e 1 del Senatus, con-

suite del 31 Dicembre 1861.

L
1

Union del 6 Agosto, per mettere in
rilieyo

T importanza di queste

mpdificazioni,
ed affinche ciascuno potesse, a dir cosi, misurarle cogli oc~

chi suoi, pose a riscontro degli arlicoli di questo Senatus-Consulto i cor-

rispondenti della Costituzione del 1851 e del Senatus-Consulto del 31 Di-

cembre 1861 che per essi venivano abrogati.

Quando il Chaix-d' Est-Ange ebbe finita la sua lettura, levossi a par-
lare il Duvergier, guardasigilli, ministro per la giustizia ed i culti; il

quale fece una elaboratissima esposizione dei procedimenti, per cui Flni-

peratore, a gradp a grade, avea dato un sempre crescente sviluppo libe-

rale alia costituzipne uscita dal Cqlpq di Stato del 2 Decembre 1851 e

sancita dal suffragio universale. Quindi, fatta una splendida rassegna dei

vantaggi d'ogni maniera che n'erano provenuti agli interessi
yeri della

.Francia, enumero in nove punti distinti le important! franchigie ottria-

tc nel presente schema di Senatus-Consulto
^
e ne diede ampia ragione,

capo per capo. A noi tprna impossibile riferire qui codesto discorso; e

forse anche tornerebbe inutile; perche in sostanza si riduce tutto a ragio-
nare i motivi per cui ora T imperatore s

1

indusse a fare quello che non
era opportune pel passato, a mettere in mostra la rilevanza e le age-
volezze che ne verranno per la pubblica amministrazione, e la cagione
die tutti debbonp avere d'esserne paghi, senza esigere altro.

Tutti i giornali parigini rurono concordi in riconoscere, piu o nieno

licitamente, quello che disse il Constitutional ; Egli e troppo chia-
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ro che le riforme sottomesse al Senate danno al Corpo legislative- tutti

i
diritti, tutti i poteri, tutte le attribuzioni, clie costituiscono il regime

parlamentare ISpi
avremo il sindacato e Tautonta parlamentare in

tutta la loro estensione, con tutta la loro energia. Cieco chi lo nega, e

cieco volontario, perche la evidenza e sfolgorante .

Tornerebbe inutile recitare qui le parole degli altri giornali. Alcuni
di essi rendcttero anche all

1

Imperatore Tomaggio di confessare che egli
concedeva molto piu di quanto si era chiesto o sperato, rallegrandosi
che cosi radicale mutaniento avvenisse con una rilorma, e non con una
rivoluzione. Solo alcuai si piccarono di notare che restava vaga ed inde-

finita T indole della responsabilita ministeriale, mentre diceasi che i Mi-
nistri dipendono dal solo Imperatore. Ma e chiaro che cio TUO! dire :

L 1

Imperatore e padrone di scegliere i Ministri che vuole
;
ma questi do-

yranno dare al Corpo legislative buona ragione dei fatti loro
;
e se incon-

trassero il biasimo nella Camera, e evidente che dovrebbero smettere la

carica, e 1' Imperatore non li manterrebbe in essa a dispetto della Came-
ra. Nel che consiste poi tutta la realta di quella che dicesi responsabili-
ta ministerial. Imperocche si sa che le vere conseguenze d

1

una ammi-
nistrazione sgradita al parlamento si portano sempre dal Sovrano invio-

labile anche quando e dichiarato non risponsabile.

SPAGNA!. Dibattimenti per la nuova Costituzione ; dichJarazioni circa la reli-

gione e la forma di Governo - 2. Discussipne degli articoli 20 e 21 sopra
laliberta religiosa; empieta settaria; riparazioni de' cattolici r 3. Le Cortes
decretano ampia liberta relieiosa 4. Pastorale del Yescovo di Jaen a tal

proposito 5. Si decreta che la Spagna debba governarsi da una Monar-
chia cqstituzionale 6. Votazione sul complesso della Costituzione; pro-

mulgazione di essa.

1. Appena le baipnette francesi ebbero portato nella Spagna i germi
dei famosi principii del 1789, la Frammassoneria si pose all

1

opera di

coltivarli; ed ora la Spagna ne coglie in abondanza i frutti maturi, i qua-
li sono inevitabilmente i medesimi che per tutto altrove: guerra feroce

al cattolicismo; corruttela della morale; abbattimento dell
1

autorita civile

non meno che della religiosa; sfrenatezza ad ogni mal fare ; rimescola-

mento continue di leggi sempre peggiori; gravezze enormi di balzelli sui

popoli; schiavitu dei buoni, in nome della liberta; tirannia dei tristi che

gavazzano nelle ricchezze, in nome delFuguaglianza; avvicendamento di

rivolture e di repressioni sanguinose, che preparano T anarchia sociale.

Troppo stolto sarebbe chi si desse a credere, che, ove persista e duri il

predominio della setta massonica, le cose debnano andar meglio in avve-
nire che pel passato, solo perche si e raffazzonata per la quinta volta la

legge fondamentale, a piacere ed arbitrio della setta medesima che I
1

im~

poneva alia Spagna. Le prime quattro Costituzioni ,
che doveano regge-

re in eterno ed inviolabilmente quella nazione
,
furono promulgate neJ

nel 1812, nel 1837
,
nel 1845 e nel 1856. Delia quinta, di cui abbiamo

sbozzato lo schema nel precedente volume VI, a pag. 371-72, si comin-
ciarono i dibattimrenti nelle Cortes costituenti alii 6 del passato Aprile ,

e
si chiusero nella tornata del 16 Maggio, col voto sopra il complesso di

questa nuova legge fondamentale, promulgate solennemente il 6 Giugno,
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I dibattimenti general! durarono fino al 15 Aprile, aggirandosi princi-

palmente sopra quest! due argomenti; 1. la liberta reiigiosa; 2." la for-

ma di Governo a cui dovrebbesi reggere la Spagna. Egli e agevqle a in-

tendere come quell! dovessero riuscire tempestosi ed ardentissimi, quan-
go si sa che nella Cortes sedevano atmenp una cinquantina d'uomini, che

giurarono guerra a Dio ed alia morale cristiana, e che di fatto parlarqno
poi con tale cinismo d

1

empieta ,
che ne furono mossi a sdegno persino

vecchi frammassoni. II programma di cotestoro gia si conosceva. Imper-
ciocche il Suner, per esempio, deputato catalano e mediconzolo che af-

fetta di emulare il francese Marat
,

si gloriava (T aver sempre avuto e

sempre combattuto tre nemici: Dio, i Re e /' etisia. Un suq degno colle-

ga, il Pi y Martin, anch
1

egli catalano e repubblicano, sghignazzava di-

cendo che il
cattolicismq

non esiste in Spagna, se non come una buffo-

nata . II generate Bias Pierrad, che fu gia luogotenente del Prim, e che
nel 1866 comandava gli artiglieri ribelli che assassinarono ventiquattro
loro ufficiali, avea teste fondato un giornale, il Pueblo rey, nel quale de-

nunziava al Montpensier la risoluta sua volonta di assassinarlo
,
oye

non desistesse dal pretendere al trono di Spagna : affermando che T as-

sassinio in queste congiunture e un atto nobile ed eroico
, e che era

al tutto necessario far cadere un milipne di teste per ristabilire T ordi-

ne . Con.siffatti Tribuni ognuno puo immaginarsi quel che doyesse fa-

re e dire la plebe rivoluzipnaria delle Cortes.

Entrava primo nell
1

arringo, alii 6 Aprile, il deputato Ruano, repub-
blicanOj per rifiutare il propqsto schema di Costituzione, in cui non ve-

deva Tabolizione della schiavitu nelle colonie, e la separazione assoluta

dello Stato dalla Chiesa; e peroro tieramente per la repubblica contro

la monarchia. Gli rispose il deputato Gil Sanz, dimostrando che la re-

pubblica trarrebbe
dietrp

a se 1 anarchia, e che bisognava contentarsi di

quelle amplissime liberta che il proposlo disegno ayrebbe inaugurate.
Ma sorse il Kazan a negare che si potesse aver fiducia in codeste liber-

ta, finche non fosse sancita F inamovibiiita della magistratura; ed il Ro-
mero Ortiz, minislro della giustizia, gli replico che 1* inamovibiiita della

magistratura era impossible in Spagna.
II di appresso, 7 Aprile, si scateno contro la disegnata costituzione il

deputato Figueras; e per acchetarlo il Mata promise che, dopo F arrivo

dei Deputati d'oltremare, si porrebbe sul tappeto la quistione della abo-

iizione della schiavitu. Poi si alzo il Castelar, caporione dei repubblica-

ni, giurando che troppa autorita resterebbe al Re nella ideata forma
tnonarchica

;
e che la sola repubblica potrebbe appagare i voti di quei

che diedero la spinta efficace alia rivoluzione del Settembre 1868; e fmi

manifestando gran paura di una ristorazione borbonica, se si votasse

per la monarchia. Allora il Serrano, per rassicurarlo, si fe a promettere
solennemente che per niun modo cio accadrebbe, essendo impossible

alunque ristorazione sia carlista, sia isabellista.

La tornata dell
1

8 si passo piu pacatamente, benche il Canoyas non
vasse sufficient! le guarentigie per le pubbliche liberta, e criticasse

li, tanto la proposta di abolire la coscrizione militare onde temeva
debolimento e poi lo smembramento della Spagna, (juanto le condi-

ni in cui si troverebbe la magistratura. Ma i repubblicani presero at-

di una dichiarazione di Rios Rosas, che erano prette calunnie quelle
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per cui attribuivasi al Prim il disegno di procurarc la ristorazione del-

Vespulsa dinastia; ogni ritorno al passato e impossibile, disse egli.

Nclla seguente tornata del 9 si peroro dal deputato Moya, per Faboli-

zione della pena di mprte; e dalle Gor^s con 129 suffragi, contro soli 14,
si rimando alia disamina della Commission questo disegno. Poi si appic-
co baruffa per un dispaceio telegrafico assai riciso, con cui il re Ferdi-

nando di Porlogallo, per mezzo deirambasciadore portoghcsc, rifiutayu

aspramente di pur ammettere la dcputazione cbe dovca andare ad offrir-

gli la corona di Spagna. Di die abbiamo parlato altra volta. Da Lisbo-

na si
fecerp poi le bramate sense in forma di dichiarazione; e gli Spa-

gnuoli si rimasero col dispelto di sapere, die la Corona era rifiutata an-

cbe da quelli cui non era ancora offerta.

Alii 10 le Cortes ebbero vacauza. Alii 11 la Corrcspondencia, per ac-

dietare i repubblicani,dichiaro die il duca di Montpensier non aveamai
cercata ne sollecitata la Corona, e solo Taccetterebbe quandp il YOto

spontaneo deirassemblea Tastringesse a portare tanto peso, oflerendosi

Sero
a servire la Spagna come spganuolo e come soldato, e facendo cal-

i YOti pel trionfo della rivoluzione!

Nella tornata del 12 Aprile il Serrano rispose ad una interpellanza
circa le disastrose condizioni deirisola di Cuba, e confesso che le cose

volgevano cola piuttosto male ; ma assicuro cbe vi si proYVcderebbc
encrgicamente. Quindi levossi il canonico Manterola, impugnando il di-

segno di Costituzione in quanto sancisce la liberta religiosa. Con elo-

quentissima parlata egli dimostro csser necessario cbe la Spagna cori-

crvi la sua unita religiosa, la quale e impossibile se il cattolicismo non
sia mantenuto come religione dello Stato ; e dpmando inoltre, in nome
tlella Yiolata giustizia divina ed umana, la restituzione dei beni rubati

alia Chiesa.

II giorno appresso peroro con mirabile facondia e con nerbo di ra-

gipni eYidentissime il YescoYO di Jaen, perche non si spezzassero i Yin-

coli deirunita cattolica, cbiedendo che il Goyerno provYedesse ai mezzi

di sostcntare i seminarii e rislruzione religiosa; di cbe continue poi a

parlarc nella seguente tornata del li Aprile, ribattendo le opposizioni
del Becerra e del Castelar, cui rispose pure energicamente il Manterola.

Ma i Deputati corainciaYauo ad essere stanchi di queste discussioni

sulle geuerali; e percio con 132 YOti contro 35 rifmtarono la proposta
deirOrense, che queste si dovessero continuare finche si trovasse un

.JDeputato che yolesse parlare. Chiusi pertanto i dibattimenti generali,
si procedette ai YOti sul preambolo e sul primo articolo della Costitu-

zione, che detinisce chi abbia diritto ad essere riguardato come cittadi-

no spagnuolo.
2. Non intendiamo certamente, ne sarebbe possibile in queste pagi-

ne, di seguire a passo a passo le mosse delle Yarie fazioni che yennero
poscia combattendosi furiosamenle , nella discussione dei

singqli artico-

li, fino al 26 Maggio. Qiiel che ne abbiamo accennato pn qui basta a

far capire da quali spiriti esse fossero animate. Solo e nostro doYere di

parlare alquanto piu distesamente della discussione che si fece sopra la

Jiberta religiosa. Ecco gli articoli dello schema di Costituzione spettanti
alia religione. Art. 20. La nazione si obbliga a mantenere il culto ed
i ministri della religione cattolica. Art. 21. Uesercizio pubblico e pri-



CONTEMPORANEA 509

rato di ogni altro culto e guarcntito a tutti gli stranieri che risiedono

iiella Spagna, senz'altri limiti che le regole universal! della morale c

del diritto. Agli spagnuoli, che professassero altra religione che la catto-

lica, sarebbe^applicato il paragrafo precedente. Salta agli occhi di

ognuDO che con cio tutti i settarii di qualsiasi superstiziorie religiosa
aveano gia di che star paghi. Ma non furono paghi i frammassoni Fran-
cesco Suner y Capdevila, Edoardo Chao, E. Palenca, Giovanni Tu-

tau, Gumersiiido de la Rosa, Paolo Alsina e Ferdinando Garrido; i qua-
li chiesero che ai due recital! articoli si sostituisse questo unico: Ar-
ticolo 20. Ogni spagnuolo, ed ogni straniero che risieda nel territorio

spagnuolo, hanno il diritto e la liberta di professare qualsiasi religione
o di non professare vcruna. Chiedeano la consecrazione legale della

proi'essione di ateismo !

A combatterc per Tempieta si presento come primp campione il Su-
ner y Capdevila. Comincip con una scarica di sozze ingiurie contro la

regina Isabella II, per dimostrare la sventura della Spagna che non

potc seguire i progress! della filosofia moderna; quindi passo a rassegna
le varie religion!, dal ietidsmo al cattolicismo. E fm qui egli non facea

che pompa di villania ed ateismo. Ma quando tocco del cattolicismo,

parye che lo spirito di Satanasso gli infbrmasse Tanima e gli movesse
la lingua. Le bestemmie dello Strauss e del Renan furono da lui rendu-

tc piu infernal!, per un cotal lezzo di oscenita laidissima onde cosperse
tutto il suo parlare contro la persona santissima di Gesu Cristo, e cpn-
tro Timmacolata sua Madre la Vergine Maria. Basti, per fame capire
la nefandezza, basti dire che persino il Rivero, presidente delle Cortes

ne fu
stomacatp

e gli divieto di proseguire. I suoi consort! ne presero
le difese, perche potesse continuar a parlare. II Rivero tenne fermo.

Allpra
i Deputati della Sinistra, per protestarsi conlro la violazione del-

la liberta di parola, uscirono tutti insieme dalla sala.

Convien dire che da tutte le altri parti delVAssemblea, come anche
dalle gallerie, era un frastuono di maledizioni e di minacce contro il be-

stemmiatpre; il che contribui non poco a dargli Tidea di andarsene fuo-

ri coi suoi satelliti. II giorno seguente le Cortes approyarono poi una

proposta del deputato Becerra; per cui dicbiaravasi che il Rivero, tron-

candp il corso a quelle empieta, avea operato in modo da incontrare la

soddisfazione generale.
Usciti cotesti energumeni, il deputato Mata sostenne lo schema pro-

ppsto dalla Commissione; e quello messo sul tappeto dal Suner y Capde-
vila e compagni fu respinto a graade pluralita di suffragi. Questo smac-
co toccato aU'empieta settaria non la sconforto interamente.

Infatti il depuiatp Garcia Ruiz propose un
altrp emendamenlo in que-

sta forma. La religione esscndp un affare che si tratta esclusivamentc

tra Dio e Tuomo, la nazione dichiara che la Chiesa cattolica e libera, e

le guarentisce 1'esercizio del suo, culto, ma senza obbligarsi a sostenere

questo culto ed i suoi ministri. E ugualmente guarentito, tantp ai nazio-

nali quanto agli stranieri, Tesercizio pubblico e privato di ogni allro cul-

lo, senz
1

altri limiti, che le regole eterne della morale universale.

Nello svolgere questa sua proposta il Ruiz fumeno bestiale che il Cap-
devila ({iinnto alia forma cinica del linguaggio, ma non meno empio e

ion meno isnorante nelle sue bestemmie. Di che accesosi di zelo il Ye-J101
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scovo di Jaen si levo a ribatterne con gran veemenza ma con poche pa-
role i sofismi e gli spropositi, conchiudendo il suo breve e calzante di-

scorsp con uno stupendo atto di fede, cui subito dichiaro di aderire il

Cardinal Cuesta, e possiamo dire che aderissero, in molte guise, quasi
tutti quei che dalle gallerie assistevano. II canonico Manterola torno a

sfolgorare anch
1

egli con una eloquente orazione quei bestemmiatori, e

perfmo il Rios Rosas, poco sospetto di intolleranza e schietto Frammas-
sone, si alzo per protestarsi fortemente contro gli oltraggi fatti a Gesu
Cristo ed alia fede professata da 16 milioni di Spagnuoli.

Queste scene vennero minutamente descritte da un corrispondente di

Madrid, all
1

#**? del 5, 6, 7-8 ed 11 Maggio, dove sono anche red-
tati i tratti piu eloquenti del discorsi del Manterola e del Vescovo di

Jaen. Tutti i giornali cattolici spagnuoli ristamparono il bellissimo atto

di fede
recitatq

da questo Prelato al cospetto delle Cortes, aggiungendo
a tal prqtestazione la professione di fede di Pio IV, con queste parole di

soprappiu. Credo altresi e confesso e giuro di difendere il domma del-

F immacolata Concezione della santissima Yergine Maria, tal quale fa

definite dal nostro beatissimo Padre Pio Papa IX.

La
rivqluzione ayea con infernale audacia bestemmiato Gesu Cristo e

la santissima Vergine Maria; e tutta la cattolica Spagna se ne commosse
ad indescrivibile sdegno. Se ne voile fare ammenda onorevole e solenne.

Gerimonie espiatorie furono percio compiute con grande feryore e da
folia immensa di popolo nelle chiese

;
e fu uno accorrere quasi generale

a sottoscrivere liste di adesione alle proteste del Vescovo di Jaen.

L'impressione fatta negli animi era stata si grande, che il Topete, uno
dei triumviri della rivoluzione ne fu altamente indignato; ed in presenza
delle Cortes, al Suner y Capdevila che si ostinava a ripetere nella tor-

nata del 4 Maggio le sue bestemmie, disse : Quando mi risolvetti di

partecipare alia rivoluzione compresi,chesi potrebbero commettere abu-
si ed eccessi

;
ma non avrei creduto mai che nelle Cortes costituenti sa-

rebbersi pronunziate parole come quelle, che
uscirpno

dalle labbra del

signer Suner. Mentre noi proclamiamo qui la liberta religiosa, con qual
diritto il signor Suner yiene ad oltraggiare, come ha fatto, le credenze
ed i sentimenti di quasi tutto il popolo spagniiolo? Per me io credo

di rappresentare 17 milioni di Spagnuoli, mentre in nome loro mi pro-
testo contro le parole del signor Suner. E cosi per buon tratto, rical-

cando in varie guise il piu sentito biasimo per Toffesa fatta al domma
cattolico

;
e non s'inganno nel dire che cosi rappresentaya gli Spagnuoli.

Imperocche come ebbe finito, uno scoppio generale di plausi gli dimo-

stro, che cosi la pensavano quasi tutti gii astanti.

3. Questa discussione era cominciata il 26 Aprile ; quando erano suc-

ceduti i descritti scandali del Capdevila. 11 canonico Manterola avea vo-
luto giovarsi di quella che potrebbe dirsi reazione cristiana percio su-

scitata nella maggior parte dei Deputati; ed alii 28,nulla punto scorag-

gito dalla violenza con che il deputato Gioacchino Aguirre erasi scate-

nato, in favore della liberta dei culti, contro rArciyescovo di Santiago,
avea proposto un emendamento per Yunita di religione; ma questo fu

reietto da 293 voti contro soli 51 favorevoli.

Alii 30 Aprile il deputato Estrada propose che, il Governo si spo-
gliasse altresi della prerogativa di nominare i Prelati. Era quanto dire,
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giacche bandiie la liberta, dalela davvero alia Chiesa almen per qucsta
parte. Ma anche quesia proposta f'u respinta da 154 voti contro 18. 11

deputalo Sorni
altpra snggeri cbe si dichiarasse che i Prelati esercite-

rebhero una autorita puramente spirituale; ed evidentemente cio era

inteso a favorire la pcrtinacia di cbi si ribellasse alia giurisdizione eccle-

siastica. Le Cortes
rijiutarono

anche questa con 122 voti contro 63. Fi-

nalmente il 1." Maggio le Cortes negarono di ammetter un'altra propo-
sta del Garrido, cioe che si stipendiasse il Ciero cattolico mediante un
balzello speciale imppsto ai soli cattolici, e percio di sopprimere, per via

di estinzione successiva, i fondi assegnati al mantenimento del Clero.

Alii 4 Maggio il Capdevila tornpafar risuonare di bestemmie diaboliche

la sala delle Cortes, con sdegnouniversaledi quanti aveano ancora qualche

sentimentp di religione; si che alii 5 il deputato Vinader propose che le

Cortes gli infliggessero un espresso biasimo; ma cio fa negato con 118

voti contro 20; il resto della seduta ando in repliche vigorose del cano-

nico Manterola alle ciarle del Castelar, che avea creduto di dover rincal-

zare un discorso del deputato Echagaray per la liberta del culti. Final-

mente nella tornata del 6 Maggio Tarticolo 20 dello schema di costitu-

zione, quale fu da noi recitato piu sopra, fu approvato da 176 voti con-

tro 76; c similmente Farticolo 21 fu sancito da 163 suffragi contro 40.

4. Cosi, malgrado di tre milioni di tirme, poste sotto le petizioni man-
date alle Cortes da tutte le parti della Spagna, per rivendicare T unita

religiosa e che si chiudesse T adito alia liberta dei culti, la rivoluzione e

la frammassoneria aveano ottenuto Y intento.

Monsignor Monescillo, Vescovo di Jaen, yeduto che
cpsi

era consu-

mato il sacrifizio, e che le sante ragioni di Dio e della Chiesa erano im-

molate in ossequio ai falsi principii modern!, reputo di non dover piu

partecipare alle sedute delle Cortes
;
ed in una bellissima pastorale, ri-

ferita neir Univers del 21 Maggio, ne spiego i motivi ai suoi diocesani,

rinnovando le
prptestazioni

contro I

1

empieta sfrenata, di cui erasi fatta

pompa dai nemici della Chiesa nelle Cortes medesime, ed invitando tutti

a fame ammenda onorevole.

5. Fino al 12 Maggio si discussero i seguenti articoli della Cpstituzio-
ne, dal 22. al 31. Alii 13 cqminciarono i dibattimenti, che riuscirono

ardentissimi, lunghi, ostinati, circa gli articoli 32. 33.' e 34., i qua-
li stabilivano che la forma di Governo fosse di monarchia costituzionale.

I repubblicani fecerp
sforzi supremi. La vinsero i costituzionali; e, dopo

reietta una serqua di emendamenti, per una confederazione democrati-

ca, per un direttorio repubblicano, e per cotali altri moderni trovati,

nella seduta del 20 Maggio le Cortes approvarono a voto unanime Tar--

ticplo 32, il quale definisce che tutti i poteri emanano dalla nazione;

quindi, con 214 voti contro 71, Varticolo 33, che esplicitamente stabili-

sce la forma di monarchia costituzionale. Un emendamento era stato pro-

ppsto, per cui volevasi far decidere dal suffragio universale, con un ple-

biscite, non solo la quistione della forma di Governo, ma eziandio quel-
la della persona del Monarca se si votasse per la monarchia. Ma fu rifiu-

tato da 124 voti contro 60.

>uperato questo intoppo, i dibattimenti procedettero spediti. Infatti,

lla sola tornata del 21 Maggio le Cortes approvarono gli articoli dal

al 37, che risguardano i poteri pubblici; quindi i seguenti dal 38 al
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06, spettanti alle attribuzioni della Camera e del Senate; e final inente

gli articoli 67 e 68, onde incomincia il titolo IV., che tratta del potere
esecutivo.

6. Alia fine della tornata diurna del 26 Maggio tutti i 112 articoli

della iiuova Costituzione erano stati approvati dalle Cortes
; ne i repub-

blicani aveano attenuta la loro minaccia di abbandonare Faula parla-
mentare ed astenersi dagli ulteriori dibattimenti, quando si fosse decre-

tato che la Spagna dovesse avere governo di monarchia costituzionale.

Nella seduta notturna dello stesso 26 fa dato il voto sul complesso, co-

me dicono, della Costituzione, che fu rimandata alia Commissione, aftln-

che allogasse a ciascuno articolo le modificazioni avvenute nella discus-

sione e nel yoto dei singoli articoli. La mattina del Martedi 1. di Giugno
un Segretario del Congresso la lesse da capo a fondo

;
e fn ascoltata

questa lettura in mezzo a tutti i segni possibili di fredda indifferenza ;

quindi si venne al yoto definitive, e 214 furono favoreyoli, 55 contrarii.

Quindi questo nuovo patto fondamentale fu deposto sopra una tavola

coperla di nero tappeto, in mezzo air emiciclo della sala
;
e gli onorevo-

li legislator! cominciarono a porvi Tun dopo Faltro le propne firme; ben
inteso che i repubblicani, avendola rifiutata, se ne astennero; di che lo-

ro ayeano fatto espresso comando i clubs da essi rappresentati, sotto pe-
na di essere rinnegati come traditori.

La Domenica 6 di Giugno fu destinata a celebrare il trionfo della ri-

voluzione del Settembre 1868, colla promulgazione della nuova Costitu-

zione. I triumviri Serrano, Prim e Topete diedero principio alia solen-

nita coll' assistere in gran pompa all' inaugurazione d
1

una statua a Men-
dizabal. Alle due pomeridiane la nuova Costituzione fu bandita sotto ii

peristilio del palazzo del Congresso, da un Segretario delle Cortes ; cui

essendo mancata la lena per leggere tutto quel lungo atto, sottentro un
suo collega egualmente vestito di nero da capo a piedi. Parea che faces-

sero il lutto alia neonata Costituzione. Quindi spettacoli popolari, corse

di tori, festini, danze, banchetti. Ne ebbe a maneare una profanazione
di sacri riti. Che il Governo voile assistere al Te Deum e lo fece cantare
nella chiesa di nostra Donna di Atocha dal scismatico e rivoluzionario

curato Brianes.

Ma non cosi liete furono le accoglienze alia neonata nelle province. A
Granata la Giunta municipale fece parare a lutto, con drappi neri, i bal-

coni del suo palazzo. Barcelona, Girona, Tarragona, Saragozza, Toledo,

Guadalajara, Valladolid, Bejar, Siviglia, Santander, e piu altre citta ma-
nifestarono nel modo piu evidente il loro malcontento, dove perche vi

prevalevano spiriti republican!, e dove perche vi si detesta il presente
Governo.

Per altra parte, di 47 Deputazioni che conta la Spagna, sole 22 man-
daronoloro Delegati a Madrid per codesta solennita; e delle Giunte, che
sono ben 8,000, sole 40 vi si fecer rappresentare.
Or qui, per difetto di spazio, siamo costretti di rimandare al seguen-

te fascicolo la narrazione delle congiunture in cui si tro\6 il Governo e
la cosa pubblica pel giuramento da prestarsi dall'esercito e dai Magi-
strati, per la Reggenza decretata e conferita al Serrano, per nuove leg-

gi delle Cortes che furono prorogate, per yarie
crisi ministerial!, per

la guerra di Cuba e pei moti dei Carlisti. Di che daremo piena contez-
za un' altra volta.
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DEL LIBERALISMO ITALIANO

on questo titolo pubblicammo, non ha molto, nel quaderno dei

3 Luglio di quest* anno, un arlicolo che ebbe la sorte d'incontrare

il gradimento della Correspondence italienne; la quale ebbe anche

la degnazione di tradurne in mediocre francese, ad uso dei suoi pa-

droni di Firenze, alcuni dei brani che le dovettero parere piu belli e

piii concludenti. Questo affaticarsi a nostro servigio delle peniie piu

forbite tra le assoldate dal Governo italiano, ci ha toccato il cuore.

E volendo mostrare la nostra gratitudine, ritorneremo qui sopra

i' argomentb. II quale "del "resto e interessante per se medesimo;

nulla dovendo tornar pm gradito ai buoni Italiani che il vedere rac-

colte accuratamente quelle verita
,
che ora

,
in un buio intervallo di

esasperazione e di accanimento Ticendevole, i liberali si vanno Ian-

ciando al capo Tun deU'altro, lavando- in piazza il loro bucato e dan-

dp di se al mondo lo spettacolo di quei furfantelli novizii che, c61ti

in fallo, non sanno far altro che incolparsi gli uni gli altri.

Ed in primo luogo e da sapere, che ora i liberali cominciano a

capire ed anche a confessare che essi non sono in Italia che una

minoranza spregevole e spregiata. Noi abbiamo in Italia (dice il

-Diritto 1 del Agosto) due popoli-diversi, uho sovrapposto all'al-

1 II Diritto non e.tra i giornali peggio seritti d' Italia ;
che anzjvatrai

principali di Firenze. Pure tantaela sua erudizione che, .scrivendo nel suo

11. dei 18 Agosto una biografia del compianto arcliitetto Poletti
,
ci fa sapere

"che una sua opera fu riprodotta dal Bollino, volendo 'dire dal bulino, d

pi^liando cosi un ferrolino per un personaggio.

Serie V/7, wl. VII, /asc/467. 33
'

2i Agosto 1869.
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tro, uno del quali malcdice do eke 1'altro adora; due popoli che

non hanno comuni ne le idee ne le aspirazioni, ne i timori ne le

speranze ;
due popoli che, per cosi dire, non parlano lo stesso lin-

guaggio, e ubbidiscono a indirizzi diversi ed ostili. Uno di questi,

la classe intelligente e direttrice (cioe i liberali: e sisa che 0fmtel-

ligenti sono sempre pochi) ,
si trova ad ogni momento inceppato,

neir opera sua di rinnovamento, dalla resistenza inconsciente del-

Taltro popolo (cioe degli antiliberali, ossia cattolici), che forma

uno strato denso e fitto, finora irapenetrabile. Quale sia la profon-

dita di questo strato, ce lo dicono le plebi delle province meridio-

nal! e delle isole, ce lo insegnano, vivaddio, le classi operaie e

villiche della stessa Toscana, della valle stessa del Po. Abbiamo

cacciato via lo straniero, che si era sovraposto a noi: ora dobbia-

mo cacciare un nemico phi formidabile ancora; abbiamo da espu-

gnare, per dirla col Yillari, un quadrilatero che non e solo in una

parte della Penisola, ma si estende sovrano sulla Penisola intiera.

Poteva il Diritto dire piu chiaro che i liberali tra noi non sono cho

un inflma minoranza spregevole e spregiata,a paragone dell' Italia

cattolica?

La Gazzetta d'ltalia, del 14 Agosto, -confessa parimenle che

oggi abbiamo grandi masse (avete intesot-grandi masse) di catto-

lici educati a quelle dottrine che la Corte di Roma, d'accordo coni

sovrani assoluti dei piccoli Stati d' Italia, inculcava contro i regi-

mi liberi, ed a quelle altre ancora che dopo la distruzione di quei

piccoli Stali ha proclamato e proclama contro 1'unita d'ltalia. Ab-

biamo nemici del nuovo regno e della dinastia, cittadini o stranieri,

che, valendosi della sterminata libertadi parlare e di scrivere, s'jn-

tromettono fra quelle masse, e, pigliando occasione dello scontento

proctotto dalla disordinata amministrazione , dalla gravezza delle

tasse, indicano quesle cose come il gastigo, col.quale Iddio le puni-

see, per avere accettato e per tollerare il nuovo ordine di cose; e lo

scontento rendono odio, e 1'odio vorrebbero scoppiasse in ribel-

lione .

Accordandosi dunque ora coi cattolici gli stessi liberali a dire, che:

essi sono pochi e spregiati e pericolanti piu che non paia, si dovreb-
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be credere che, trovandosi in tale misera condizione, dovessero

essere uniti tra loro per rassodarsi. Ma il fatto va ben diversamente.

La divisione in Italia del partito liberate ebbe la sua prima ori-

gine dal furto sacrilege fatto del suo territorio al Santo Padre. Yo-

lendo noi in quest' articolo lasciar parlare i liberali, faremo dir

da loro anche questa verita. Fra i piu significativi di questi perio-

di della storia d' Italia (dice la Nazione del 12 Agosto), va nove-

rato certamente quello nel quale si compie la rivoluzione siciliana.

Periodo significative. . . anche perche da quello si origino un peri-

coloso e dannosissimo dualismo
7

e per le condizioni straordinarie

In cui si passo , nacque una maravigliosa discordanza di opinioni e

di apprezzamenti. II partito d'azione. .. stava di mezzo fra il partito

costituzionale governativo e il partito mazziniano... I mazziniani in-

vece, da quella gente che furono sempre, lampeggiante , tonante, e

sempre nella regione delle nuvole
,

facevano baldoria
,
menavano

vanti spaventosi. . . Possiamo ricordare senza amarezza tanti lo-

ro spropositi, perche in sostanza dobbiamo ad essi le Marche e

rilmbria.

Queste Marche e quest' /w&n'a,che vengono qui in fine, sono sta-

te quel carbone acceso, rubato dall' aquila al sacrifizio, che die fuo-

co al suo nido. Infatti da quel tempo nacque e ingiganti quel dua-

lismo in Italia che ora e il maggior tormento della fazione regnante.

Nei quaderni passati tenemmo i nostri lettori informati dello

scoppio delle ire cordiali, e del profluvio di velenosa bava che, in

varii recenti processi e nell'inchiesta della Camera, si andarono ri-

versando a yicenda sul capo i due partiti de' moderati e del gari-

baldini. Ma ogni giorno crescono le ire, e si forbiscono nuove ar-

mi letterarie, marziali e curialesche. Non e piu ora pensiero di al-

cuno il governo della cosa pubblica ma la ruina del rivale.

Conviene riconoscerlo (dice la Correspondance italienne dell'11

Lgosto): 1'impressione prodotta ne' paesi forastieri dai nostri dlbat-

lenti scandalosi, e dai nostri pettegolezzi e stata tristissima. La

ipa estera non ha risparmiate le espressioni del suo disdegno e

lei suo severo giudizio. Essa parlo della nostra mobilita, della no-

Jtra incostanza, del nostro odio cieco di parte, del nostro tempera-
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menlo irascibile e ingovernabile. . . Ben sovente noi non abbiam sa-

puto che cosa rispondere. Noi dovemmo restar muli e divorare in

silenzio accuse e giudizii, che non peccavano per allro che per la

loro universalita ed ingiusta applicazione a tutta la nazione. La

Correspondance ha ragione. La colpa non e della nazione, ma dei

liberal! che la tiranneggiano. E siccome si applicano a loro soli quei

severi giudizii della stampa forestiera, cosi la Correspondance ha

pure ragione quando dice che non sa che cosa rispondere. Ci per-

derebbero il loro latino persone anche piu eloquenti.

Vogliam dare qui qualche saggio di questa letteralura che ora e

alia moda in Italia tra i liberali. E in prima udiamone la definizio-

ne dalla Opinione degli 11 Agosto. E una vertigine, e una degra-

dazione morale, che si rileva nel linguaggio cinico e canagliesco ($

neir insinuazione diffamatoria inesauribile, nella provocazione v

laiia. Se mai durasse, a che lagnarci delle istituzioni? Prendetele

tulle quante e mettelele in fascio per getlarle al diavolo, che nessu-

na farebbe per noi. In un paese dove gli avversarii polilici non san-

no combattersi che dandosi del ladro e dell' assassino, non e la co-

.stituzione, ma il bastone che dovrebbe essere il fondamento del

Governo.

Ed ora che abbiamo udita dalla civile Opinione la definizione di

questo stile canayliesco, com'essa dice, che ora e alia moda nell'Italia

liberale, dove credete voi che noi andremo a prendere gli esempii di

questo stile canayliesco, ossia liberale, prcsente? Appunto ne'giornali

piu gravi dei due parliti. Glacche se andassimo a cercarli nei Gaz-

zettini e nelle Cronache, saremmo giuslamente censurati di ripetere

eio che il tacere e bello. Ma quando ricorriamo, per esempio, alia

{razzetta d'Italia, nessuno ci potra rimproverare di scendere troppo

basso. Or ecco quello che essa dice in prima degritaliani in gene-

rale nel suo N. dei 13 Agosto. Si e veduto mai un popolo divenir

forsennato, come gran parte di noi, perche non si trovano ladri,

sicarii, assassini, corrotti e corruttori nell'abbondanza in cui si vor-

rebbero? Si e mai sentito parlare di un popolo, presso cui fosse

saggio di onesta il turpiloquio ed il malfare da mane a sera? No f

non v' e scusa possibile : la pazzia guadagna terreno , ed essa sola



DEL LIBERALISMO ITALIANO 517

e causa di questo orrcndo baccano, che fa spavcnto agli indigeni e

melte nausea ai forestieri. Se gl' Italian! non fossero pazzi, permet-

terebbero che sul scrio si asserissc loro sul grugno (bello quel gru-

gno a proposito del viso di tutta Italia) che e necessaria una lega

di uomini onesti, tra coloro che agli alti e alle parole rivelano il ca-

rattere della onesta come corte donne hanno quello del pudore?

Parrebbe che la Gazzetta d'Italia, cosi severa censuratrice del

malo scrivere altrui, dovesse essere un modello di scrivere civile.

Or bene : ecco come essa discorrc quivi stesso dei suoi avversarii

politic], alludendo evidentemente ai deputali Crispi ed Oliva ed agli

altri scriltori del giornale la Riforma. Tale che non ha nulla e

sciala come se avesse i tesori di Creso, una volta sarebbe state*

preso di mira e, all'occorrenza, avrebbe dovuto dare spiegazioni

sulla possibility e legittimita delle sue spese. Oggi chi non ha un

soldo, purche passi i giorni e le noili nei bagordi e nelle crapule,

ha il diritto di parodiare Catonc e di mettere al bando della societa,

come venduto e corrotto, chi me stentatamente del proprio onesto

lavoro. Tale che senza un soldo lutto ad un tralto acquistava case,

Tille, carrozze e cavalli, non si soltraeva ad una certa vigilanza

senza provare che la donazione o 1'eredita od il giuoco del lotto lo

arricchirono : altrimenti si domandava se qualche zecca privata aves-

se lavorato esclusivamente per lui. Oggi non e I'improvvisa ed ine-

splicabile ricchezza quella che genera sospetto, ma la costante ed

aurea poverta e quella che e tradolta dinanzi alia sbarra di una schi-

fosa camorra di puzzolenli Diogeni, che il greco Diogene avrebbe

ilagellato con le doghe della sua botle.

Tutti questi bei periodi ci\ili e letterarii sono scritti
,
come dice-

vamo, airindirizzo del Crispi, dell' Oliva e del giornale la Ri'forma.

E se scrivono cosi i giornali gravi, pensi ognuno che razza di slile

canagliesco debba essere quello dei leggieri.

Ma restiamo nella compagnia dei gravi.

Non c' illudiamo (segue la Gazzetta d' Italia} : in fondo a tulto

lesto baccano due sole parole sono disiinte e sincere : gli onesti

tiedono un' ora di saccheggio e di rapina : un' ora di crapula e di

itrocinio. Supponete una citta abbandonata per poco al piacere di
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un' orda di galeotti, evasi dal bagno, ed avrete ima pallida idea di

quel die potrebb' cssere T Italia abbanclonata, indifesa, alia libidine

degli uomini onesti !

Ouesta allusione agli uomini onesti e anch' essa un' allusione per-

sonale e relativa alia lega degli onesti, mostratasi la prima volta in

Modena, sotto la presidenza di un certo Sbarbaro, ma fondatainFi-

renze solto la presidenza del Crispi, dell' Oliva e di altri Deputati.

Contro lo stesso Crispi son diretti questi altri bei periodi della

Gazzetta d' Italia del 1 Agosto. La coscienza e una per 1'uomo

e per il cittadino. Cosi direbbe qualunque onesto (non della lega) e

cosi dice il deputato Crispi. Ma quando si hanno lante qualita che

si combaltono a vicenda, e pur necessario o metier la coscienza a

parte o stiracchiarla tanto, da darne una porzione ad ognuna qualita.

Cosi imo (e quest'uno tutta Italia sa che e il Crispi) uno che fosse,

a mo'd' esempio, deputalo e come tale dovesse fare sempre 1' inte-

resse della nazione
,
avrebbe la coscienza in lotta con se medesima

quando, ove fosse anche avvocato, dovesse fare 1' interesse del clien-

te conlro quello dello Stato. Oppure uno che fosse frammassone,

o capo di parte, o giornalista e insieme deputato sarebbe sempre a

contrastare colla sua coscienza, per piegarla alle esigenze di un fu-

nambulismo pericoloso. La coscienza e una! Ma 1'avvocato Crispi

e obbligato a mendicare dall'amico Guastalla la menzogna che salvi

il deputato Crispi. La coscienza e una! Ma il deputato Crispi ac-

cusa di furto uomini che furono vittime di un furto
,

di cui era

consapevole il signor avvocato Crispi ! La coscienza e una ! E in-

tanto il deputato Crispi, per rovinare dei colleghi che egli sa non

poter con fondamento accusare
,

si vale dell' opera d' uomini che

il signor Crispi sara obbligato quando che sia a prendere per il

bavero e a consegnare al guardaciurme. La coscienza e una ! Ma

quando si e avvocato, deputato, capo partito e giornalista bisogna

stiracchiarla. Egli dice non averne che una. Ebbene noi conoscia-

mo moltissimi disposli ad abbondare nel suo senso e a non ricono-

scerglierne nessuna. Dalla nobilta dello stile omerico in fuori, non

vi par egli di udir un Tersite che parli di un pari suo ? E pure stia-

mo citando il fiore dei giornali liberali ben educati !
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Grazioso poi e il Corriere dei 1 Agosto, il quale, dopo aver

nella colonna prima supplicato tutli i giornali a usare moderazione

nello scrivere, volendo dare 1'esempio, scrive nella colonna secon-

da : Noi domandiaroo : codesti inventor! di menzogne e di calun-

nie, degne di uscire da un postribolo, hanno propriamente perduto

anclie ogni avanzo di pudore, si che sbugiardati ogni giorno, pure
non vergognino di venire! innanzi ogni giorno con miove menzo-

gne, con nuove e phi spudorate calunnie? Questo e lo stile del

predicatore di moderazione e di civilta.

Or facciamo una conversione a sinistra, e leggiamo cio che di ri-

picco dicono i giornali gravi della democrazia. Tra questi primeggia
I'Unita italiana di Milano, organo immediate del Profeta dell'Idea,

il quale fa professione di vivere appunto nel regno delle nude idee e

dei principii schietti. Or ecco lo stile, di cui si serve nel suo n. dei

16 Agosto. In Italia vi e una parte della stampa che vive sui fon-

di delle spese segrete, e sul prodotto della immoralissima tassa che

il Governo impose alia prostituzione. La missione di questa ignohile

slampa, e di maneggiare ogni sozzura, e di ingolfarvisi fmo alia

strozza, per sostenere le cause le piu inique, e par! in moralita

alia tassa sulla prostituzione, dalla quale son tratti in parte gli as-

segni per cui siffalta stampa vive. Uno di questi luridi fogli e la

Gazzetta d'Italia. II dileggio e T insulto ai morti e opera di codar-

di, di vilie della quale soltanto sono capaci gli uomini, che come gli

scrittori della Gazzetta d' Italia
,
hanno mercanteggiato la propria

penna e la propria coscienza, ed allo scopo di fare quattrinisi sono

prostituiti in modo peggiore di quello che lo sieno le infelici che

mercanteggiano il proprio corpo, e che per tale mercato pagano una

tassa, il cui prodotto serve a pagare, lo ripetiamo, i prostituiti della

penna e della coscienza, il cui compilo e insultare i morti, difen-

lere i ladri, gli assassini, i propinatori di veleno. Simile spregevo-

lissima classe e disonore della societa in cui vive, disdoro del paese

cui nacque, ed insulta i morti perche ha paura dei mm.

Ma risponde a tuono la Gazzetta $ Italia, dicendo nel suo n.
u

18 Agosto. Cio valga per 1' Unita italiana, che con quel lin-

laggio da trivio e da lupanare che oggi e T espressione migliore
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degli apostoli della neo-onesta, pretende trovare insulto ai morli

nelle parole che suonavano pieta ai defunti, e rimprovero a coloro

che fanno la corte a se stessi col cadavere di un povero morto,per

vendicarsi del disprezzo in cui li tengono i vivi.

Non e stile canagliesco questo e degno del ba stone croato, sicco-

me insinua la sempre savia Opinione? Eppure, come dicemmo, noi

non citiamo che quanto vi ha di piu nobile e di piu grave a questo

proposito nella stampa dei due partiti.

Ma YUnita italiana ne ha trovata una migliore nel suo n. dei 9

Agosto, dove voltasi alia Correspondance italienne: E morale,

(chiede) e dignitoso che 1'organo del Ministero' degli esteri stringa

la mano ai Margotti ed ai Yeuillot? Per quanto altri potesse credere

impossibile un tal falto, pure si e verificato; ed e logico che cosi sia!

II trono e 1'altare sono fatti per appoggiarsi a vicenda
;
se talvolta so-

no in disaccordo, non e che un disaccordo momentaneo .

Che dira ora la povera Correspondance? Essa che ha tanto fa-

ticato in tanti suoi numeri a dimostrare la lega contro di se dei Ge-

suiti coi mazziniani, essa che giuro perfino solennemente che si sa-

rebbe riconciliata con tutti, ma coi Gesuiti no : essa vedersi ora ac-

cusata appunto di lega coi Margotti e coi Veuillot ! Certo piu avvele-

nata saetta non potea partire dall' arco mazziniano. Ma cosi accade

che, come dice il proverbio, qual asin da in parete tal riceve : e lanto

sa altri quanto allri : e avendo la Correspondance distribuito pane,

riceve focaccia, vedendosi (oh orrore!) accusata di lega coi neri!

Inventarono poi i mazziniani la lega degli onesti, come dicemmo,

della quale fanno parte appunto coloro tulti e coloro soli che sono

iiemici ed avversarii del partito moderate regnante, il quale cosi e

di fatto dichiarato la lega degli uomini disonesti. Or come si difen-

dono i disonesti? Col chiamare onesti per ironia tutti i ladri e tutti

gli assassini. Cosi fa la Gazzetta d" Italia dei 30 Luglio. Su duu-

que, dice, su Borei, Corsali, Elleri e quanti altri avete V istinlo del

furto domestico; voi tutti che rubate di seconda mano, in nome ed

a pro del montatore delle inchieste, che fate? Perche, perche rista-

te? Perche tanta vilta nel cuor vi alberga? Sapete che vi sono do-

cumenti da rubare e non li rubate? Su, ali'erta, quinta polizia dello
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Stato! Si appuntino i grimaldelli, si fabbrichino chiavi false, si pre-

parino scalate, si prezzolino ladri c sicarii; ma quelle carte in miste-

riosi enveloppes da mano arnica ed anonima siano spedite al grande

Archimandrita della lega degli uomini onesli!

Oediamo che i nostri lettori ne abbiano abbastanza: e dai soli

lesti riferili possano vedere quanto ragionevole sia 1'apoftegma del-

la Perseveranza nel suo n. dei 7 Agosto. In materiadi stampa

vi e qualche cosa di marcio nel Regno d' Italia.

Pensate che ora si comincia persino a metter in canzone il Gari-

baldi, cui 1' Opinione, giorni sono, paragonava alle donne. E, quel

che e peggio, anche a lui si cominciano a chiedere i conti. Giaccho

ci ricorda die, non ha mollo, un giornale moderato di Firenze vo-

leva sapere con quali rendite si mantenesse la Corte di Caprera.

I figliuolidi Garibaldi, diceva quel giornale, viaggiano con lusso.

A Caprera non manca nulla. Dove pigliano i danari? E lasciava in-

tendere che il raccolto colla famosa sottoscrizione per Monti e To-

gneiti, fosse finilo in quel covo di ladri. Non ricordiamo il giornale:

ma abbiamo presentissima alia memoria 1'esallezza, se non delle pa-

role, almeno del senso. Ed anche del Cialdini, 1'eroe di Castelfidar-

do e del Po
,
che fmora era stalo rispeltato non sappiamo perche T

ora si comincia ad essere stanchi. Ed avendo egli preteso non sap-

piam qual nuovo palazzo in Pisa, fu subito percio coperto di obbro-

brii e di Yillanie che egli avea bensi meritate, ma per altre imprese,

per le quali invece fu fmora lodato. Cosi la giustizia di Dio si fa lar-

go e da ad ognuno il fatto suo.

Lo sentono i liberal! e non vi trovano rimedio. L'aberrazione

dello spirito di parte (dice la Lombardia) va ormai sconfmando fuoi
1

dei limiti che ognuno avrebbe pensato imposti anche all'esagerazio-

ne ed all'eccesso; e quello che piu addolora, e quasi diciamo, spa-

mta, ha preso ad imperversare nella piu laida, nella piu orrida

>rma. La insinuazione, la denigrazione, la calunnia difreddo e cal-

)lato proposito elevata a sistema, tutte le risorse della piu sbri-

liata e piu truce fantasia messe a servizio di questa tattica scelle-

ita, lutti i concepinienti di una bieca e depravata immaginativa

Mali nel pubblico a pascolo della popolare credulita e a fomento
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delle volgari passion! , gli stessi istinti piu onesti e piu nobili dclle

masse, il senso morale del paese, le voci della pubblica coscienza

sfruttati senza misura ne ritegno in un'opera altrettanto atroce quan-

to dissennata di morale devastazione : ecco la via sciagurata per la

quale V opposizione coalizzata di tutte le fazioni o cieche o malva-

gie faialmente si e messa. Dove questa via ci conduca, non v' &

uomo di senno che pur Iroppo non veda.

Altri vi vede il pericolo delle istituzioni liberali. Le quali in quan-

to onore siano ora in Italia, si puo in primo luogo argomcntare dal

Considerando che la lega degli Onesti di Modena voto unanime-

mente. Considerando che la maggior difficolta e la piu terribile

accusa che pesi sul reggimento parlamentare quella si e (lo nolino

bene i nostri lettori) quella si e di prestarsi piu d' ogni altro alia

corruzione politica. Sapientissima sentenza, la quale pero in veri-

ta non si capisce come possa essere entrata in tali teste ed uscita

da tali bocche.

Piu triviale, ma non meno utile a sapersi e quanto confessa la

Gazzetta d'Italia del 9 Agosto. Nessuno vi e, dice, che non con-

fessi lo scadimento pratico delle nostre libere istiluzioni. Com' e

possibilc che le istituzioni, le quali in altri paesi rinvigoriscono,

fra noi sembrino decrepite nella loro giovinezza di venti anni? Qual

e la lenta e segreta malattia che consuma 1'esistenza di queste gio-

vani istituzioni? Non e difficile conoscere il verme roditore dclle no-

strc istituzioni. E la negligenza de' dirilti che accordano, e 1'mos-

servanza dei doveri che impongono, e 1'abbandono del loro pratico

esercizio il verme che internamente le consuma, sicche viene il

giorno, in cui, scossa la polvere che le ricopre, si trova che sotlo

non v'e piu nulla.

Oggi, dice la Nazione dei 19 Agosto, oggi ogni rispelto salu-

tare si cerca di perdere : le istituzioni si minano, i reggitori dello

Stato si vilipendono, i magistrati si ollraggiano, si scrolla la fede

in ogni cosa, si procaccia di sciogliere ogni vincolo sociale e civile:

la riputazione di ogni cittadino e in balia di qualunque scherano

che sappia imbrattare di fiele e di veleno un foglio di carta.
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E il Diritto dei 12 Agosto: Ckiamiamo in colpa noi stessi, tutli

noi liberal! d'ogni risma, gradazione e colore; non vale illudersi: o

cambiare indirizzo, e variare propositi, o rassegnarsi alia sovte del

vinti. Pero vae metis! Le istiluzioni rappresentalive sonbuone, sono

eccellenti, ma sono pei popoli eke non dormono e eke sanno inte-

ressarsi attivamente e utilmente per la cosa pubblica ;
e quistione

esiziale
,
e quistione di vita 6 di morte per il libero regime : e sara

per noi e per le stesse mani nostre eke questo dovra perire ? Scuo-

tiamoci una buona volta dall' ignavia, dal torpore, dallo spirito di

divisione eke ci contamina, per non essere segnati a dito dal rnon-

do civile!

II paese, dice la Riforma dei 19 Agosto, il paese o in un mo-

do o in un allro, protesta contro il sistema attuale eke al dissesto

finanziario kaaggiunto la corruzione e il piu scaltro pervertimento.

E I'Opinione del 12 Agosto: Le conseguenze, dice, le vediamo.

La sfiducia nelle masse, il disgusto dei migliori, eke a poco a po-

co si ritrarranno nauseati da quest' arena, dove nuiraltro eke fango

e contumelie si puo acquistare; e quindi, se qualcuno non viene a

metter giudizio (e la seconda volta che la sempre savia Opinione

pare insinuare il bisogno del bastone croato), se qualcuno non vie-

ne a mettere giudizio, la scalata alle piu alte funzioni nei Municipii

e nelle legislature per parte del vero rifiuto della sociela .

Intanto eke si aspetta queslo vero rifiuto della societa vaticinato

dairO/Mwbwe, ecco quello eke dei suoi present! collegki, fiore della

societa liberate ora regnante nella Camera, dice il signer deputato

di Guastalla Carlo Rigkelti nella sua Cronaca griyia, la quale ci fac-

ciamo lecito di citare una sola volta percke scrilta da uu onorevole

Deputato: Costoro, dice, menlono ancora, mentono sempre, sono

vili, amano sguazzar nell'imbratto egracidar nel pantano, sanno di

assomigliare ne piu ne meno eke ai maiali ed ai rospi... Sono cosi

)rutti, sono fatti di una stoffa cosi spregievole e lurida, eke un av-

rersario politico non potrebbe desiderare di meglio... Cke piacere

quello di poter dire : Vedi quel briccone ? Ei fu sempre mio

ivversario politico. Yedi quel mascalzone? Quello pure. Ye-

quel ladro, quell' audace, quell' uomo a fissazioni, quell' usu-
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raio?... Tutli mid avversarii. Eccellenii avversarii che vi pre-

state cosi bene ai nostri sputi ed ai nostri schiaffi... Come si potreb-

be far loro seriamcnte una colpa dell'essere vili, ingordi, trivial!,

abbietli? Le loro madri li hanno creati cosi! Si puo forse rimpro-

verare la fcmmlna del verro di metier giii de' maialini, a cui place

!a polliglia delle strade e il beverone fatlo colla lavatura del piatti?

No ! E la natura.

Costoro che si Iraltano cosi Y un 1' altro da ladri e da assassin!

e peggio, con uno stile che noi non potremmo chiamar meglio che

vanagliesco, come dice benissimo 1' Opinione, costoro sono quel

partito liberale che si chiama da se I' Italia, il qualc crede che si

sparli dell' Italia quando si sparla di loro. Ma, di grazia, non si

piglino qucsto fastidio ne questo timore. La vera Italia e la univer-

salita del ciltadini, che assiste a questo sfacelo dell' amministrazio-

ne, soffre questo diluvio di tasse, piange questa persccuzione della

Chiesa, questa vera Italia cattolica e perseguitata, gode nel vedcrc

che finalmente i liberal! si vanno da se slessi smascherando a vi-

cenda, e non ha niun timore di esscre perclo vituperata e prover-

biala dalle nazioni forastiere, delle quali purlroppo ve ne sono non

poche nello stesso suo caso. Basti citare la Spagna e la Polonia.

E percio non accade che la Correspondance italienne si veli

pudibonda colle man! il viso e si vergogni che Y Italia venga cosi

in mala voce presso i forastieri. No. Non e 1' Italia che ora \iene

in mala voce, ma i suoi padroni che, lung! dall' essere Y Italia,

ne sono il flagello.

E neanche accade che la Correspondance italienne imiti Don

(jonzalo Fernandez di Cordova, che era governatore di Milano e capi-

tan generale in Italia ai tempi dei Promessi sposi. 11 quale, essendo

generate insieme e diplomatico, come il capo direttore della Corres-

pondance italienne era informalo (come narra il Manzoni) che a

Venezia avcano alzata la cresta per la sommossa di Milano. E scot-

tandogli molto, e come uomo e come politico, che quei signori aves-

sero un tal concetto dei fatti suoi, spiava ogni occasione di persua-

derli, per via d' induzione, che non avca perso nulla dell'antica si-

^urezza : giacche il dire espressamente : non ho paura, e come noa
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<dir nulla. Un buon mezzo e di far il disgustato, di querelarsi, di re-

clamare. E cosi fece la Correspondence italienne nel suo N. dei

JOLuglio, dove, mentre dall'unlato assicura ognuno che oral' Ita-

lia, cioe il Govcrno che la sgoverna, non fu mai piu sicura di adesso

dell'affetto e della stima di tutti, per dar una prova che non ha.

paura, se la piglia, in tuon minaccioso, conlro i mazziniani forse?

Ohibo! se la piglia contro i giornali cattolici. Yoi, dice, voi avete

ora la liberla perche non vi e pericolo. Ma guardatevi dairabusarne;

1'abuso sarebbe catlivo. Voi ve ne accorgeresle il giorno in cui le

vostre alleanze cogli element! anarchici avesser la menorna proba-
bilita di far pericolare 1'ordine stabilito. Or siccome gia si sona

cominciati a sequestrare varii giornali cattolici, convien dire che la

Correspondence italienne abbia dato il segnale di aH'armi.

Mentre la Correspondence e i suoi padroni si divertono a minac-

eiare e vessare sempre peggio i cattolici, tanto per mostrare di non

aver paura ;
i veri elementi anarchici, come li chiama la Corres-

pondence, sono in gran fermento, e colla lega degli onesti minac-

ciano di voler cominciare a rubare alquanto anch' essi e arricchirsi

alle spese del popolo, cacciando di nido coloro che, a quello che

sembra, per questo solo sono da loro chiamati disonesti, perche

avendo mangiato finora non vogliono ritirarsi per un poco dal ta-

gliere, e lasciar mangiare anche gli altri. E in questo senso vera-

mente non si puo negare che non siano disonesti. Giacche si sa che

un poco di giustizia sta bene anche tra i ladri, come dicea Cicerone.

E poiche finora hanno mangiato i moderati, non e egli giusto che

comincino a mangiare un poco anche gli onesti? Se fossero stati soli

i moderati a far questo regno, tanto e tanto si potrebbe intendere

che essi soli ne profittassero. Ma poiche vi fu alia battaglia queF

dualismo, di cui parlava la Nazione in sul principio di quest'artico-

io, e giusto che del duelismo si tenga conto anche nel bottino.

Del resto e noto che, quanto a noi, per quanto sia nostra cura di

cssere imparziali e di dare ai due partiti cio che a ciascuno si dee*

chiamando onesti gli uni e gli altri e dando a tutti e due ampia ra-

gione nelle varie accuse che si lanciano ora addosso in cospelto

dell' Italia plaudente, quanto a noi, diciamo, e noto che siamo rasse-



526 SEGUE I/ AUTOBIOGRAFIA DEL LIBERALISMO ITALIANO

gnatissimi al dover essere per ravvenire, come pel passato, il punto

di mira dell'odio di tutti e due E dicendo noi, intendiamo noi co-

dini, noi caltolici, noi conservatory, noi clerical!
,
noi gesuiti.

E se ci fosse lecito servirci una volta dello stile canagliesco del

liberali, che e ora alia moda in tutta Italia, avremmo in pronto

alcuni bei periodi del Righetti da applicare al nostro proposito :

Che piacere, potreramo dire coll'onore\7ole deputato di Guastalla,

che piacere e quello di poter dire : Vedete quei bricconi? Essi fu-

rono sempre nostri avversarii. Yedete quei laciri, quei mentitori,

quegli ingordi, quegli abbielti? Tutti nostri avversarii. Trovateci

un poco uno di questi onesti che sia amico dei clericali, del co-

dini, dei gesuiti. No. Tulti sono nostri avversarii. Che piacere eh?

E pensare invece che non ci e un galantuomo in Italia che non sia

nostro amico.

Al qual proposito vogliam qui dare ai nostri Icttori una notizia

letteraria. Molti di loro avranno gia letto su pei giornali una Re-

lazione dell' assembled generate della Massoneria italiana, tenu-

tasi teste in Firenze nel Tempio della Loggia Concordia, via Vigna

nuova (che bel noine, proprio a proposito I) presieduta da Fra Fra-

polli. Ma non tutti avranno forse saputo che una delle delibera-

zioni di quei Congresso si fu la seguente. Fu presa in conside-

razione e raccomandata al grande Oriente la proposta di slabilire

un premio, per il miglior libro che si pubblichera dentro Y anno

contro i gesuiti.

Dove noi lasciamo al prudente giudizio dei lettori il decidere, se

non fosse qui, per avventura, il caso di ripetere proprio a proposito

quelle parole del Righetti : Che piacere e quello di poter dire : Ve-

dete quei bricconi? Quelli sono tutti nostri avversarii .
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IN FAYORE

DELL' INDIFFERENZA REL1GIOSA

V.

Fra i diversi capi di argomenti, che si sogliono addurre in dife-

sa del sistema d' indifferenza in opera di religione, numerammo in

secondo luogo quelli, che i propugnatori di delto sistema deduco-

no dai motivi di dover credere vera e percio dare la preferenza ad

una religione piultosto che ad un' altra. Dicono dunque che tutte le

ragioni, le quali si adducono o che si possono addurre per far co-

stare la verita di una qualsiasi religione, sono assolutamente prive

di efficacia in ordine a questo effetto. E credono di provarlo con un

argomento chiaro insieme ed invitto, perche argomento di fatto.

Questo e la grande moltiplicita delle religioni, non solo esistenti

fuori del Cristianesimo, ma che hanno luogo nel seno stesso di que-

sto per tante e tante divisioni di sette, di cui ciascuna crede di es-

ser la vera chiesa di Cristo, e condanna percio le altre siccome gua-

ste e corrotte. Or com'e possibile, essi dicono, che possa aversi la

necessaria certezza sopra un soggetto, intorno a cui e tanta e si uni-

versale e perpetua discordanza dipareri,anchefrapopolicivilissimi,

anche nella pienezza del progresso sociale, e dopo che si son fatti ac-

curalissimi studii intorno alle diverse religioni e specialmente al

\ Vedi questo vol. pag. 414 e segg.
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Crislianesimo? Imperciocche quelle stesse ragioni, che voi o altii

possiate vedere per abbracciar come vera, pognamo la religione

cattolica, le ban vedute, e con piu studio esaminate e piu a luugo

considerate molti e molti dottissimi uomini
;
eJungi dal rimanere

eonvinti, assai di essi che prima apparlenevano alia Chiesa cattoli-

ca, se ne son diparliti, ed altri cbe ne erano gia divisi si son con-

Xermati nella loro separazione. Dall' altra parte quello stesso con-

Tincimento cbe puo avcre un cattolico della verita della sua fede T

I'hanno allo stesso modo i seguaci di altri culti, preferendo ciaseu-

110 il suo, e credendo fermamente di onorare con esso Iddio nel

modo cb'egli vuole. dunque si considerino per se i motivi di cre-

der vera una religione e false le altre; e cosi fatti motivi non pos-

sono avere la sufficiente efficacia per rispetto alia conseguenza cbe

~se ne lira; percbe se 1'avessero, si accorderebbero a riconoscerla si

le moltitudini prese complessivamente, e si gV ingegni piu eletti fra

queste molliludini. si consider! il convincimento subbiettivo, cbe

si abbia per virtu di que'motivi; e poiche questo e diverso ed anzi

contrario nell'effetto, secondoche son diverse e contrarie le creden-

ze die ne coslituiscono Tobbietto; cosi Tunica cosa cbe puo dimo-

strare e la levila, e non mai 1' efficacia de' motivi da'quali e genera-

to. Or se mancano buoni argomenti per dover tenere in eonto di

vera e quindi abbracciare una religione in preferenza di un' altra.

per qual ragione si potra imporre piuttosto Tuna cbe 1'allra? Certo

se Iddio avesse voluto cbe si professasse un solo culto, non avreb-

be mancato di mostrarlo con argomenti cosi certi ed evident]
,
che

non fosse, generalmente parlando, possibile disconoscerlo. Ma cio

non e : bisogna dunque inferirne, che e libero ad ognuno scegliere

quella religione che piu gli aggradi, giacche niuna di esse puo far

valere il dritto di dover essere in nome di Dio anteposta alle altre.

VI.

Se valesse Targomento dei nostri avversarii, la vera conseguenza

non sarebbe gia quella che ne deducono essi in favore del sistema

della indifferenza religiosa; ma piuttosto quell' altra che ne inferi-
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scono i liberipensatori, negando ogni qualsiasi religione, e lo stes-

so obbietto del culto religiose, eke e Dio ottimp massiino. Poiche

1'obbligazione che ha 1' uomo di professare la religione, non nasce

d' altronde, che dalla obbligazione che gli corre di onorare il Crea-

tore: il quale ufficio non puo esser prestato, e noi gia lo provam-
mo l

,
che per la sola e colla sola vera religione. E pero se il det-

to dissenso, o sia de' popoli o sia anche de' dotti
,
in proposito di

religione, fosse argomento a provare, che non vi ha motivi sufficient!

per conoscere quale fra tante sia la vera religione, ed anzi puo ag-

giungersi, se fra tante vi sia una vera religione; questo stesso argo-

mento dimostrerebbe che non vi ha neppur obbligo di professarne

Yenma. Ne dall'altra parte gYindifferentisti hanno campo a rispon-

dere, che ad ogni modo riraarrebbe la religione naturale : poiche la-

sciando da parte che questo e contro il loro sistema, il quale non

conchiude per la religione naturale, ma per qualsivoglia religione ;

essi non ignorano, che quel dissenso de' popoli, di cui fanno tanto

gran caso, non ha luogo solamente nelle cose positive appartenenti a

religione, ma in quelle stesse che son di dritto naturale. Qual cosa

piu propria di questa religione, che il suo obbietto, cioe Dio? E pure

quale e quanta non e la discordanza di tulti i culti religiosi intorno

all' essenza ed agli attributi divini? Qual precetto piu fondamentale

in essa, che quello di onorare il Creatore? Or chi non sa quanto son

varii, quanto fra loro contraddittorii i riti, co' quali e adorata la divi-

iiila da' diversi popoli della terra, e come quelli che gli uni stimano

santi e gradili al cielo, sono dagli altri reputati empii e sacrileghi?

Se dunque il dissenso de' popoli per rispetto alia religione provasse

la impossibility di discernere il vero in questa materia, se ne do-

vrebbe inferire co' liberi pensatori la negazione di ogni dovere di

culto religioso, ed anzi, aggiungevamo, di Dio, obbietto del culto.

veramente se 1'uomo non ha 1'obbligo di onorare Dio per la ra-

gione anzidetta, egli e perche Dio, non fornendone il mezzo necessa-

rio, non glie ne ha imposlo il dovere. Adunque 1'uomo sara estra-

neo a Dio, come se Dio non esistesse per lui; e potra quindi o ne-

1 Ved. vol. prec. pag. 403 e segg.

Serie VII, vol. VII, fasc. 467. 34 21 Agosto 1869.
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garlo o confonderlo col mondo, come fanno i liberi pensatori, o al-

meno prescindere affatto dalla sua esistenza, secondo il principle dei

positivisti, che nella sostanza torna allo stesso.

L'assurdita di questa conseguenza mostra 1'assurdita deH'antece-

dente. Per fermo, ammessa, com' e da supporre cogli avversarii coi

quali disputiamo, la esistenza di un supremo Essere, distinlo dal

mondo, creatore e signore ditutte le cose, e percio anche deiruomo;

si deve necessariamente ammettere nell' uomo V obbligo naturale di

riconoscerlo come tale, e come a tale rendergli onore; essendo que-

st' obbligo una conseguenza necessaria della sua assoluta dipendenza

da quello, e del diritto che quegli ne ha come prima e perfettissima

causa. DalFaltra parte non puo concepirsi, come teste argomentava-

mo, che Dio abbia impressa nell' uomo cosi fatta obbligazione, se

allo stesso tempo non si supponga che gli abbia forniti i mezzi ne-

cessarii per compierla; e questi mezzi sono compresi nella vera reli-

gione. Se dunque e certo per confessione anche de' nostri avversa-

rii, che 1'uomo ha 1'obbligo naturale di riconoscere ed onorare Iddio,

e quindi di professare una religione; e certo allo stesso modo, che

Dio ha dovuto corredare la vera religione di siffatll criterii di verita,

che si potesse discernere con sicurezza da ogni altra falsa.

Messe le quali cose, gia puo argomentarsi a priori, benche indi-

rettamente, che il dissenso de' popoli, che quali una e quali altra re-

ligione seguitano come vera, non puo avere nessun valore quanto ad

infermare i motivi di credibilita, i quali non istanno, ne possono sta-

re, se non per quella sola fra esse, che e di fatto ed obbiettivamente

la vera. Ma rispondiamo direttamente.

VII.

II discorso degli avversarii, come abbiam veduto, dalla discor-

danza de' popoli in materia di religione, deduce la impossibilita di

discerner la vera, e dalla detta impossibilita inferisce il diritto che

ha ognuno di attenersi a quel culto che piu gli attalenta. Ma in pri-

mo luogo quest' ultima conseguenza, in che appunto consiste il si-

stema dell'assoluto indifferentismo, e piu ampia del suo antecedente.
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Perciocche anche supponendo che ima lanta divergenza di pareri sia

una pruova sufficiente della mancanza di chiari indizii per conoscer

la vera; non per questo ne proviene, che sia una prova sufficiente

della bonta di tulte. Anzi e pruova del contrario ; poiche sebbene

sieno difformissimi i popoli ne' loro giudizii intorno alia vera reli-

gione ;
in questo pero e fra essi grande uniformita, che mentre cia-

scuno stima ottima la sua religione, fa, generalmente parlando, pes-

siino giudizio delle altre, riputandole o tulte o quasi tutte fuori della

strada della salute. Ora ognun vede dover essere condizione asso-

luta di un culto religioso, perche si possa abbracciare, che non sia

riputato contrario al fine, che deye aver come tale, di onorare cioe

la divinita e di guidare alia salute eterna. Adunque dal dissenso dei

popoli, anche ammesso come certo argomento della impossibilita di

scoprire la yera religione, non puo inferirsi il diritto di scegliere ad

arbitrio quella che si yuole, almeno nell'ampiezza del sistema del-

1'assoluto indifferentismo.

Ma non e uopo di ricorrere al giudizio delle moltitudini per po-

tersi convincere, che o questa o quella religione manca della bonta

necessaria per essere adeguata al suo fine. A tale ufficio puo ba-

stare, almeno per la massima parte delle false religioni, il semplice

discorso naturale. Se una religione comanda cose ripugnanti alia

legge morale, specialmente se ai primi principii di essa, se anche

solo le permette siccome lecite e oneste, e cio co' suoi dommi ed

insegnamenti ;
cotesto e d' ayanzo per doyerne conchiudere che una

si fatta religione essenzialmente e magagnata, e quindi non puo sod-

disfare al fine che l'e proposto. Or chi con questo criterio si po-

nesse a studiare le molteplici religioni, che al presente son profes-

sate da' varii popoli della terra, potrebbe con cio solo ravvisare,

quasi al primo aspetto,la falsita della massima parte fra esse.

E per que' culli, che sono al tulto estranei al Cristianesimo, non

puo la nostra proposizione patire difficolla. Chi non yede a prim' oc-

chio la somma difformila che hanno co' principii piu elementari

della legge di natura le superstizioni idolatriche di tante barbare

lazioni, o si consider! la parte puramente religiosa de' loro culti, o

si consideri la legislazione fondata anch' essa in gran parte sopra
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le credenze clie professano? II medesimo e da dire dell' Islamismo,

il quale benche riconosce un solo Dio, e nondimeno cosi sozzo e be-

stiale ne' suoi riti e nelle sue leggi, che farebbe anche disonore ai

bruli animali, se i bruti animali fosser capaci di religione. Final-

mente 1'Ebraismo, oltreche ha perduto lutti que'distintivi, pe'quali

un tempo polea farsi riconoscere per cosa divina; hainoltrc aggiun-

lo alle poche reliquie, che ha conservate delle anliche leggi, un tale

impasto di assurdita col suo Talmud, si per rispetto alia dotldna

de' dommi, come a quella de' precetti, che basta sol questo per pie-

na pruova di esser gia stato riprovato da Dio.

Ne fallisce, generalmente parlando, il detto criterio per le stesse

confession! cristiane, che son divise dalla confessione cattolica. Con-

ciossiache quasi mai non incontra che le sette ereticali non sanci-

scano fra i loro dommi qualche principio, il quale urti direttamente

contro i primi fondamenti della legge naturale. Per non parlare de-

gli antichi eretici, gli Gnostici, gli Ebioniti, i Marcioniti e yadicen-

do, i quali son rimasti in memoria di esecrazione, per una morale

da ciacchi, consecrata dal lor vangelo ;
chi puo non \edere negli

articoli doltrinali delle moderne eresie manifestissimi error! contro

la rettitudine naturale? A non contare, che i tre dommi capitali del

Protestanlesimo, trasfusisi poi nelle altre innumerabili confessio-

ni da lui originate; vale a dire la negazione del libero arbitrio, la

non imputabilita delle opere ree in chi abbia la fede, e la inulilila

in questo stesso delle opere buone
;
si ha quanto basta per dovcrle

condannare in massa come ree, e percio essenzialmente ripugnanti

al fine che deve avcre la religione. Quanto piu poi dovra apparire e

in queste e in altre sette la loro opposizione alia legge morale, se

si studino separatamente in se stesse, e ne' capi particolari delle loro

dottrine ? Perciocche 1' eresia si radica si veramente nella superbia

dell' intelletto, ma prende argomento e vigore dalle passioni del cuo-

re; e solo col promettere ad esse il pascolo, ch' e lor negato dalla

vera legge di Crislo, puo sperare un gran numero di seguaci. Come

dunque potrebbe 1' eresia voler coiiservare co
J

suoi dommi la legge

morale, se appunto da questa hanno freno e rattento gli affetti pii

\1olenti dell'animo?
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VIII.

E gia con questo ci troviamo di aver guadagnato piu cammino,

ehe da principle non ci eravamo proposlo. Imperocche per le cose

discorse non solamente possiam conchiudere, che la discrepanza

de' popoli interne alia religione tanto lungi dal favorire il sistema

della indifferenza, fieramente lo conlraddice; ma di piu che questa

discrepanza, considerata adeguatamente e colla scoria de' principii

della legge morale, ci fa conoscere la falsita o di tutte o almeno di

quasi tutte le religioni, diverse dalla cristiana cattolica.

Donde ricaviamo in prime luogo la fallacia deiraritecedente, nel-

J'argomento oppostoci; vale a dire che il dissenso de' popoli in mate-

ria di religione e una prova evidente che mancano buoni indizii per

conoscere con certezza la vera. Perciocche, come abbiamo vedute,

i popoli generalmente errano ne'lor giudizii positivi intorno alia re-

ligione, e non errano in punti difficili ad accertare, ma in cose che

contraddicono ai dettami piu chiari della ragione. Ora che e mai quel

dissenso
,
che costiluisce 1' argomento achille de' nostri avversarii?

E appunlo il risultato negative, ma logicamenle necessario, de'falsi

giudizii di que' popoli, che professano una falsa religione. Essi s'in-

gannano, e s' ingannano colpevolmente, riputando vera quali una e

quali un'altra religione, che col semplice discorso naturale dovreb-

bere ritenere per falsa. Adunque il dissenso de'loro giudizii intorne

alia vera religione prova soltanto, che essi sono rei nel seguitare una

falsa, ma per cio stesso non puo provare, che essi sono nell'impo-

tenza di conoscer la vera. Cio posto la multiplicity delle religioni,

che sono state o sono, non pur diverse ma ripugnanti fra lore, non

e argomento per conchiudere che mancano indizii abbastanza chiari

per discernere fra tante false una religione unicamente vera.

Ma oltre a cio ne ricaviamo in secondo luogo, che per soli que-

ti dati si puo avere un sufficiente indirizzo per arrivare alia vera

religione. Conciossiache non e piccol vantaggio per accostarsi a

quel termine, poter sceverare dalla ricerca lutte quelle religio-

ni, che, o sia nella parte dommatica o sia nella morale, sono in
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aperta contraddizione con quel che delta la ragione e i'onesta natu-

rale: e gia abbiarn notato, non solo che in cio peccano indubita-

mente tutte le profession! diverse dal Cristianesimo, ma che e facile

dimostrarlo anche di molle selte cristiane, separate dalla Chiesa cat-

tolica. Per contrario la religione cattolica non solo nel paragone si

dimostra piu ragionevole nelle dottrine, piu veneranda nella pratica

del culto, e piu sana nella legge morale di qualsivoglia altra reli-

gione ;
ma esaminata in se stessa per rispetto a tutti quest! capi

apparisce, a quanti la considerano coll' animo libero da' pregiudizii,

come cosa al tutto soprannaturale e divina. La ragione, se e sover-

chiata da parecchi de'suoi dommi, co'quali non ha naturale proper*

zione per iscoprirli da se, non puo pero opporre nulla di quanto co-

nosce naturalmente che ne dimostri la ripugnanza. Dall' altra parte

non puo incontrare difficolta a persuaders! ,
che un complesso di dot-

trine rivelate da Dio, debba pur conlenere alcune cose superior!

alle sue forze : poiche qual meraviglia, che ne' tesori della divina

sapienza si trovino verita impervie al discorso naturale, e che di al-

cune di queste abbia voluto Iddio, per eccesso di bonta, fare comu-

nicazione alle creature ragionevoli? Quanto poi alia morale, se v'ha

cosa che in qualche modo fa difficolta alia ragione, questa e la sua

assoluta inflessibilita in ogni punto che concerne la legge uaturale,

e non sol ne' principii, ma nelle stesse piu rimote conseguenze : onde

sembra che essa addimandi piu di quello che la inferma umana na-

tura possa prestare. Pur la ragione di leggieri si rassegna, si perche

la legge morale e legge assolula, che non va giudicata secondo la fa-

cilita o difficolta dell'adempimento; e molto piu perche nella stessa

religione, che ne comanda con tanta severHa 1'esecuzione, trova ap-

parecchiati i sussidii opportuni per melterla in atto.

Ne questa lode d'intemerata e inappuntabile si rende alia religio-

ne cattolica soltanto da' suoi cultori: le viene anche da' nemici. E

prima indirettamente colla stessa guerra che le fanno
; poiche con

tutte le ricerche per coglierle addosso cagione di reita, non altro

mai hanno potuto in lei perseguitare, che la virtu, prendendo pre-

testo, a poterlo fare con meno apparenza d' ingiusiizia, dalle piu

aperte menzogne e piu sfacciate calunnie. Lo insegna con pruove ir-
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refragabili e solenni la storia della Chiesa di diciotto e piu secoli.

Secondo
,
le si rende la stessa lode anche indireltamente da quanti

allri si sono provati, in ogni tempo e con tulle le forze del loro in-

gegno ,
di porla in contraddizione coll a ragione, o di farla apparire

fallace: il che non hanno potuto tentare altrimenti, che o ricorrendo

a manifesto falsita, o intessendo sofismi, e questi e quelle sempre gli

stessi, benche le mille volte trionfalmenteribattuti. Le si rende infme

la stessa lode direttamenle: poiche a malgrado del cuore, pur qualche
volta con guizzo momentaneo, ma vivacissimo, risplende la verila

alle lor menti, ed erompe con subito impeto dalle lor labbra. E son

tanti questi lampi, che delle sole sentenze de' piu sfidati nemici

della Chiesa cattolica, quasi tutti deirultimo secolo, si e potuto for-

mare un giusto volume, il quale riesce una compiuta apologia, e

forse piu persuasiva d'ogni altra, della medesima Chiesa.

IX.

Adunque il dissenso de' popoli per rispelto alia religione, consi-

deralo pienamente e in tutti i suoi rapporti ,
tanto non e argomento

acconcio a dimostrare che manchino indizii sufficienti per trovare

la vera religione ,
che anzi esso stesso e una buona via per comin-

ciare a discoprirla. Or quanto piu dovranno valere i criterii diretti,

de' quali il provvidissimo Iddio, desideroso della salute di tutli gli

uomini, 1' ha voluto copiosamente fornire, perche niuno, che con

animo ben disposto si facesse a cercarla, potesse non riconoscerla?

Questi criterii sono i cosi detti motivi di credibilita pel Cristlanesi-

mo in generate, e le note caralteristiche per conoscere il vero Cri-

stianesimo, il quale ha atlo nella sola Chiesa cattolica. Non e questo

ii luogo, ne certo ne avremmo il tempo e lo spazio, di ragionare

partitamente degli uni e delle altre. Ma quanto allo scopo presente

basta osservare, che e quasi impossibile che non rimanga conquisa

dalla luce di cosi fatli indizii
, chiunque si rechi a contemplarli col-

la debita altenzione. Le profezie, registrate tanti secoli innanzi, e

lelteralmente avverate
;

i miracoli di Cristo, non possibili a rivoca-

re in dubbio senza involgere nello stesso dubbio i criterii piu incon-
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trastati dclla yerita storica ;
i miracoli non meno certi degli Apo-

stoli e degli altri banditori del Yangelo; la conyersione di tanta

gran parte di mondo, e da tanta e si generale corruzione, die e un

miracolo assai maggiore di tulli gli altri unili insieme; fmalraente la

fortezza del iutto soprannaturale di milioni e milioni di martiri, d'o-

gni condizione, d'ogrii sesso, d'ogni eta: sono argomenti di tanta

forza per far credere cosa drvina il Crislianesimo, che chi gli abbia

ponderato quant' e mestieri, convien che rinunzii al discorso per

non sentirla.

E della slessa eyidenza rifulge la Chiesa catlolica per le sue no-

te caratteristiche
, quanto a farsi riconoscere per quell' unica

forma di cristianesirao, che il Figliuolo di Dio yolle stabilire sul-

la terra. Essa, e soltanto essa rende il lipo di quella perfettis-

sima unita, descritta da Paolo Apostolo in immagine di un corpo fi-

sico e vivente l. Essa, e soltanto essa e quella societa che, in quan-

to tale, e per ogni modo santa e senza macchia ne ruga : santa nella

doltrina non yiolata da niuno errore; santa ne'precelti, che non

ammettono niuna irragioneyole condiscendenza ;
santa ne'consigli,

che alia osservanza de precetti aggiungono 1'eroismo delle yirlu non

comandate; santa ne'mezzi di santificazione che sono i sacramenti;

santa ne'carismi interiori dello Spirito Santo e nelle grazie gratis

date
;
santa fmalmente nelle opere e nella yita di molUssimi indiyi-

dui, che si conformano perfettamente alle sue prescrizioni. Essa, e

soltanto essa e quella famiglia universale, che per diritto e per fatto

appartiene a tutti i tempi, perche quella stessa che e ora, non solo

fu tale nella realta dalla sua origine, ma tale era persistita sin dal

principio del mondo si nelle figure e si nella sostanza delle yerita

annunziate. Ed e anche universale per tutti i luoghi, perche fu de-

stinata a riempirli tutti, e liriempi di fatto, diffondendosi in pochi

anni per tutto il mondo, e non cessando giammai di aggregarsi

sempre nuovi popoli e nazioni, a malgrado delle piu ostinate con-

traddizioni delle potesta della terra e dell' inferno. Essa in fine, e

soltanto essa, e quell' edifizio, che fu da Cristo fabbricato sul fonda-

1 JSphes. IV, 15, 16.
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mento degli Apostoli, perche sol essa sta fondata su quella pielra,

che costituisce formalmente un tal fondamento, ein virtu della qua-

le soltanto le promise fermezza e stabilita.

Or non e questa una luce cosi smagliante, che basti non voler

ehiudere con deliberate proposilo gli occhi per esserne sopraffatto?

Ma pur troppo si ama da molti di rimaner nelle tenebre, e percio

si serra ogni via di far penetrare nell'animo verita che imporrebbe-

ro doveri troppo disgustosi al senso della corrotta natura. Quindi

qual meraviglia, che non ostante la predicazione del Vangelo, anche

confermala da segni e virtu prodigiose, molti si ostinano a non vo-

lerla accettare? Forseche erano meno 'scusabili, prima che udis-

sero parlare di Cristianesimo, nel seguir che facevano i riti e le

pratiche delle loro religioni, riprovate dal semplice discorso natu-

rale? Se dunque potevano ostinarsi contro ai dettami della ragione,

professando un falso culto, perche dee sembrare inesplicabile che

si ostinino nel non volere ammettere il vero ?

Ma almeno i forti intelletti, gli uomini piu dotti ed eruditi non do-

vrebbero esser tardi a ravvisare la verita della Chiesa cattolica ed

abbracciarla. Or com'e mai che questi appunto sono coloro che tan-

lo spesso piu accanitamente Toppugnano? Se i dolti fossero anche

moralmente i meglio disposti, 1'argomento camrninerebbe. E difat-

lo quando accade, e non e infrequente, che desiderino con sincere

animo di essere illuminati, ne hanno generalmente maggior facolta

che allri, e vi pervengono piu presto e piu pienamente. Ma spesso

ancora a molti di essi fa difelto la buona disposizione; e allora Tin-

gegno e la scienza, invece di dare aiuto per trovare il vero, som-

nrinistra sofismi d' ogni maniera non solo per escluderlo, ina anche

per oppugnarlo.

Concludiamo dunque, che la vera religlone ha cri.terii manifestis-

simi di verita per esser riconosciuta ; ne questi criterii sono punto

infoscati dal perche in molti, o sieno popoli o sieno individui, o sie-

idioti o sieno dotti, non ottengono 1'effetto.
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X.

Piu bre\emente ci sbrigheremo dell'ultimo capo di difficolta, il

quale, come vedemmo, consiste nei cosi detti diritli della ragione.

Bicono dunque che la ragione e naturalmente libera, e non puo per

conseguenza essere obbligata a professare una religione piuttosto

che un'altra, e molto meno la cattolica, che pretende una fede cieca

a misteri imperceltibili alia ragione. La quale fede, essi aggiungono.

& una grande umiliazione e un giogo intollerabile alia stessa ragione,

che dovrebbe assoggetlarsi a credere come certe, cose che o sono

o almeno le appariscono ripugnanti ai suoi lumi, e di cui, se non

altro, non puo a\rere nessuna emlenza. E che altro, incalzano essi,

puo legar 1' intellelto che Y evidenza? Pcrciocche se manca affatto

ogni cognizione dell' obbietto, quello non puo pronunziare nessun

giudizio ;
se pei ne ha una confusa conoscenza, la quale non giunga

ad essere evidente, esso non puo far altro che dubitare, rimanendosi

in bilico fra Y aflermazione e la negazione. II piu dunque che possa

convenire ai misteri per rispetto alia nostra intelligenza, e appunto

questa condizione di dubbio ;
ne gia perche si manifestino in qual-

che modo alia nostra ragione, giacche ne sono al tutto remoti, ma

per estrinseci argomenti, capaci solo di dare a quelli qualche grado

di probability. Se fosse altrimenti non sarebbe possibile ne negare

ne richiamare in dubbio i misteri crisliani, come non e possibile ne

negare ne richiamare in dubbio qualunque verity di cui si abbia o

intrinseca evidenza, com'e, a cagione di esempio, delle conclusion!

matematiche; o almeno estrinseca, com' e della esistenza di quei pae-

si, che uno sappia per la fama comune. E nondimeno i dommi della

fede cattolica non solo possono esser negati o riputati incerti da

quelli che si tengono estranei a detta fede
,
ma dagli stessi cattolicl

non son potuti per altro modo affermar con certezza, se non in quan-

to la volonta con un suo atto libero comanda all' intelletto di tenerll

per yeri : il che se pruova alcuna cosa, pruova soltanto che i molivi

di crederli veri non sono sufficienti a guadagnarsi Y assenso dell' in-

telletto; ossia in altri termini, che non puo costare neppure indiret-
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tamenle della verita di quelli. Or non e una cosa per Tuna parte umi-

liante, e per 1'altra contraddittoria dover sottomettere la ragione ad

obbietti, che essa non vede, e tenerli per certi, quando non se ne ha

ne puo aversene la certezza? Donde conchiudono, che non puo esservi

nessun obbligo di dover professare una religione piuttosto che un'al-

tra; poiche nessuna di esse puo vantare, o sia nei suoi dommi o sia

sielle sue leggi speciali, quel grado di certezza piena, che e assolu-

lamente necessario per vincolar rintellelto.

XL

Anche qui osserveremo, che se reggesse Vargomento degli av-

versarii non dovrebbe inferirsene la liberta di attenersi a qualsivo-

glia religione, ma piuttosto il diritto, se non anzi la necessita di do-

verle escludere tutte. Di fatto per gli stessi antecedenti e libert

pensatori e positivisti si credono legittimamente sciolti da ogni le-

game di religione, non solo positiva ma anche naturale: nel che se

si mostrano piu empii, si mostrano allo stesso tempo phi logici de-

gli indifferentisti. Perciocche se la mancanza di quella assoluta

evidenza, la quale necessiti 1'assenso dell'intelletto, e buona ra-

gione per poter scartare or questa, or quella religione in particola-

re; posto che la stessa mancanza si verifichi in tutte, essa dovra es-

sere ragione sufficiente per poterle tutte scartare. Diranno per av-

ventura, che il dovere di professare una religione e troppo chiara-

mente impresso nella umana natura
;
e quindi se a lei si concede la

liberta della scelta per la ragione anzidetta, non le si puo, per que-

sta necessita si universalmente riconosciuta, assentire il dritto di

escluderle tulte. Ma con cio distruggono il loro argomenlo. Poiche

se la ragione chiaramente delta esser necessario che si professi una

religione; la stessa ragione non meno chiaramente fa sentire, che

fra tante religion! ,
le quali si negano a vicenda, fa mestieri prefe-

rire quella, che presenta indizii piu manifest! di veritti, e ripudiare

quelle altre che stanno evidentemente nel falso. Ora abbiam veduto

che tutte le religion! diverse dalla cattolica assai facilmente posso-

essere riconosciute false; e per contrario che la cattolica, per la
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stessa confessione de' nostri avversarii, dev' esser tenuta per lo me-

no come probabilmenle \era. Se dunque essi animeltono essere UB

dovere, imposto .
dalla stessa nalura, quello di professare una reli-

gione, devono ammettere, in virtu del low argomento, clie questa

religione da professare ha da essere la cattolica. Ma rispondiamo

direttamenle alle proposte difficolta.

XII.

E per cominciare da quel principle, che fornisce il fondamento

all' argomentazione proposta, \ale a dire che la ragione e natural-

menle libera ne'suoi pcnsieri: se con questo yuole intendcrsi, che

la ragione ha per se la balia de' suoi giudizii, polendo in virtu del-

la sua stessa natura giudicare in sensi opposli del medesimo obbiet-

lo, che si appresenti adcquatamente alia sua cognizione; la propo-

sizione e falsissima, e basta il semplice buon senso per rigettarla,

Puo accadere pero che 1'obbietto non si appresenti adcquatamente

alia sua cognizione ;
e in questo caso il giudizio non e certamente

necessario; ma pure quella qualunque liberta che ne conseguita non

e per fermo una perfezione ;
e piuttosto una conseguenza della im-

perfezione o almcno della naturale limitazione della facolla conosci-

tiva. Se non che alia naturale sproporzione dell' obbielto colla po-

tenza puo esser supplito con altri argomenti, i quali lasciando intat-

la la delta sproporzione, altestino pero con indizii sufficientissimi la

verila degli obbietli. In questa ipotesi rimane al certo la liberta

fisica de' giudizii, perche manca la evidenza immediata delle cose r

che potrebbe necessitar Tintelletto : ma se gli eslrinseci argomenti

di yeracita provengono da tal fonte, a cui senza ingiuria non puo

negarsi 1'assenso; in questo caso, rimanendo intatta la liberta fisica

di dissentire, e pero vincolata la morale. Che e appunto quello che

accade per rispelto ai misted della fede.

E di qui proviene la risposta alia seconda obbiezione, con cui si

affermava essere grande umiliazione alia ragione umana costrin-

gerla a tenere per veri obbietti che non vede. Ma se quest! obbiet-

li sono veramente tali, non solo non e un'onta alia ragione averne
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conoscenza, avvegnache imperfetta, ma piuttosto altissimo onore,

In quanto e sollevata ad un ordine di verita, a cui naturalmente non

potrebbe mai pervenire. E tanto piii che coll' onore va congiunta,

e in sommo grado, I'lUiUta. Perciocche i clommi della fede cristia-

na non sono ordinati semplicemente ad istruzione deir intelletto
,
e

molto meno a pascolo di vana curiosita: essi hanno ragione di mez-

zo per 1'acquisto dell'eterna felicita, e sono come 1'inizio, imper-

felto si
,
raa pur efficace

,
di quella pienissima cognizione de' mede-

simi obbielli
,
che si avra di poi colla visione intuith7a della Verita

sussislente. Or come si avrebbe da riputare aggravio all'uomo co-

testa partecipazione rudimentale, che Dio gli farebbe nella presente

vita
, degli altissimi arcani della sua sapienza intinita, per co-

municarglieli poi scnza ombra di velo e con pienezza nella beata

eternila? Prendiamo esempio da un idiota
,

il quale sapesse la pri-

ma Yolta da persona aulorevole, che esisle un meccanismo, per cui

in poche ore ei potra fare quel yiaggio , pel quale e solito d' im-

piegare piii giorni; e che v' e un altro ingegno ,
col cui mezzo puo

mandare in pochi moment! una notizia, la quale, per esser trasmes-

sa co'mezzi ordinarii, avrebbe bisogno di giorni e di settimane. Di-

remo che a quell' idiota e fatta ingiuria, se gli viene manifestato quel

meccanismo e quell' ingegno, di cui egli non e in condizione di ca-

pire le intrinseche ragioni, ma che nondimeno puo usufruttuare a

grande risparmio di tempo e fatica e non minore guadagno ne' traf-

fichi che suol fare? E perche dunque sara un degradamento e un

disonore dell' umana ragione ,
se le sono da Dio stesso proposte YC-

rita tanto piii nobili e sublimi
,
delle quali godera un tempo tutta la

chiarezza
, avvegnache per ora non possa conoscerle

,
che come in

immagine, secondo la frase di Paolo Apostolo, e per via di enigma 1 ?

XIII.

Se non che di queste pretese verita, bpponevano in terzo luogo i

stri avversarii ,
non puo aversi certezza neppure indiretta; altri-

1 Cor. XIII, 12.
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menli la fede non sarebbe libera, come pur la confessano i catlolici.

Imporre dunque alia ragione ,
che debba tenere per certi

,
e infalli-

bilmente certi, gli obbietti che diconsi rilevati, e cosa non solo irra-

gionevole, ma anche contraddittoria.

La difficolta versa sopra di un equivoco ,
il quale dopo le cose in

questo articolo ragionate non ci sara malagevole risolvere. I/ equi-

voco sta nel supporre, che in tanto sia libero il credere o il non cre-

dere alle verita rivelate da Dio, in quanto non possa costare con cer-

tezza, che le dette verila sieno state veramente rivelate da Dio. Or

non e questa la ragione perche la fede e libera. E vaglia il vero: tre

cose bisogna distinguere nelle materie concernenti la fede: 1 gli ob-

bietti in se stessi
;
2 i motivi estrinseci e le note caratteristiche, che

1'accompagnano; 3 fmalmente la grazia soprannaturale, sotto il cui

influsso si compie Tatto di fede propriamente detto. Or la certezza

non puo venire dagli obbietti, come sono in se medesimi, perocche

questi non appariscono airintelletto. Dall'altro canto, dove non si ha

conoscenza dell'obbietto per le sue intime ragioni, neppure se ne ha

intrinseca evidenza. Adunque delle cose della fede non puo aversi

quella certezza, che risulta dalla evidenza intrinseca. Invece i mo-

tivi e le note caratteristiche, di che rifulge il Cristianesimo in quel-

1'unica sua forma ch' e la vera, cioe nella Chiesa cattolica, si pre-

sentano all' intelletto
,

se li consider! colla dovuta accuratezza, con

tanto splendore di veracita, che dee fare piu violenza a se stesso per

negare 1'assenso, che per concederlo. Adunque i detli motivi e note

partoriscono una sufficiente certezza, colla quale va congiunta allo

stesso grado 1' evidenza
,
non gia degli obbietti

,
che rimangono

sempre nel velo, ma della loro credibilita dimostrata da quei motivi

e quelle note. Sin qui, com' e chiaro
,
non puo ancora aversi 1' atto

di fede
; giacche per questa e necessaria la grazia. Or che e questa

grazia? e una illustrazione di ordine soprannaturale rispetto air in-

telletto, e di un conforto anch' esso soprannaturale rispetto alia vo-

lonta, per accettare quelle verita, riconosciute evidentemente cre-

dibili, come verita rivelate da Dio. Se 1' uomo acconsente a questa

grazia, acquistera nel medesimo punto Tabito della fede soprannatu-

rale, la cui certezza non piu si fondera sopra i motivi di credibility,
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ma sopra T autorita di Dio revelante
;
che e la ragione formale di

essa fede: se poi la rigetta, si fara reo dinanzi a Dio della gravis-

sima colpa d'infedelia.

Aclunque la fede reca con se la maggiore certezza, di cui la crea-

tura ragionevole sia capace, perche attinta soprannaturalmente da

Dio stesso; e nel medesimo tempo e libera. E libera nei suoi pream-

boli : 1 Perclie a malgrado della piii evidente credibilita dei motivi,

essendo pero gli obbietti proposli da quei molivi tanto superiori non

solo ai sensi, ma alia stessa ragione; quando questa li considera in se,

la oscurita che scorge in essi fa si che non sia vinta necessariamen-

te dalla luce di quella credibilita. 2 Perche sebbene i motiyi di cre-

dibilila, considerati complessivamente e secondo tutte le lor circo-

stanze hanno gran forza per guadagnar rintelletto
; cio non ostante

o puo schivarsi il loro esame, o pud non farsi accuratamente, mas-

sime se la natura (il
che senapre interviene) ha nelle passioni inte-

ressi contrarii alia fede che dovrebbe abbracciare l. E libera molto

piii la ragione per Y atto della fede formalmente tale, cioe ispirato

dalla grazia, perche la grazia non fa violenza alia liberla. E pero

anche nella ipotesi che i motivi di credibilita costringessero 1' intel-

letto, questo sarebbe libero ad ammettere o a non ammettere la fede

soprannaturale. Certo i demonii non hanno la fede soprannaturale ;

e nondimeno Y evidenza, che per essi e somma dei mothi di credibili-

la, li costringe lor malgrado a credere: Credimt et contremiscunt 2.

E cosi, risposto all'ultimo argomento fogYindifferentisli, conchiu-

deremo, che essendo il loro sistema per se stesso un complesso di

assurdi, e daU'altro canto essendo la sola religione cristiana cattoli-

ca quella che racchiude tutti i caratteri, che la dimostrano certa-

mente rivelata da Dio; e obbligo imprescri\ibile di quanti son uo-

mini sopra la terra, di fedelmente accettarne le dottrine ed osser-

\arne le leggi, se vogliono conseguire il termine deU'eterna fe-

licita.

1 Si consult! la magnifica soluzione, che da di questo medesimo proble-

TAngelico Dottor S. Tommaso nelle Qulstioni Duputate, Quaest. XIV.

. de veritate. De Fide art. 1. in corp.

2 IACOB II, 19.
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SCENE STORICHE DEL 1867
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11 Governo italiano e i Garibaldim,

alia veglia deW insurrezione.

Stiamo per iscrivere una pagina di vepM, bastevole essa sola a

chiarire eke niuno eccesso di avvilimento ripugna ai govern! venuti

a mano delle selte massoniche. Non se ne dia biasimo all' Italia : i

Ministri e i Prefetti del Governo di Firenze ntm sono T Italia. Gl'Ita-

liani, iii questi fieri giorni- offerivano pel Santo Padre il loro danaro,

e molti il loro sangue, e pressocM tutti le loro preghiere, e tra pal-

piti indicibili imploravano Tira di-Dio a giusta vendetta contro i loro

vilissimi tiranrii. Se si contassero in tutta la penisola i nemiei del

Papato, sarebbero un pugno; se si estimassero, sarebbero il rifiuto

della societa onesta. .Ma,. per arcana permissione di Dio, ogni pub-

blica forza era in balia dei peggiori.

Sembrava, che smorzata la prima yampa della s.ollevazione gari-

baldesca, e disperse le bande traforatesi dentro Roma, cansato fos-

se ogni pericolo interno, e potessero i general! di Pio IX volgere

Tanimo a fronteggiare gli esterni assalimenti, i quali poco spavento

oggimai potevano di per se incutere alle armi pontificie, gia tante

volte yittpriose. E cosi sarebbe stalo, se intervenute non fossero le

arti del Governo italiano, che per una parte raddoppiava e decupli-
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cava le forze dell' invasione, e per 1'altra durante cinque giorni con-

tinuava a mantener vivi i conati de' tumultuosi nella capitale ponlifi-

cia. Ci e duopo recare la face della storia in queste tenebre
, almeno

una volta di proposito.

Che il Presidente del Ministero italiano, Urbano Rattazzi, avesse

In pugno 1'universale reggimento della cosa pubblica, e notissimo.

Non e men certo ch' egli invio Giuseppe Garibaldi in volta per tulta

Italia a bandire la guerra contro il Pontefice, e gli somministro ar-

mi e pecunia, per 1' impresa. Di questo sono pieni i Documents

relativi agli ultimi avvenimenti, presentati dai Ministri italiani alle

Camere di Firenze, il di 20 Dicembre 1867 e nelle tornate seguen-

ti; e ne sono pubbliche e concordi le confession! de' Garibaldini in

parlamento, e de' loro avversarii politici. Intendeva poi il Rattazzi

sopravvenire alle conquiste del Garibaldi, ghennirgli la preda, e di

<juesta accrescere un fiorone alia corona di Vittorio Emmanuele ;

nella guisa che il Cavour vi aveva aggiunto Napoli e Sicilia. Quan-

to al Governo francese, con cui sentivasi legato da una Convenzione,

a non molestare il territorio pontificio, egli lusingavasi di strappar-

ne o consenso o dissimulazione
;
e riusciva un ricopiare Cavour

nella usurpazione delle Marche e dell' Umbria.

Se non che, a mezzo il mese di Ottobre, riconobbe diversissime

correre le condizioni con Francia. L'Imperatore, a di 4, rifiutava

<li torre impegno per alcun partito, eziandio in evento di una solle-

vazione repubblicana in Roma 1
;
ai 10 gia risentivasi piu calda-

menle : a Poiche le truppe italiane non bastano da sole ad impedire

la invasione, egli (Napoleone III), crede essere venuto per la Fran-

da il momento di provvedere dal canto suo 2. R Rattazzi propo-

neva dirittamente 1'opposto: lo credo che le cose sono giunte a

tale, che e difficile uscirne, senza una occupazione del territorio

pontificio per parte delle noslre truppe. E codesto il solo mezzo di

fmirla 3. Alia quale impudenza da Parigi rispondevasi con aperta

11

Libro verde, quest, rom. pag. 20.

2 Ivi, p. 21.

3 Ivi, p. 22. Dispaccio del 13 Ott.

Serie \II, wl Y//, fasc. 467. 35 24 Agoslo 1 869.
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minaccia d' inlervenire con un corpo d'armata l. Oui il Mini--

stro italiano s'inalbero, e riscrisse una quasi dichiarazione di guer-

ra : Se truppe francesi saranno avviate verso Roma, noi saremo

costretti ad intervenire noi pure, ed occuperemo senza fallo il teni-

torio pontificio. E una necessita assoluta, se vogliamo impedire la

guerra civile e salvare le noslre istituzioni 2. Stoltissima baldanza

fu questa(tolto anche 1'orribile sacrilegio), in bocca di chi sapeva di

non avere piu di 10,000 soldati attorno al confine pontificio, e in

tulto lo Stato appena altri70,000 in acconcio di marciare, cavalleria

e artiglieria male in arnese, marina in disarmo, vuoto 1'erario, av-

\ersissimo il popolo italiano, niun sussidio militare da altri potentati,

Sperava per avventura d'impaurire la Francia, coll'aspetto d'una

guerra sicura per lei, ma inopportuna, o se non tanto, agevolare i

negoziati. Ma i negoziali pure gli fallirono. Invano propose tempe-

ramenti, occupazione temporanea, intervento misto
;
invano il mi-

mstro francese Rouher parve accostarsi un tratto a quest' ultimo ri~

piego: il Rattazzi scoperse troppole insidie apparecchiate, col pre-

tendere di antevenire in Roma Tarmata francese, ed osando persino

scrivere che egli vi andrebbe a ristabilire 1' ordine e a tutelare la

persona del Pontefice 3. Qu| fu vero, che niuno e piu coraggioso

ehe 1'ipocrita.

Or mentre il Ministro italiano con tale perfidia destreggiavasi a

Parigi, present! ehe la Francia non condiscenderebbe alle vili pro-

poste, e che infine risolverebbesi a soecorrere il Pontefice ; allora

fece disperato consiglio, e fermo di adoperare in guisa, che il soe-

corso franeese arrivasse tardi, a fatti compiuti; ed entrare in Roma

colle bande scherane, o coi battaglioni reali: ma ad ogni modo oc-

cupare il passo alie truppe francesi. Quindi si vide lo spettacolo di-

sonesto di un pubblico rappresentante del Governo italiano, nel

suoi dispaeci alia Francia inteso tutto ad attenuare il numero delle

bande irrompenti sul pontificio, dispregiarne le forze, e prometterne

1 Ivi. Dispacio del Rattazzi, H Ott.

2 Ivi.

3 Ivi, varii dispaeci sino al giorno 17, pp. 23-25; e Doc. relat. ecc. pre~

sentati dai Min. della guerra e della marina. Disp. del min, di Revel, p. 58.
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ia ripressione; e nei suoi falti inteso tutto ad arrolare sicarii, ad au-

mentarne le forze, assicurarne il trionfo 1. Ruppe le dighe alia inva-

sione : e le masnade garibaldesi videro dinanzi a se disckiudersi le

strade ferrate. In una sola volta si ebbero 600 posti gratuiti da Ge-

nova a Terni 2; si apersero per loro sportelli e bigliettai privilegiati

alle stazioni. Si partiva per Roma, in camicia rossa, a gran ckiasso

non clie dalle citta minori, ma fino da Firenze. Serbavasi il Rattazzi

solo 1'obbligo di raccontare al legato francese in Firenze, e al Ga-

binetlo di Parigi, eke si trattava non gia di bande, ma di facinoro-

si spicciolati, eke poi tra via verrebbero fermati dalla sua vigilanza.

II danaro cbe gia correva ai Garibaldini dal regio erario, sia per as-

soldare sckerani dentro Roma ,
sia per istipendio degli arrolati per

tutto altrove, ora abbondava copioso. Spedivansi le migliaia per

maggior vigilanza alia frontiera 3
: ma a cki? al Prefetto di Napoli,

nei cui ufficii tenevansi i ruoli garibaldesi, e eke vi scriveva a drap-

pelli le guardie della polizia. Le pagke al Gkirelli davansi per ordi-

ne diretto del Ministero
;
ed era giusto, poicke il suo battaglione era

In gran parte di militari travestiti. E oltre a cio attizzarsi i bancket-

ti e le questue per la guerra ,
col solo riguardo ,

eke i giornali

non facessero troppo sealpore per queste collette 4.

Di armi poi si dava il necessario dai depositi della guardia nazio-

nale e dalle armerie regie. Noi abbiamo qui in Roma migliaia di

fucili presi ai Garibaldini : sono per lo piu armi di munizione. Degli

ottocento accumulati fuori di porta S. Paolo, e notorio il donatore:

non poteva 1'onesto Ministro volere inermi i soldati suoi. Pero scri-

veva con indulgenza ai poliziotti troppo zelanti : Lasci andare i tre-

cento fucili, restituisca gli altri cento: usi massima cautela e seyre-

tezza S. Dandosi le armi, era naturale fornire le caricke: quindi

egli provvedevale nei maggior numero possibile per la guardia

nazionale 6
;

e ancora si compiaceva di dare ordini perche sul

\ Libro verde, quest, rom. pp. 22, 27, 31.

2 Doc. relat. agli ult. avvenim. presentati alle Cam. pp. 139, 147, M9, ecc

3 Ivi, pp. 103.

4 Ivi, passim. Vedi specialmente p. 142, 147.

5 Doc. relat. ecc. p. 114.

3 Ivi, p. 147.
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momento e colla massima segretezza fossero estratti dai magazzini

della Spezia n. 120,000 capellozzi fulminanti, per armi minute, e

num. 60,000 carlucce a palla per fucili lisci
;

i quali piccioli cor-

redi consegnavansi tosto alia ferrovia colla debita prudenza ,
rin-

chiusi in trenta casse di legno e due barili... sotto la denominazione

di mineral! 1. Troviamo persino un regio Delegato di polizia, che

manda direttamente, e ne avvisa un regio Prefetto, cinquanta cari-

che di lalta e 6 bombe 2. Si conosceva quanto il Governo fosse

discrete coi Garibaldini.

Niuno, che non abbia pazientemente sludiato i predetti Documen-

ti, puo formars! giusto concetto dell'agitarsi, imperversare, crescere

che facevano le masnade della invasione, nella seconda mela del-

rOttobro : i magistrati regii ne tenevano ragguagliato il Raltazzi 3,

si bene avevano divinato Tumor della bestia, che un Prefetto non

peritavasi di proporgli, che per comodo della garibaldaglia si stabi-

lisse un secondo deposito generale, non bastando piu quello di Terni:

Urge almeno che Fuligno sia destinato come secondo centro, es-

sendo qui agglomerazione eccessiva 4
. E convien confessare che la

richiesta non poteva essere piu ragionevole: il generale Ricotti, scri-

yendo al ministro di Revel, collega del Raltazzi, valutava a sei o set-

te roila quelli-che solo egli ayeva lasciato passare, in pochi giorni,

solto gli occhi suoi 5. Era poi libero, consueto, solenne ufficio del

Comitato centrale d' insurrezione in Firenze annunziare con apposite

bullettino Tadunarsi delle bande, lejoro marciate, eyiltorie, e gesti

gloriosi: i gazzeltanti del partito ristampayanli a gloria, e ne intro-

navan Y Italia : solo il Rattazzi ignoraya ogni cosa, e prendevane

ammirazione ,
allorche il La Yillestreux

, per obbligo dell' ufficio.

gliene teneva proposito.

Frutto naturale di si smanioso infocare la garibalderia, si fu il

traboccare da tutla Tltalia quanto yi giaceva nelle piu basse fogne

1 Ivi, p. 152.

^Ivi p. 151.

3 Ivi, specialmente da p. 109 a 155.

4 Ivi, p. 149.

5 Doc. relat. ecc. presentati dai Min. della giierra e della marina, p. 52. La

lettera del Ricotti e del 21 Ottobre.
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di canagliume (parola di Garibaldi); e gli slessi capimasnadieri gri-

dare, alia lettera, il noto provcrbio: la ciurma e d'impaceio alia

galera. II deputato Crispi, yedulosi sopraffatto dalla raarea, senza

modo d'incanalare Tonda putrida, scriveva allora il famoso tele-

gramma: Narni 18 Ottobre 1867. Al Presidenle del consiglio del

Ministri, Firenze. Impedisca partenza volontarii. Imbarazzano, non

giovano. Ce ne sono moltissimi. Non si sa cosa fame. Crispi l.

Infatti al confine di Corese, dove adunavasi la massa generale dello

forze garibaldine, appariva (e il sappiamo da testimonii oculari) mi

Tero mare in tempesla. Ne' yillaggi e fuori stormeggiavano borglic-

si e soldati in mezza divisa, i piu con certi ceffi, che inegljo di

niun' arma sembravano dimandare il remo. E tra mezzo vedevansi

mezzani di arrolamento, lurcimanni de' comitati di Firenze, d'Or-

\ieto, di Term; fornitori di sclnoppi e di corredo, ufficiali superiori

delle bande, tra gli altri il maggiore o colonnello Frigyesi, fuiuro

storico dclla guerra. Vi ondeggiava poi un gorgo magno di spedi-

zionieri, commissarii di guerra, agenti, corned, galoppini, spie,

fasservizii di ogni c'olore : e tutti cosloro spedivano pubblicamente i

loro negozii, facendo capo agli ufficiali della posta italiana, e piu

spesso al Delegate di polizia Buglielli. Coslui dislribuiva ordini,

danaro, ricapiti : riceveva direttamente gli av\isi dai capi della co-

spirazione in Roma, e trasmeltevali al minisho Rattazzi. Simiglian-

le agenzia teneva il prefetto Gadda in Perugia, e in generale i ma-

gislrati delle citta di confine 2.

Per giunta, tra quel visibilio si attendeva il generale Giuseppe

Garibaldi, cosi affermavano altamente i-capocci, per dare animo

ai fantaccini; e aggiiignevano die quest! marcerebbe difilato al

quartier generale di Scandriglia, si recherebbe in pugno tulte le

forze gia si numerose, e moverebbe V armi contro la citta di Ro-

ma: intanto lui gia essere giunto a Firenze, e quivi ritenuto na-

scosto, come spada nel fodero, per troncare a suo tempo il gran

nodo della guerra. Tanto e vero, che la fuga di Garibaldi dalla Ca~

1 Doc. relat. ecc. pres. alle Cam. pag. 255. E riconfermasi a p. 148.

2 Ivi, passim, e notantemente da pa^. 142 a p. 153.
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prera non fu a caso. Ancora si disseminava tra i crocchi la vo-

ce, che di gia fossero mercatate a bei contanti le milizie papali

in gran parte, pero queste non aspettare altro che il buon destro

per barattare la bandiera : per contrario accertavasi asseverantemen-

te, la Francia aver disdetto il suo soccorso al Papa, e di questo il

Rattazzi avere dato indubitata fede al Garibaldi e al Comilato ccn-

trale d'insurrezione. Yero e die da ultimo di queste rnenzogne nulla

piu credevano i capi, i quali venivano da Firenze e da Roma appun-

tino istruiti di ogni picciola novita. Sia dal Comitato garibaldino,

sia dal minis tro Rattazzi, il Buglielli aveva dispacci telegrafici cosi

incalzanti, che uno non aspettava V altro, e 1' onesto Delegate di Vit-

torio Emmanuele, e pagato dal regio erario, appena sfioratili, li

passava al banco dei Garibaldini. E tra quesle faccende sopravve-

nendo a ciascun'ora novelli messaggeri e amiconi, nasceva un rom-

bazzo di novelle, vere all' uopo dei capi , bugiarde, pazze, stram-

palate in servigio dei badaloni, che portavano il fucile. Entravano

e partivano con un viavai concitato nella stazione e nell' ufficio del

Buglielli, e in vedersi o congedarsi era una frenesia di promesse

e di rallegramenti ,
un avvinghiarsi T un 1' altro le braccia al collo,

c schioccare baci sonori, e impalmarsi e stringersi le destre col-

T obbligato : A bel rivederci in Roma. Tutte queste notizie abbiamo

da chi presente vide e udi ogni cosa.

Di mezzo a cotanto vortice di invasori, essendo matura la insur-

rezione in Roma, e cresciute-a circa 10 mila combattenti le orde sche-

rane, Crispi spaccio al Presidente dei Ministri il seguente ordine della

garibalderia. Terni 18 Ottobre 1867. Rompa indugi, liberi Garibal-

di, passi confine, occupi immediatamente Civitavecchia, non dia tem-

po alia Francia. Onore, salute d'ltalia lo esigono; ci va il di lei no-

me l. Tutte queste cose il Rattazzi parte aveva eseguito, e parte

apparecchiavasi di eseguire operosamente ;
in quanto che Garibaldi

gia era in nave alia volta di Livorno, e 1'esercito regio in assetto di

rompere la frontiera, senza contare le intere compagnie di linea, che

il Rattazzi aveva trasformato in Garibaldini 2.

1 Doc. relat. ecc. p. 148.

2 Doc. mss. degli Archiv. 18 Ott.
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LXVI1L

L esercito italiano marda contro Roma.

Ultimata di Napoleone HI.

Fin dai 10 o 12 del mese di Ottobre, Tesercito apparecchiavasi

all' invasione, i giornali riferivano 1' armamento delle navl da guer-

ra, e i regii decreli che richiamavano alle insegne i militari per-

missionarii. II Mioistro delle armi e i Generali al confine ne di-

scutevano i disegni
1 : ma quello che e degno di restare in esempio

memorabile si e la profonda dissimulazione onde i militari italia-

ni coprivano la trama sacrilega. Anch'essi avevano imbevulo lo spi-

rito del Rattazzi. II generale Ferrero adunava nuove truppe col

pretesto di dare il cambio con truppe fresche a quelle gia stanche,

e prometteva serbare profondo silenzio 2. Un altro, il generale Pio-

la Caselli, macchinava di sorprendere da terra e da mare Civita-

vecchia, e scrivevane il di 16 al Ministro; in questa lettera si incon-

trano queste dignitose parole : Senza punto svelare le intenzioni del

Governo
;

e piu innanzi : senza destare il menomo sospetto d'in-

tervento; e di nuovo allre due volte ripete : senza destare so-

spetto di sorta; e novellamente simili espressioni prima di chiu-

dere la lettera 3.

II Ministro stesso in fatto di generosita non cedeva a' suoi gene-

ral! : Sotto pretesto di maggior sorveglianza, scriveva egli a un

generale di Napoli, ayvicini ad Isoletta truppe da formare brigata 4.

Spediva il generale Ricotti a rassegnare le truppe tutte del confine

umbro e toscano, ma unicamente a yantaggio delle tiuppe stes-

se 5. Pareva che ognuno sentisse in viso Tonta dell' infame mis-

1 Doc. relat. ecc. presentati dai Min. della guerra e delta marina, pp. 57

e seguenti.

2 Ivi, p. 57.

3 Ivi, pp. 58-59.

4 Ivi, p. 59.

5 Ivi. Due dispacci, p. 60.
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faltoacui associavasi; ragionavano non come il comandante di

guerra franca, si come il capobandito che ordisce un aggualo. E in-

lanto si negoziava con Francia, spergiurando leale osservanza della

Convenzione !

Solo ai 17 Ottobre davansi senza mistero Istruzioni ai genera-

li Ricotti, Ferrero e Piola Caselli circa alia mobilizzazione di trup-

pe verso il confine pontificio
1

. L'ordine di guerra elaborate dallo

stato maggiore dell' esercito ilaliano portava di enlrare colle truppe

per sette parti, presso a poco suite pedate dei Garibaldini : sul Vi-

terbese per Acquapendente e Orte; sul Frosinonese per Ceprano; sul

Vellelrano per Terracina ; sopra Civitavecchia per mare e per via di

Corneto; sopra Roma per via di Corese. A cio eran designati tre

Comandanti. 11 brigadiere Parocchia, scambiato poi col Lombardi-

ni, marciasse da Napoli con sette battaglioni di fanteria e giusto

corredo di cannoni e cavalli. Dalla parte di Livorno si movesse il

generate Piola Caselli con piu che altrettante forze
; avvertisse pe-

ro, giunto a 10 chilometri da Civitavecchia, di riconoscere la piaz-

za, e trovandola insorta e aperta la occupasse, se no soprassedes-

se, e molto piu si guardasse di attaccare i Frances!, dove quest!

T avessero preoccupata. Tre colanti piu forte era la massa sotto gli

ordini immediati del Ricotti, capitan generale della invasione regia.

Egli doveva stringere immediatamerite sopra Roma, con tre briga-

te e copioso fornimento di artiglieria e cavalleria 2.

Gli si davano allresi istruzioni politiche : rispeltasse i magistral!

pontificii, come si conviene ad un' occupazione militare in paese

amico ;
i Garibaldini forzasse alia sua obbedienza

; renitenli, li

disarmasse e discacciasse fuor del confine romano; le milizie papal!

non combattesse, eccettoche provocato. Sulla presa di Roma in par-

ticolare gli si ordinava : La colonna principale sboccando per la

slrada da Tern! a Roma non dovra oltrepassare il villaggio di Marci-

gliana (a 12 chilometri da Roma), a meno che in Roma fosse scop-

1 Ivi. Tre leltere identiche del ministro di Revel, p. 61.

2 Ivi. Istruz. del min. di Revel al gen. Ricotti, e varii Docum. seguenti

sino alia p. 65.
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piata rivoluzione contro il Papa ;
nel qual caso esso si spingera avan-

ti, entrera nella cilia, e prendera le misure atle a garantire la per-

felta indipendenza personale del Papa, e la sicurezza di tulte le au-

torila ponlificie 1. Or chi consider! come ne' giorni stessi in cui il

Govcrao italiano brigavasi di garantire la indipendenza persona-

le del Papa, il Presidente dei Ministri seatenava Garibaldi,

rinforzava le bande, affocava la insurrezione sotto le fmestre del

Yaticano, potra comprendere raffinamento di perfidia che cova-

va sotto queste parole. Era la benignita del capobandito, che ap-

posta la vittima designate, con due sicarii, uno che le gitti il lac-

cio, 1'altro che vestito da gendarme le pianti in petto il pugnale.

Infatti come il Raltazzi si fu chiarito che Roma non era peran-

che al punlo, con due ordini conseculivi, il 18 e il 21, sospese la

mossa dell' esercito gia incominciata 2
;

e il di seguente stancava

il telegrafo, a richiedere le desiderate novelle di Roma insorta. Ma

il Cucchi dal 21 indugiava al 22, il 22 falliva il colpo, e il Rattazzi

arrestava novellamente le milizie, incalzava di ordini gli sgherri di

Roma, persistessero, ritentassero la sommossa: Garibaldi esser vi-

cino, le truppe del Re alle spalle di lui. Gli sgherri non osarono ri-

tentare : e le truppe non si mossero, fino al giorno che, sbarcati gia

i reggimenti francesi
,

il Menabrea successore del Rattazzi le mosse

per puntiglio, e tosto le richiamo con wgogna. A suo luogo ne

diremo il perche. Quanto al Rattazzi, egli fermissimo dimoro nel

proposito del suo tradimento : voleva arrivare sotto Roma, quando

la citta divampasse delle fiamme sediziose, in guisa che 1' esercito

italiano, spedito al sacrilego ladroneccio, apparisse in vista di soc-

corritore, e Tassassinio sembrasse un salvamento. Poche ore di

resistenza
,
e Y esercito italiano sara in mezzo a noi. Cosi procla-

mava sulle cantonate di Roma il caposcherano Cucchi, per accen-

dere il popolo alia insurrezione. II Garibaldi medesimo rinfaccio al

Governo italiano questa politica infame, dopo esserne stato compli-

ce, strumento e zimbello. I governanti ,
dice egli ,

yollero darsi

1 hi.

2 Ivi. Telegrammi del min. di Revel, pp. 64, 65.
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1' aria di liberator! ,
e fecero sapere die bastavano pochi colpi di

fucili a Roma, perche eglino volassero al Campidoglio 1.

Provvedevasi ancora all' armata navale. La squadra di operazio-

ne si compose di fregate e corvette, per lo piu corazzate, tra cui

troviamo nominate la Formidabile, la Fulminante, la Yarese, la

Messina, 1'Ancona, la Guiscardo, 1'Ettore Fieramosca e la capitana

Principe Garignano, bellissima pirofregata di 22 cannoni, uscita re-

centemente dai cantieri della Foce. Su questa pianto il pennone di

comandante il contrammiraglio Augusto Riboty, il giorno 18 Otto*

bre, col suo stato maggiore. E fama clie interrogate strettamente

costui dal Rattazzi, se gli bastassero le forze per contrastarc il pas-

so alia squadra francesc, rispondesse; Ho il sufficiente per farmi

eolare a fondo. Checche sia di cio, ne' di seguenti si videro le navi

italiane correre la marina di contro le spiagge pontificie, e talvolta

serrare si presso ai moli di Civitavecchia, die per poco parevano

insultarla. Qua infatti mirava la prima impresa destinata. II Riboty

aveva mandato di bombardare Civitavecchia, come prima 1'eserci-

to di terra fosse a vista delle mura 2.

A questo modo erasi disposto il sacrilego ladroneccio contro San-

ta Chiesa, colle mani congiunte de' masnadieri di Giuseppe Gari-

baldi e de' soldati di Yittorio Emmanuele. Restava solo da dare ad

intendere al mondo civile, che il sacrilegio tornava gradevole alia

opinione pubblica, rifiorirlo cl'un plebiscite, canonizzarlo col suffra-

gio universale del popolo romano. II Rattazzi opero per questo por-

tenlo di diplomazia ammodernata colla destrezza d'un giocoliere ci-

nese. Manda ai manutengoli di Roma la minuta d'una lettera ossia

petizione a nonie della cittadinanza romana, in cui s' implorava 1'in-

tervento deU'esercito italiano: questi la ricopiano, la mandano al

Senatore di Roma: ed ecco fornita la grande impresa politica. Era

una carta, gittata clandestinamente nella buca delle scritture indi-

rizzate al municipio, carta senza nomi, ne fede, ne valore; breve,

cio che in volgare si direbbe una biricchinata. II Rattazzi fu si

1 Lettera del Garibaldi agli elettori. Caprera, 24 Dec. 1868 : nella Civ.

Catt. Ser. VII, vol. V, p. 242.

2 IstruzionHlel min. di Revel, sopra citate.



LXVIII. I/ ESERCITO ITALIANO MARCIA CONTRO ROMA 555

male servito, die gli stessi amici suoi, dopo alcuni giorni, doveltero

vergognarsene, e riconoscerla, voltarla in ridicolo, come un sem-

plice artificio di guerra. Intanto il Governo italiano ne levo immen-

so grido per tutta Europa: le trombe di servigio, ossia i giornali

ufficiosi,raccontavano 1'alto avvenimento, ne riferivano il testo, no-

veravano le 12 mila sottoscrizioni di cittadini apposte alia terribile

scrittura, novellavano del consiglio municipale di Roma, raunato

(cosa falsissima) tumultuosamente in Campidoglio per deliberar sul

da farsi, ripetevano i particolari che ne veniano echeggiati d'oltre-

monti. E veramente dovunque giugneano i telegrammi dell'Agen-

zia Havas-Bullier, perveniva altresi la raendace novella; e i partigia-

ni della setta ne magnificavano la importanza. Sonluoso castello,

ma di carta. Noi non crediamo che appartenga alia storia, riferire

un brano di scrittura anonima, ignorata dai Romani stessi, pretesi

autori.

Forse fu soverchia diligenza quella dei Consiglieri, o, come qui

li dicono
, Conservator!, che in assenza del marchese Cavalletti

scnatore di Roma e capo del Municipio ,
credeltero presentarlo

al Papa, a puro titolo di informazione. Bastava per avventura git-

tarla al dimenticatoio. Ad ogni modo ne essi, cittadini specchiatissi-

mi
,
ne altri vi aderi pure in ombra : anzi udito il chiasso strcpitoso

che n'andava su pei giornali, di proposito smentirono i fallaci

racconti, e sdegnosamente si protestarono contro la calunnia loro

apposta di aver favorito come che sia la disgraziata e vanissima pe-

tizione l. I veri sensi suoi il muncipio romano dimostrolli in solenni

atlestazioni divolgate coi nomi de' soscrittori
,
dimostrolli il popolo

romano coll'inenarrabile trionfo celebrato improvviso e senza decreti

agli immortal! vincitori di Montana. Ma non preoccupiamo gli event!.

Chiamato dall' invito che a se medesimo faceva il Rattazzi
, egli

potea senza rimorso varcare il confine
,
secondo che raccomandava-

gli quel grande uomo di stato garibaldesco, Tavvocato Crispi. Era

preparata ogni cosa, racconta il provvido Rattazzi r fino il proclama

1 IHelegr, dell' Agenzia Havas-Bullier e in tutti i giornali tramontani, in

data diPasso Corese, 19 Ottobre: la riprovazione della menzogna in tutti i

giornali cattolici, dei giorni seguenti. Vedi la Civ. Catt. Ser. VI, vol. XII, p.

358 e seg.
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che aveva ad annunziare all'Europa il gran fatto, rassicurando le

coscienze intorno al trattamcnto riservato al Capo del cattolicismo
;

il giorno ,
T ora fissali

,
tulto stabililo

,
lutlo pronto

1
. Noi vi ag-

giungiamo un allro apparccchio speciale, taciuto dai diplomatic]. Si

era persino pensalo ad inviare legato straordinario a Roma il gene-

rale Alfonso La Marmora, incaricalo di profferire la spada di Vilto-

rio Emmanuele a pie del Santo Padre. Forse il La Marmora 1'avreb-

be tra via
,
forbila del sangue di Castelfidardo : ma il falto e certo :

di quella spada si voleva fare omaggio a Pio IX ! Noi 1' abbiamo di

buon luogo. Ci par sempre di avere riconosciuto gli ultimi confmi

della ipocrisia; e questa istoria ci scopre sempre nuovi orizzonti.

Ma ne violenza ne perfidia vale contro il consiglio di Dio. La Fran-

da cattolica fu la mano di questo consiglio. Quel Napoleone III
,
che

pur dianzi aveva richiamato da Firenze il suo minislro baron di Ma-

laret, come troppo austero,e trattenutovi invece il proministro barone

di La Villestreux, come piu gradito al Governo italiano (e il Rattaz-

zi che lo afferma); colui che si era lasciato intendere di volersi con-

ienere dopo la presa di Roma, come gia dopo la usurpazione delle

Marche e dell'lfmbria (e il Rattazzi che cosi mentisce); quello stesso

futto ad un tratto si arresta, s'inalbera, si adira conlro 1' ardito

piano di Rattazzi, e fulmina al Gabinelto italiano il suo famoso ulti-

matum, corredato di spavalda minaccia 2. Se allo spergiuro mac-

chinatore della usurpazione di Roma, rultimalo francese parve una

spavalderia; a noi sembra che in verila da molli anni non si era

scritto in diplomazia piu dignitosa, piu franca, piu regia parola.

II Governo italiano (intiniava Tlmperatore) raddoppii d'energia

per arrestare il movimento dei volontarii. II Governo francese non

ammelte che una tale impresa sia di sopra delle forze del Governo

del Re; che se la cosa fosse altramente, il Governo francese avreb-

be il dovere di avvisare a cio che sarebbe imposto dalle circoslan-

ze, e lo farebbe, se non senza rincrescimento, certo senza esilazio-

ne. II Governo francese non ammelte 1'occupazione italiana del ter-

1 Lettera nella Gazz. di Torino, nella Nazione di Firenze 15 Nov. 1867. 11

Rattazzi non si sottoscrive: ma e si evidentemente sua, che non vi si richiede-

va il nome.

2 Ivi.
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ritorio pontificio ;
insiste sulla necessita assoluta di manlenere la

Convenzione del 15 Settembre; non disconosce pero le difficolta

original! della questione romana. Ma per ora ogni questione deve

riQianere intalta, non essendo ammessibile, agli occbi del Governo

francese, cbe si abbia a deliberare sulle condizioni politiclie della

sovranita e della indipendenza del Papa, mentre le truppe italiano

occuperebbero il territorio pontificio 1. Questa intima di guerra fu

deltata in Parigi all' uscire che face\7a 1' Imperatore da un lungo

eonsiglio di Stato tcnulo a Saint-Cloud, il 16 Oltobre dalle ore 2

alle 6 della sera
, presente 1' Imperatrice. Certo non fu 1' augusta

donna uno degli eloqucnti difensori delle vili proposte raltazzia-

ne, di cui parla il Nigra nel darne conto a Firenze. Ognuno sa chi

fossero allora i nemici di Roma seduti nel consiglio imperiale. Giun-

se in Firenze Y ultimato del mondo caltolico, proferito dalla Francia,

il giorno 19
;

e con esso il mormorio, anzi, anzi il ruggito di tutta

la stampa onesta e indipendente ,
e della ufficiosa al Governo fran-

cese, la quale in mille guise ripeteva: Non vogliamo disonorare

la Francia, non possiamo tradir nostro Padre a' suoi carnefici.

Fortunati i popoli ed i re, cui Dio deslina a si grande ufficio nella

umana sociela ! Nel giorno istesso Napoleone III ordinava all' amba-

sciata francese in Roma, di rinnovare a Pio IX la promessa di sicuro

soccorso 2. La squadra , ognuno il sapeva , ormeggiavasi nel porto

di Tolone in acconcio di metier fuoco al vapore.

Raccogliere il guanto gettato dalla Francia, era manifesta ruina

dello Stato : ma le anticainere del Re divenute erano un arringo di

dementi, travolti cola dove sospingevali il gridore della piazza; e

nella piazza stessa dominavano capisetta, cui del trono sabaudo im-

portava quanto del trono pontificio. Con tali circostanze si aduno due

volte nel solo dl 19 il consiglio sovrano alia reggia. Gli uomini

d'armi non disputarono ;
moslrarono 1'assurdo, il ridicolo di pur di-

scorrere di guerra : Urbano Rattazzi e il principe Umberto stavan per

i'armi: il Re si fermo all'unico partito indicate dall' onore, dalla

gratiludine, dall' istinto della propria conservazione, ncgo di voler

1 Libro verde, quest, rom. p. 28 e seg. Dispaccio deirambasc. Isigra.

2 Giorn. di Roma, 19 Ottobre; Doc. mss. degli Archiv. 17, 18 Ott.
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mai scendere in campo contro T Imperatore, e fu irremovibile. I!

giovane principe usci fremente dal consiglio, si sfogo cogli amid (e

da essi il risapemmo, minutamente poco dopo), giuro di non yolere

assistere a tale infamia. Infatti alle 10 della sera era gia in yagone

alia volta di Milano. Altri scrisse tutto 1'opposto: che il Rattazzi lo

sollecitasse vivamente di accettare il comando della spedizione di

Roma, e che il principe rispondesse riciso: Non ci veggo ne ono-

re ne merito militare 1. Fosse yero!

Quello che e certo si e che il Rattazzi in questo consiglio si of-

ferse di smettere Tufficio con tutti i colleghi suoi. Narra egli stesso

di avere proposto a successore il generale Cialdini ,
il quale in

realta assumeva il compito di ricomporre il collegio mihisteriale.

Intendeva il Cialdini soddisfare alle richieste francesi, e prevenire

non che la guerra, eziandio 1' intervento napoleonico a Roma. Nulla

sarebbe riuscito piii agevole; perche tale era in fondo il desiderio

deir Imperatore, e la sua formata proposta: ne altro per yerita ri-

chiedeya a Parigi la S. Sede, la quale cessalo il pericolo d'un inva-

sione regia, sottratte alia garibalderia le migliaia di militari che tut-

todi la rinforzavano, conosceva manifesto che delle bande ayrebbe

in poco d'ora purgate le province.

Ma il Rattazzi non si ritrasse in verila dalla cosa pubblica : che

anzi piu che mai tenacemente yolse e deluse i consigli del Re a suo

senno. Delia sua uscita yalevasi unicamente per rispondere agli uffi^

cii pressanti della Francia : Non sono piu Ministro, non posso deli-

berare 2. A questo modo ruppe le fila in mano al Cialdini, che, o

ne adontasse o colludesse, per piu giorni non yenne a capo di for-

mar il nuoyo goyerno. Nel quale intermezzo il Rattazzi mantenne

1' ordine di prossima niarciata all' esercito reale
;
con urgentissimi

comandi (e noi il proyammo a suo luogo) die fuoco alia insurrezio-

ne in Roma; la guerra delle bande accanitamente accrebbe, e le po-

se a capo il Garibaldi.

Quest' ultimo falto riusci il piu funesto di tutti ai disegni della set-

ta malvagia.

1 Union di Parigi, 24 Ottobre.

2 Vedi i suoi dispacci del 19 e del 20, nel Libra vercle.
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I.

De favenir du protestantisms et du catholicisme, par M. I' Abbe

F. MARTIN, missionnaire apostolique, chanoine honoraire de

Belky, ancien cure de Ferney, cure archepretre de Ceyze-

riat Paris, librairie Saint-Joseph Tolra ct Haton libraires-

edileurs, 1869. In 8. di pag. XX-608.

Le molle opere, date alia luce dall' ab. Martin, gli hanno procac-

eiata fama di cliiaro scrittore. Tra esse annoveriamo, per cagion

d'esempio, la Vie de M. Gorini, auteur de la defense de I'Eglise;

I'llistoire de M. Vuarin et du retablissement du Catholicisme a Ge-

neve; e Us Moines et lew influence sociale dans le passe et I'avenir.

Trovandosi egli curato a Ferney ptesso Ginevra ebbe tutto 1'agio di

conoscere a fondo il protestantesimo ,
e si occupo con lodevole zelo

a stendere varii articoli
,

i quali furono inseriti nella preziosa rao-

colta degli Annali di Ginevra, compilata da monsig. Mermillod, ora

Vescovo di Hebron ed Ausiliare di Ginevra. Fra i quali articoli furon

piu notevoli quelli, che presero di mira il celebre conte di Gasperin

pietista, o calvinisla ortodosso, come dicesi, furioso avversario del-

la religione catlolica. Con una logica concisa e severa il Martin lo

strinse per modo, da ridurlo ad un vergognoso silenzio. Per ragio-

ne di questo felice successo gli articoli niedesimi vennero poi riuniti

e pubblicati insieme.
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Or questo indefesso campione del cattolicismo ha recentemente

data alia luce 1'opera di sopra anmmciata, inlorno all'avvenire del

protestantesimo e del cattolicismo, della quale imprendiamo a dar

notizia ai nostri lettori. Essa e divisa in nove libri, e toglie ad espor-

re lo stato conlemporaneo del protestantesimo, confrontandolo con

quello del cattolicismo. II ck. Autore si allontana dal metodo fin qui

comunemente seguito dagli scrittori sia nel difendere il cattolicismo,

sia nell'esporre le condizioni, in cui oggi versa il protestantesimo.

S'incontrano nella sua opera concetti nuovi ed acuti; pero per questa

iiovita medesima, ed anche per la vivacita dello stile tutta propria

del Martin, vi s'incontra eziandio, tra moltissime cose degne di lo-

.de, qualche proposizione qua e cola, e qualche giudizio, in cui re-

sta a desiderare o maggiore esattezza teologica, o maggior confor-

raitci colla storia. II protestantesimo ed il cattolicismo sono consi-

derati sotto 1'aspetlo politico o civile, e solto Y aspelto religioso, e

rengono paragonati 1'uno coll'altro, acciocche apparisca quanta in-

fluenza possa avere ciascun di loro sulle sorti della moderna societa.

Nel primo libro dopo di avere stabilita la natura del protestante-

simo, la quale consiste in una indefmita negazione non solo dal lalo

liberate o razionalistico, ma eziandio dal lato die dicesi ortodosso,

perche in esso si riliene tuttora alcun che di fede positiva, la quale

pero va a mano a mano scemando cosi in numero di aderenti, come

in numero di verity
;

1'Autore viene all'assunto di provare, che il

protestantesimo e imperituro. Proposizione strana a primo aspelto,

ed altresi contraddittoria a cio che si legge nella slessa opera intor-

no alia roviua e alia distruzione dello stesso protestantesimo. Si av-

\erla pero, che egli non considera qui il prolestantesimo come una

istiluzione e come un sistema positive ;
in questo senso i suoi giorni

sono contati. Lo considera quanlo al principio da esso proclamato

piu formalmente che dalle altre eresie, il quale consiste nella sosti-

iuzione del capriccio individuale alia infallibile autorita del magiste-

ro divino. In questo senso il protestantesimo e una negazione per-

petua della verita, ed una tendenza indefmita all' errore; ed e inne-

gabile che considerate cosi, cioe come una mera negazione, esso non

avra mai fine. Allora solo perirebbe, quando, cosa impossibile ad

accadere, perisse il cattolicismo.
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Apertasi per tal guisa la via al secondo libro, egli tratta del pre-

seutito incremento della vita del protestantesimo, il quale, secondo

I'opinione ora ricevuta tra i protestanti, ha innanzi a se uno splendi-

do avvenire, e si avanza ad un prossimo trionfo. E per fermo ver-

so la fine del passato secolo e sul principio del secolo presente il

protestantesimo giaceva come assopito, vegetando piultosto che vi-

yendo
; quando ad un tratto si scosse dal lungo letargo e si die ad

un' operosita sorprendente. Questa subita scossa e quella, che dai

protestanti vien chiamata il risveyliamento. Propagatasi come 1'elet-

trico dall'un capo aH'altro, essa mise in moto le varie frazioni del

protestantesimo, e spinsele ad evangelizzare ed a raccogliere prose-

liti sia tra gl'infedeli, sia nei paesi misli e sia Ira i cattolici. Di qui

si vuol riconoscere Y istituzione della societa biblica centrale di Lon-

dra, c delle altre societa particolari in ogni paese protestante per

la pubblicazione e distribuzione delle Bibbie tradotte in tutte le lin-

gue. Di qui quel numero prodigioso di predicanti, traforatisi in ogni

piu rimolo paese. Di qui la quantita di trattatelli, i quali a guisa di

locuste sono stati sparsi ad ogni vento e distribuiti o gratuitamente

od a vilissimo prezzo. Di qui, in una parola, deve ripetersi la guerra

aperta, volta sopra il cattolicismo con animo di sbandirlo da ogni

punto della terra.

Pero il frutto non corrispose n& alle ingenti spese, o meglio alle

somme favolose, versate per ottcnere il vagheggiato effetto, ne ai co-

nati degli evangelizzatori. Imperocche presso gl'infedeli il successo

e stato nullo o quasi nullo ; e nei paesi misti, ove gia i cattolici so-

no da lungo tempo avvezzi alia lolta, il vantaggio ritratlo non molto

differisce da quello che si ottenne presso gl'infedeli. I paesi cattolici

son quelli, nei quali il protestantesimo incontro ed incontra tultora

un esito meno infelicc. La ragione di do e molteplice. Dapprima lo

stato d'indifferentismo, nei quale dalunga pezza trovavansi molti fra

i catlolici per la diffusione della filosofia incredula ;
in secondo luo-

50 la condiscendenza dei Principi e Governi cattolici, i quali mentre

iteggiano la Chiesa a tutto loro potere, favoreggiano il protestante-

imo sotto ogni rispetto. A questo si aggiungono le mene di seltarii

lassonici, che nulla intralasciano di quanto puo promuovere la di-

ferte V/7, vol. T/7, fasc. 467. 36 24 Agosto 1869.
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latazione del loro naturale alleato, il protestantesimo. E poiche lo

scopo di tulte queste sette e 1'annientamento della caltolica Chiesa,

esse si servono del prolestantesimo come di un poderoso mezzo ad

ottenere 1'iniquo intento, per poi seppellirlo nella comime ruina. Or

sebbene siasi alquanio rallentato quel primo furore del risveyliamen-

to, pur non cessa dall'adoperarsi nella intrapresa distruzione.

Di qui il Martin deriva quel prevalere continue, come ei dice, del

protestanlesimo in alcuni paesi cattolici, e quel decremento per lui

manifesto dell' influsso del cattolicismo sulla vita politica e sociale.

I color! pero coi quali esso dipinge la prevalenza dell'uno, sono, a

dire il vero, troppo brillanti; siccome troppo foschi sono quelli, col

quali dipinge la decadenza dell'altro.

Lo svolgimento di questi punti forma I'argomento del terzo libro,

nel quale 1'Autore si fa ad esporre le cagioni della sterilita delle

missioni protestanli in Oriente, nel Nord, nell' Africa, nelle Indie,

a Ceylan e nella Oceania. Egli annovera dieci cagioni, e sono le

seguenti: 1. 1'origine di tali missioni; 2. la mancanza eke esse

hanno di ogni moderazione e di ogni provvidenza; 3. il loro spirile

settario e farisaico
;

4. 1'esscre i missionarii ammogliati ;
5. lo

snervamento prodotlo dalla moglie e dalla famiglia ;
6. 1'amore

dei comodi e delle ricchezze
;

7. 1'aspirazione alia preponderanza

ed alia dominazione politica; 8. il contrasto colla poverta dei mis-

sionarii cattolici
;

9. il culto freddo e vano del protestantesimo;

10. la inintelligibilila delle versioni bibliche. Frattanto se le missio-

ni protestanti sono di per se impotenti a diffondere la religione loro,

costiluiscono per Taltro lato mi grave ostacolo alle missioni cattoli-

che: cio clie basla ai protestanti. Lo stesso e a dire delle costore

missioni nei paesi di religione mista, nei quali benche per 1'addot-

ta ragione esse riescano in generale al tutto sterili, pure sono pel

cattolici di un grave pericolo.

Ed in verila quantunque sia omai trascorsa Vepoca della violenza,

colla quale i Governi protestanti si sforzavano di tirar fuori della Chie-

sa i caltolici, punendoli quai ribelli coi palchi, coi patiboli, colle pro-

scrizioni, cogli esilii, collo spogliamento di beni, privandoli della fa-

colta di testare e di ereditare, negando loro ogni protezione legale, e

riducendoli alia condizione d' iloti
;
non e sopita pero quella innata
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tcndcnza nel protestantesimo alia oppressione del cattolicismo. Non

ostante la dccantata lor tolleranza muovono i Govern! protestanti

ogni argomento affin di opprimerlo, e, se lor fosse dato, anche di

estinguerlo. A questo mirano con arte sopraffma nelle loro univer-

siia, nelle loro scuole, nei lor favori, nelle loro esclusioni, nelle

legislazioni intorno ai matrimonii misti, nei trattati federal!, negli

esercizii militari, nelle distribuzioni delle cariche, e quanto ai pove-

ri ed abbandonati, nelle case di rifugio. Arti che farono poscia rico-

piate e seguite nei paesi cattolici dai Govern!, i quali tuttora vanno

in voce di caltolici, ma in realta sono travagliati dallo spirito anli-

clericale, ossia anticrisliano. Contuttocio neanche in tali paesi gli

effetti si adeguano colle cause, ben piccolo essendo il numero dei

nuovi aderenti. Ma non per questo i cattolici debbono addormen-

tarsi in vista del pericolo ;
debbono anzi scuotersi dal sonno, e le-

varsi a combattere valorosamente il loro nemico ed oppressore.

Passa il nostro Autore nel quarto libro ad esaminare la fortuna

ed il benessere delle nazioni protestanti comparativamente alia for-

tuna ed al benessere delle nazioni cattoliche; e quindi discorre della

influenza che deve esercitare sull'avvenire del protestantesimo quella

riputazione di forza e di prosperity, di cui al presente fruisce.

Non si puo negare che i protestanti fanno mirabil prova di ope-

rosita neiraccumulare ricchezze. Diresti esser questo il loro carat-

tere dislintivo, mentre ovunque ess! s introducono tra i cattolici, in

brev'ora da una mediocre fortuna passano ad una condizione agiata

e ricca, alia quale non ma! giungono i cattolici. A tale origine si

deve ascrivere lo stato di opulenza che vedesi d'ordinario ne' paesi

protestanti, di molto superiore a quello delle nazioni cattoliche. Se-

nonche la sete del benessere essendo illimitata, e limitata la pro-

duzione, ne conseguita, che ove prevale questo amore eccessivo del

benessere, la produzione si debba rivolgere piu alle cose superflue

:he alle cose utili, e che si fmisca col potere appena sopperire alle

>se strettamente necessarie. Quindi avviene, che tra i protestanti,

dilatare che essi fanno cosiffalto amore di la di ogni limite,

londano miserie orribili. Per 1'opposto presso i caUoliei, la mo-

lerazione dei loro affetli in questa parte mette i poveri in sicuro da
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tanta calamita
;
e per tal guisa le nazioni cattoliche nel fondo sono

piu felici delle nazioni protestanli.

Le conseguenze che quindi emergono sono, che la doltrina e la

politica del benessere disordinalo, provenienle dal protestantesimo,

e ad un tempo anticristiana ed anlisociale. Perciocche la societa

non riposa sul benessere, ma bensi sul sacrifizio c sul dovere. II

principio del benessere esagerato indebolisce le basi sociali. Esso

cagiona le ire e la rivolta del proletariate. Per esso in quest! nostri

giorni la societa si scioglie in ogni sua parte, 1' insurrezione alza

il capo, ed un rovesciamento terribile minaccia di mandare a soq-

quadro tutti gli Stall. Pero il protestanlesimo e quello, a cui toe-

chera piu di soffrire. II solo caltolicismo opporra ostacolo al totale

disfacimento delle nazioni e ne riparera le mine, siccome una lunga

sperienza ne' secoli trascorsi 1' ha dimostralo ad evidenza.

Quanto abbiamo fin qui appena accennato vien cosi luminosamente

e con tal \ivacita di stile esposto dal Marlin, che ne resta eolpito,

anche non \olendo, chiunque per poco si faccia a percorrere que-

sic pagine. Nei libri seguenti , egli prende a discutere le quislioni

rilevanlissime inlorno alia tolleranza civile e religiosa dei culti, in-

lorno alia liberla ed alia sua influenza sull'avvenire del protestanle-

simo ; ed inlorno alia liberla religiosa quanlo alle sue relazioni collo

stesso proteslanlesimo. Su lali argomenli versano il quinto, il seslo

e il setlimo libro; nei quali 1'egregio Autore espone a lungo quanto

di passaggio aveva loccato nei libri precedenti.

Pigliando le mosse nel libro quinto dalle piu esatle nozioni dclla

tolleranza civile e religiosa ,
acconciamente osserva come la lanto

celebrata tolleranza del protestantesimo poggia sul falso
; imperoc-

che prima del secolo XYIII 1' intolleranza era la legge religiosa del

mondo. Erano inlolleranli i protestanti non meno dei catlolici ; pero

eon questa doppia differenza, che i proleslanli non avevano, sic-

come i caltolici, ne litoli ne diritti acquistali, e di piu la loro intol-

leranza era in contraddizione manifesta cogli slessi loro principii.

Quindi si fa la quistione : Da che dunque proviene, che il prote-

stantesimo e piu favorevolmente giudicalo dal mondo, che non 6

il cattolicismo ? Egli risponde a tal questione, esponendo il carat-
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tore divino del caitolicisrao, il quale contrasta colle prave tendenzo

e coi perversi costumi del mondo
; laddove il protestantesimo, per-

ehe seconda tutte quesle viziose inclinazioni, ha a suo favore 1'aura

di quell'abbielta popolarita, di cui e impossibile che si circondi

il caltolicismo.

Dopo di che parla delle due diverse fasi della tolleranza, in quanto

fu praticata dal protestantesimo. La prima fu di guerra ai cattolici

e di protezione dei dissident!. L'altra fu una fase d' incredulita, la

quale mentre rcelarna la tolleranza per se, e nel fondo Vesclusione

violenta della caltolica religione. Dato uno sguardo alle vicissitu-

dini del cattolicismo solto il rispetto della tolleranza nei paesi cat-

tolici e proteslanti sino alia rivoluzioue francese, egli avverte, che

il regno della tolleranza parve finalmcnte aver Irionfato. Pero con

questa tolleranza non va, ne mai ando congiunta la sincerita, nel-

la condotta dei protestanti verso il cattolicismo. La stessa rivolu-

zione francese nel proclamare la liberta, adopero la violenza a

sterminio dei cattolici; tutto fu da essa tollerato, fuorche la Chiesa

cattolica ; ed il proteslanlesimo si rese complice della incredulila

e degli eccessi di quella rivoluzione. Sebbene poi la tolleranza ci-

vile non debba confondersi colla religiosa, ha pero con essa una

stretta affinita. Data la nozione della tolleranza religiosa, la quale

suppone o che tutte le religion! sieno ugualmente vere, ovvero lutte

egualmente false, o infine tutte egualmente indifferenti, egli passa

a far vedere come, in ciascuna di queste supposizioni, essa e sem-

pre diretta contro la verita assoluta, e per conseguenza contro la

Chiesa cattolica, la quale sola ha il felice possesso di una tale ve-

rita. Quindi egli avverte il pericolo che sovrasta dalla tolleranza

religiosa alia societa, giacche da una tale tolleranza sono abbattuti

gli stessi fondamenti, sui quali deve innalzarsi la vera civilta dei

popoli e la sana politica dei Governi.

In questa tolleranza religiosa ei distingue similmente tre fasi :

iclla delle confession! di fede
; quella dei dommi fondamentali ; e

ultimo quella della unita nella carita. Da cotali sorgenti scaturi-

)no le alleanze evangeliche, rEgelianismo religioso, Y identila di

)ttrina senza dommi, senza morale, senza peccato, ed altrettali

lostruosila di stolti e perniciosi errori. Questo e il termine a cui
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mette capo il protestantesimo, il quale omai nori si differenzia dai

sistemi razionalistici piu sfacciatamente dichiarati. E questa altresi

e la ragione della simpatia del razionalismo col protestantesimo,

dalla quale deriva il pericolo del cattolici, altesa 1' influenza politica

e sociale del protestanlesimo e la confusione delle sue idee. Ma

nell'atto che questo tende alia dissoluzione del cattolicismo, scava

la fossa a se medesimo. Esso annulla ogni cerlezza assoluta nel-

1'ordine delle cose divine ;
rende impossibile al protestante ogni

alto di fede positiva, ogni atto di vera cristiana piet&; distrugge la

nozione del dovere; conduce airabolizione del culto, la quale e la

morte di qualsiasi religione. II perche senza 1'antagonismo della

Chiesa catlolica il protestantesimo perirebbe ;
ma intanto per ragio-

ne di questo antagonismo esso va incontro ad una crisi terribile.

Fu agevole al ch. Autore dalle cose ragionale intorno alia tolle-

ranza ed intolleranza del protestantesimo e del cattolicismo, passa-

re alia discussione della liberta e della sua influenza suU'avvenire

del protestantesimo: il che costituisce I'argomento del libro sesto.

In esso egli imprende a trattare delle liberta individuate, civile e

politica, e delle loro relazioni col protestantesimo.

Ella e cosa notoria, che i protestanti dopo aver distrutta la vera

liberta che fioriva nel cattolicismo prima della cosi delta riforma,

dopo aver per tre intieri secoli tiranneggiate le coscienze per ogni

verso; ora senz' arrossire si vantano di aver essi introdotta quella

liberta, la quale ha vigore in Europa. A fin di confondere tanta iat-

tanza, si propone il Martin di provare: 1. che -il protestantesimo

non ha creata la Liberia; 2. che anzi ne ha falsalo il concetto. Pro-

va la prima parte del suo assunto coi fatti alia mano, e colle con-

fessioni degli stessi scrittori protestanli, luterani e calvinisti
;

e cio

si rispetto alia liberta individuale, si rispetto alia liberty civile e

politica. Dimostra inoltre con argomenti ricavati dalla storia aver il

protestantesimo ingenerato il piu assoluto dispotismo, specialmen-

te a danno dei cattolici. Ma vi ha di piu. Esso travel se e snalu-

r5 la stessa idea di liberta. Per effetto del principio generatore

del protestantesimo, che e la liberta di esame, e per 1'applicazio-

ne di un tale principio all' ordine civile
, politico e sociale, esso di-

strusse la doppia autorita. Distrusse T autorit^i divina, escludendo
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Dio dall'ordine so siale. Fatto qucsto passo, le leggi eterne dispari-

scono dall'umano consorzio, non avendo piu il necessario loro so-

stegno, che e la ragione divina. Ouindi 1'orribile aspetlo di una so-

cieta, dalla quale Dio e sbandito, la sovranita assoluta dell'uomo,

I'anarchia, il dispotismo. Distrusse secondariamente 1'autorita so-

ciale, poiche per esso il potere non riposa su di altro, che sopra

un fondamento umano
;
fondamento mal fermo, perche dipendente

dall'arbttrio popolare, il quale ne puo creare un' autoritk ne pu6

conservarla
;
e quindi, cio che e necessario ad avvenire, la societa

si trova in una instabilita permanente. II Martin avvalora i suoi ar-

gomenti, descrivendo la condizione tristissima della societa odier-

na, la quale combatte contro il crislianesimo, ed in sostanza contro

Dio, una guerra fuvibonda ed incessabile colla scienza, colle lei-

tere, coi teatri, colle feste pubbliche, coi divertimenti popolari, coi

libri, colle riviste, coi giornali di ogni fatta, colla minuta starapa,

la quale va a portare il veleno della incredulita e della depraya-

zione fin sotto il tetio dell'operaio, e sotto il lugurio del povero.

Le societa segrete che ayvolgono il mondo intiero nelle loro tra-

me, inspirate da un pensiere unico, si adoperano come un sol uomo

aH'annullamento della rivelazione. Esse eccitano i Govern! e solle-

vano i popoli. Estorcono giuramenti che fanno inorridire. Giu-

rate, dicono ai loro adepti, di non far battezzare i vostri figli, di

non far benedire i vostri matrimonii, di non far seppellire i vostri

morti colle preghiere della Chiesa. Giurate che voi stessi discac-

cerete da voi il prete, allorche vi troverete sul vostro letto di mor-

*c. Questa setta di solidarii gia prende campo su tutta la terra ;

senza distinzione di nazionalita, essa raccoglie le gent! sotto 1'empia

bandiera della ribellionc a Dio. 6 un duello a morte
;

o il cattoli-

cismo trionfera, o perira la societa. Or qui si domanda: Qual sar^i

sorte del protestantesimo, allorche scoppiera la gran tempesta,

esso prodotta, alimenlata e sorretta? Sara, risponde il ch. Au-

ore, quella del disinganno, benche assai tardo, delle sue dottrine,

sue simpatie e delle sue macchinazioni.

Rimangono gli ullimi tre libri, nei quali si svolge ampiamente

ito in germe ne' libri precedenti erasi premesso intorno alia li-

irta religiosa, ed ai suoi rapport! col protestantesimo ;
intorno alia
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decadenza delle nazioni cattoliche e de' loro Govern!
;

intorno alia

crescente prosperHa delle nazioni e dei Governi protestanti ;
e final-

mente si esamina 1'alleanza del protestantesimo e della rivoluzione.

Bastera pertanto una sola parola intorno al contenuto di ciascuno

di questi libri.

Posta nel libro settirao 1' idea fondamentale, che il protestanle-

simo si approprio il diritto di dominare le coscienze, e che fece

con cio rivivere nel cristianesirao il principio pagano della supre-

raazia dello Stato
;
sono divisate tutte le conseguenze teoretiche e

pratiche, le quali scaturirono da cotesta tirannia religiosa. Ma in

ispeciale maniera e esposta e confulata la funesta teorica, seguita

eziandio dai Governi cattolici, della separazione dello Stato dalla

Chiesa.

I/ottavo libro tralta dell'apparente decadenza del cattolicismo, os-

sia delle nazioni e dei Governi cattolici, rispetto alle nazioni e ai

Governi protestanti, i quali si veggono prevalere in prosperity ed in

forza. E qui il Martin nota opportunamenle, che egli non parla di

altro, se non di cio che e esterno e politico. Or questo prospero mo-

vimento delle nazioni e dei Governi protestanti e da lui attribuito

alia lega del protestantesimo col razionalismo e colle setle masso-

niche e rivoltuose, alia posizione geografica e ad altre simili cause

accidental], e talora anche ingiuste. Ouanto poi il caltolicismo sia

alto di sua natura a render grandi le nazioni e i popoli, lo dimostra

coi fatti luminosissimi dei secoli, i quali precorsero la cosi detta ri-

forma. Egli prova esser vera ingiuslizia il rimproverare alia Chiesa

il presente decadimento di alcuni paesi cattolici, mentre questi sono

nella realta in miglior condizione dei paesi proteslanli, i quali hanno

1'apparenza sola di superiorita. L'assorbimento che del protestante-

simo fara la rivoluzione prepara I'acquisto che di esso far& a suo

tempo la Chiesa cattolica
; frutto della fcrmezza e della generosila.

che questa Chiesa adopera nei suoi combattimenti.

Nel nono libro si discorre dell'alleanza del protestantesimo colla

rivoluzione, della sua origine e del suo caraltere. Dopo averc di-

chiarata quest'alleanza nell'ordine delle idee, e nell'ordine dei fatti

con molta profondita ed accuratezza, il dotto Autore viene da ultimo

a raccogliere queste tre conseguenze.
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l.
a Una tale alleanza e apparente e bugiarda. In realta il protestan-

tesimo e destinato ad essere sopraffatlo dalla rivoluzione. Le chiese

protestanti saranno invase dalla democrazia.

2.
a

II razionalismo raoderno cogliera i vantaggi di questa falsa

alleanza. Esso e piu astuto, che non fu la filosofia del secolo XVIII,

ed insieme e piu forte
;
la qual fortezza e in parte cagionata dallo

stesso protestantesimo.

3. a La difesa della verita rimarra tutta a cura del solo caltoli-

cisnao. Opera difficile; ma il cattolicismo Terra a capo di compierla.

Esso combattera solo contro la rivoluzione, e solo restera superiore

in questa lotta. Cio sara la sua gloria ed il principio del suo trionfo.

Tal e T orditura, benche imperfettamente da noi esposta, del re-

cente lavoro dell' ab. Martin. II suo libro puo valerc ad aprire gli

occhi a molti ingannati, ed a confondere le astuzie del protestante*

simo, e quelle del naturalismo o ateismo contemporaneo. Esso fa

irasparire ad ogni pagina la vivacita dell' ingegno e la facilita del-

1' espressione del chiaro polemico ;
il quale per ragione di questo

volume ha ricevuto le congratulazioni e gli encomii di parecchi Ye-

scovi della Francia
,

e nominatamente quelli di monsig. Dupanloup

Yescovo di Orleans, di monsig. Langalerie Yescovo di Belley, e di

monsig. Mermillod Yescovo d' Hebron.

II.

De bonorum possessionibus ; commentarius HILARII ALIBRANDI, pro-

fessoris lufis civilis in Archigymnasio romano Romae
,

Leonardus Olivierius typographus 1869. In 8.
8
di pag. 104.

II chiarissimo professore Alibrandi ha spesso dettate erudite dis-

sertazioni intorno al dritto antico, fondandosi sopra i monument],

sieno greci sieno latini che ne rimangono. Commendevolissima si e

fra le altre la Dissertazione italiana, teste uscita alia luce, e che ha

per titolo : Dell' utilita che arrecano alia storia ed alle antichita

Id Dritto romano, gli scritti de' Greci interpreti e degli ScoliasH

I'Basilici; Roma, stamperia camerale 1869. In 4. di pag. 20.
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Ma piu particolarmente yogliamo qui far menzione del nuovo libro,

scritto in buono stile latino, il ciri titolo e messo poco innanzi.

Scopo ultimo di questo commentario e poter dare interamente

restituito il titolo De bonorum possessionibus, quale si era nell'Edit-

to perpetuo.- A tal effetto il ch. Autore, con la guida della storia e

col presidio di ogni maniera di document!
,
si giuridici e si lettera-

rii, si antichi e si ancora di recente scoperti, con brevita c con or-

dine percorre in quattro capi le \icende a cui fu soggetta 1'eredita

Pretoria, da' suoi primordii sino all' eta di Giustiniano. Quindi pre-

senta in un'appendice raccolto tutio il titolo edittale. Da ultimo offre

un indice dei frammenti superstiti dei libri, che Ulpiano, Giuliano,

Paolo e Gaio aveano scrilto per commentare questo titolo dell'Editto,

assegnato a ciascun frammento, sparso qua e cola nelle Pandette, il

capo dell' E ditto, al quale si riferiva.

L'edizione e ollremodo corretta ed elegante: la dicitura facile e

purgata: 1'ordine, la chiarezza e la brevita, somma: 1'erudizione poi

e la scienza del dritto romano estesa e profonda. Cotesto libro, ben-

che di si piccola mole, quasi nulla lascia a desiderare intorno a que-

sta parte storico-giuridica del diritto pretorio, la quale non pote

adequatamente conoscersi dagli antichi interpreti : anzi non rimane

punto inferiore ai lavori recenti, gia tentati sopra questa materia,

specialmente dai dotti alemanni.

L'utilita, che ne possono ricavare gli studiosi del diritto romano,

pei quali fu dettata quest' opera, e grandissima. Essi avendo sott'oc-

chio il testo di tutto il titolo edittale, comprendono ad un tratto Tor-

dine e la ragione dei titoli, che si hanno nelle Pandette : possono
;

assai di leggieri interpretare i rescritti del Codice e molto piu i fram-

menti del Digesto, i quali furono desunti dai libri che gli antichi

giureconsulti scrissero a commentare 1'Editto: possono infineconci-

liare 1'opposizione di molti frammenti che incontransi nel corpo del

diritto, come ci fu dato da Triboniano, non con sottili e cavillosi ra-

ziocinii, ma con la sola scortafedele della storia, la quale e al tutto

indispensabile al giureconsulto ed a chiunque voglia acquistare la

scienza dell'antico diritlo romano.
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II divoto dellMmmacolata Concezione di Maria. Istruzioni e pie pratiche

per la novena e per la festa di M. V. immacolata. Milano, tip. e lib. ar~

civ. Ditto, G. Agnelli, 1869. In 32. di pag. 38.

Ilmese di Luglio, consacrato in onore di sant'Anna Madre di Maria Vergine.

Foligno, tipografia Tomassini 1869. In 16. dipag. 144.

lo Sandrone e Farabutto. Dialogo (sul dritto che i protestanti si arrogano
di tradurre e commentare la Bibbia). Reggio (Emilia), tip. Bondavalli e

coinp. 1869. In 32. dipag. 16.

La pia unione delle Figlie di Maria e un padre di famiglia. Bologna, tip.

Mareggiani, 1869. In 32. dipag. 31.

Haecomamliamo queslo piccolo librettine a tulti avessero formato contro questa semplice ma utilis-

i genitori cristiani. Essi vi apprenderanno a co- sima istituzione, che tanto fiorisce ora in Italia,

noscere i vantaggi morali che dalla Pia Unione c mo! to piu merita di essere propagata ed al-

delle Figlie di Maria traggono le giovanette, e largata.

deporre, se ne hanno, quei falsi giudizii che

La Settimana santificata nella meditazione delle piaghe di nostro Siguore
Gesii Cristo. Piacenza, tip. F. Solari, 1869. In 32. di pag. 48.

Mazzetto di fiori offerto ai divoti di Maria, onde onorarla con frutto nelle

sue feste principali; colPaggiunta di alcune pratiche divote; per cura d'un

icerdote della diocesi di Torino. Torino, tipografia di G. Speirani e fi-

gli, 1868. Un vol. in 32. dipag. 302.
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ANON1MO Nuovo manuale compilato per il pratico esercizio clella divozionc

alia Madre di Dio Maria SS. Torino, tip. dell- Orat. di S. Franc, di Sa-

les, 1869. Un vol. in 32. di pag. 512.

Queslo Manuale e compitissimo. Esso contiene le feste di Maria SS;7ia, la settimana consecrala a

orazioni pei varil bisogni, giaculalorie, modo di Maria, il mese di Maggio, e quant' allro suol esse-

recitare il Rosario, novene, tridui e settenarii per re praticalo dai fedeli in onore dcllu B. Vergine.

Relazione clella festa del Centenario della Canonizzazione di S. Maria Mad-

dalena de' Pazzi, celebrata in Firenze nell
1

anno 1869. Firenze, tip. tosca-

na, 1869. In 16. di pag. 11.

Sacrifizii e consolazioni. Racconto, seguito da brevi cenni sulla rivoluzionc

francese del 1789. Torino, tip. di G. Derossi, 1869. In 16. piccolo dl

pag. 48.

Sul regolamento per gli educandati femminili, pubblicato dal Consiglio pro-

vinciale scolastico di Reggio Calabria. Osservazioni di un cittadino. Paler-

mo, tipografia Cittadina, 1869. Un opusc. in 16. dipag. 40.

La mania di voler tullo sottoporre a disciplina pagnie d' uno slesso reggimenlo di milizie sol-

governatiTa e una malatlia propria dei paesi relli dale. Le Osservazioni che qui abbianio sott'occhio

alia moderna: e tanto maggiore quanto c mag- sopra un tale Regolamento , sono savissime e

giore il grado di liberta che queste moderne co- debbono persuadere ogni persona di buon senso.

stituzioni promeltono ai popoli. Un belPesempio Ma non se ne persuaderanno coloro che gover-
ne porge il regolamenlo per gli educandati fern- nano: perche dicendosi essi liberali sarebbe gran

minili di Reggio di Calabria, pel quale anche peccato se operassero conforme ai codini, che la-

gl'Istituti privati son posti sotto la verga di sciavano fare per lo piu a ciascuno i fatli suoi

Presidenle, Ispettori, Direttrici, Sottodirettrici, con in casa sua, salvo quando recassero danno o mo-

metodo unico e universale, quasi fossero com- lestia ai Yicini.

Un buon Amico. Dialogo intorno alia Confessione, dato in luce da un Sa-

cerdote centese. Prato, tipografia Giachetti, figlio e C., 1869. Un opu-
scolo in 8. dipag. 32.

Due sorta di crisliani lasciano di usare al Sa- hanno coraggio di sobbarcarsi ad un peso che

cramento della Confessione con tanta ingiuria al scioccamente dicono intollerabile. Agli uni e aglt

divino Islitutore G. C., e con tanto danno delle altri risponde 1'Autore di questo dialogo, e lo fa

loro anime: gli uni sono quei crisliani di nome con tale evidenza di ragioni, che chi legge non

che avendo ormai perduta la fede, o negano la pure rimane disingannalo, ma resta altresl am-
divina Isliluzione c quindi la necessita di questo miralo e invaghilo di queslo divino Sacramento,

Sacramenlo, o la metlono in dubbio: gli altri sono cui 1'Autore dimostra non solamente necessario,

coloro che ne ammellono bensi la necessila, ma ma sommamenle soave, e sorgenle pur anco dei

vuoi per villa di animo, vuoi per pregiudizii non piu grandi beni cosi individuali, come sociali.

Un Sopra-tacco agli stivali di Gabriello Martinelli
; pel ciabattino deir altra

volta. A messer Gabriello Martinelli, ministro evangelico, un ciabattino di

Terni clie crede sinceramente al Cattolicismo romano, ed abborre il Van-

gelo martinelliano. Modena, tipografia del Commercio, 1869. In 32. di

pag. 24.

Versions in terza rima dei quattro capi delle lamentazioni del profeta Ge-

remia, col testo latino a fronte. Genova, col tipi del 7?. 7. dei Sordo-mntit

1869. In 16.o dipag. 58.

Le quatlro lamenlazioni sono tradotle in quat- 1'intelligenza scritturale del testo, ma molto esper-
tro canti di terza rima. Non v' 6 nome d'aulore: to dello stile e dell'armonia poetica italiana.

ma esso mostrasi non solo molto addentro nel-

ANTONELLI GIUSEPPE Vedi, Pendaglia Angelo.
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APICELLA STEFANO Cenno necrologico sulla vita della piissima gioyinelta
Emmanuela Galise di Cava de'Tirreni; pel sacerdote Stefano Aplcella. Ro-

ma, tip. Prop. Fide 18G9. In 32. di pag. 20.

A. T. I. 11 Vangelo, imica vera filosofia. Torino, tip. di G. Speirani efigli
1866. In 32.0 dipag. 48.

AUDISIO GUGLIELMO Compendio delle lezioni di Eloquenza sacra. Terza edi-

zione. Torino 1869, per Giacinto Marietti, tipografo-libraio. In 16. di

pag.XH-m.
AUSON1I POPMAE FRIS1I De differentiis verborum, cum additamentis loannis

Friderici Ilekelii, Adaini Dauielis Richteri, loannis Chrisliani Messerschmi-

dii, et Thomae Vallaurii, qui opus diligentissime retraclavit. Editio altera.

Angiistae Taurinorum, ex officina Asceterii Salesiani an. M.DCCC.LXY.
/ttl6.tft pag. 431.

BALESTRA PIER-PAOLO II Maestro del canto sacro. Edizione 2. a riveduta ed

aumentata dall'Autore. Firenze, tip. all'insegna diS. Antonino 1869. In

32. dipag. 62.

Lodammo gia la prima edizione di qaesto li- perehe le nuove cure dell'Autore 1'hanno mollo

bro nel fascicolo ill del 1 Agoslo 1868. Que- migliorata.

sta seconda edizione e piu ancora da pregiare,

BELLARMINO ROBERTO De ascensione mentis in peum, per scalas rerum

creatarum; auctore Roberto Card. Bellarmino, e Societate lesu. Opuscu-
lum primum. Ferrariac, ex typographeo Dominici Taddei MDCCCLXIX.
In 32. di pag. AT/-335. Bella edizione.

BELLINI Yedi, Tommaseo.

BERTELLI TIMOTEO Di un supposto sistema telegrafico magnetico, indicate

da alcuni autori dei secoli XVI e XVII. Lettera del P. D. Timoteo Bertelli

^ Barnabita a D. B. Boncompagni. Roma, tip. delle scienze matematiche e ft-

siche 1868. Un opusc. in 4.' di pag. 12.

BERTELLI TOMMASO Sacre prose e poesie del canonico Tommaso Bertelli.

Genova,tipoyr. di Gaetano Schenone, 1868. Un voL in 16. dipag. 296.

Gran parte delle prose e delle poesie del chiaro componimenti poetici di vario metro, alcuni dei

canonico Bertelli, raccolte nel presente volume, quali anche in dialetto genovese; e in lutti essi

hanno per soggeilo I'Arcangelo Raffaele. Semplici con una sudicienle coltura di stile e facility di

nell'andamento e nello stile, ma pieni di utili verso vanno congiunti sentiment! di molta pieta

ammaestramenti e di opportune applicazioni sono e divozione. De' medesimi pregi sono fornite le

i dieci discorsi, recitali nella Novena e nel giorno molteplici allre poesie di sacro argomento, che

dclla fesla del S. Arcangelo. A questi fan seguito compiono il volume.

B1GINELLI LUIGI Biografia di Monsignor Alessandro Beminiac de' marchesi

D'Angennes, Arcivescovo di Yercelli, con notizie storicbe di sua famiglia.
Torino tipografia C. Favale e compagnia 1869. In 16. di pag. 32.

-BONACCORSI PIETRO II Greato neU'immacolato Concepimento della Vergine
Madre di Dio e nella proclamazione ditanto mistero. Decasillabi. Tipogra-

fia M. Giiidarelli. In 4. di pag. 11.

>SUET GIACOMO BENIGNO In onore di S. Pietro Nolasco, panegirico di

Giacomo Benigno Bossuet
;
tradotto dal sac. Antonino Dalii, termitano. Ter-

ii mini, tipografia imerese, largo dei tribunali 1869. Un opusc. in 8.e di

pag. 14.

ISCAR1NI GIUSEPPE Lettere pastorali di Monsignor Giuseppe Buscarini,

prof, di Filosofia razionale e di Diritto naturale, canonico arcidiac. e prima
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dignita della Cattedrale, vicario generale capitolare della Diocesi di Borga
S. Donnino. Bologna, per Ate. Mareggiani 1869. Un vol. in 16.#c-
colo dipag. 270.

Le leltere paslorali di mons. Buscarinl non so- mo, il Concilio ia rapporto alia civilla e liberla

no solamente aulorevoli per la sua dignila, ma dei popoli, e via dicendo. E questi argomenti

eziandio persuasive per la intrinseca loro dotlri- sono svolti con tale profondila ed ampiezza di

na. Esse tratlano argomenti acconcissimi ai bi- vedute, e con tale cliiarezza di stile, che attira-

sogni dell'ltalia presente: come sono il Cristia- no necessariamente la convinzione dei lettori.

nesimo civile, il Progresso fuori del Cristianesi-

CANTU'CESARE Del soprannaturale ; per Cesare Cantii. Napoli, tipografia di

Stanislao di Leila, 1869. Un opusc. in 32. dipag. 94.

CHANTREL Vedi, Rokrtacher.

CHIARPA G. Relazione e programma per la scuola-asilo infantile di Borgo
san Donnino. Parma, tipografia di Pietro Grazioli 1869. Un opusc. in 8.

dipag. 56.

Questa Relazione non avrebbe meritata una validate le quali hanno essi poscia stampato

menzione nella noslra Bibliografla, perche infor- ognune da se, una sapiente esposizione dei mo-
mata a non retli principij, come sono 1'esclusio- livi, pei qwali sono da disapprovare gli asiii di

ne del prete dagli asili d'infanzla, il silenzio infanzia, fondati al di fuori del concorso del clc-

compiuto intorno all'islruzione rcligiosa da darsi ro ,
anzi sottratti al tutto alia costui direzione

ai fanciulli, 1' istituzione di asili per 1'assoda- vigilanza. Queste due egregie dissertazioni tro-

mento e 1'incremento dell'Italia, e va discorren- vansi citate, sotto i nomi degli autori loro, che

do. Ma pure abbiamo avuto una buona ragione sono Facini e Orlandi, in questo stesso nostro

di farlo. In fine della Relazione vi e un' Appen- quaderno. Abbiansi essi qui il meritato elogio e

dice, la quale contiene due lettere diretle al si- della loro fermezza nel pubblicare 1'opinione lo-

gnor sindaco Chiarpa da due suoi concittadini, ro avversa alia correnle voga del giorno, e del-

I quali rifiutansi di concorrere col loro denaro la sincerita del loro cattolicismo, e della giu-
a quell'istituto e ne danno ottinia ragione. A con- stezza delle loro osscrvazioni.

CRISTOFANINI ALFONSO Amore verso i figli del pepolo ;
discorso familiare.

Bologna, per A. Mareggiani 1869. In 32. di pag. 30.

CUSMANO BERNARDINO La guida dei religiosi dispersi nei tempi present!. Edi-

zione 2. Milano, tip. elib. arciv. DittaG. Agnelli 1869. In 32. di pa*

gine 38.

DA CIVEZZA MARCELLING Delle relazioni dell'Archeologia con le Belle Arti.

Discorso. Napoli, tip. de frat. TestalWS. In 8. di pag. 28.

L' Eucarislia. Discorso. Napoli, tip. de' frat. Testa 1868. In 8. di pa-
gine 16.

Per un episodic della storia di S. Maria Maddalena. Ragionamento. Napoli,

tip. all'insegna del Diogene 1869. In 8.
8

dipag. 19.

Storia della Passione di Gesii. Ragionamento. Napoli, tip. all'insegna dt

Diogene 1869. In 8. dipag. 22.

D'ALESSANDRO LUIGI Nuovo argomento sulla Religione cristiana unica

vera ;
analizzato teoricamente dai giureconsulto Luigi D'Alessandro. Fin

ze, tipografia delle Murate 1868. Un opusc. in 16. dipag. XX.
DALIT ANTON1NO . Vedi, Sossuet Giacomo Benigno.
D' AVINO VINCENZIO Enciclopedia delFecclesiastico compilata dall'abb, Vi

cenzio D' Avino, e continuata dalP. A.Pellicani. Edizione seconda, rivec

ta, aumentata e in parte rifusa. Torino} Pietro di Giacinto Marietti,

pografo editore. Dispensa 59. a - 64.a In 4.
9

da pag. 649 a pag. 1038, ove

termina il vol. IV, ultimo della edizione.
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DAMANET Manuale per eleggere uno stato di vita, .ad uso dei direttori spi-

ritual! e della cristiana gioventu. Versione dal testo francese con molte

correzioni ed aggiunte, fornite dalFautore. Venezia> tip. Emiliana 1869.

Un vol. in 16." di pag. VIII-360. Vendesi lire 1,75.

Per far intenderc lo scopo e il valore di que-

sto libro ci basti il por qui per disteso la let-

tera che scrive al pio e dotto suo autore 1' il-

luslre Vescovo di Poitiers, lume e gloria della

Chiesa di Francia. Essa e come segue :

Reverendo Padre - IIo letlo il vostro Ma-

nuale 'per eleggere uno stato di vita, ad uso

dei direttori spirituals e della, cristiana gioven-

tu, e mi duole di non aver potuto manifestare piu

presto la singolare estimazione in che tengo que-

slo libro, il quale si aggira inlorno le piu im-

portanti determinazioni della nmana vita, git-

tando su quesle capitali quistioni i lumi tutti del-

la cristiana doltrina e della scienza deile Tie del

Signore. Desidero che questo volume, pieno di

tanta sostanza sia posto fra le muni di quanli

hanno il carico di guidare la gioventu, e mi con-

gratulo con voi, Reverendo Padre, pei felici ri-

sullameuti che omai si ottennero da si vantag-

giosa pubblieazione. Accogliete, ye ne prego, le

proleste della mia rispeltosa osservanza. Poitiers,

il di JO Marzo 1863. f L. E. Vescovo di Poitiers.

Solo noi ci permettiamo di aggiungere che 1'uso

del libro, benche dallo scrillore stesso destinato

a guida morale dei Direttori della gioventu, puo
utilmente estendersi ai giovani stessi, piu pro-

velti in eta e maturi in senno; i quali vi ap-

prenderanno ulilmente i doveri dei varii slati di

vita da abbracciare, e il modo onde distinguere

la chiamata del Signore.

DE ANGELIS CLEMENTE Vedi, Dupanloup Felice.

DE TRUEBA ANTONIO Credo in Dio. Uno tra i racconti di color di rosa; per

per D. Antonio De Trueba. Bassano, tip. e litografia Roberti 1869. Un

opusc. in 8. dipag. 41.

De Trueba e autore spagnuolo, pieno di sem-

plice 'schieltezza nel raccontare, pieno di fede

cattolica nel moraleggiare , pieno di immagini
nel descrivere. Egli ha pubblicato un caro libro

Eacoonti color di rosa, dal quale il sig. Trivel-

lini tradusse questo che ha per titolo Credo in

Dio. Vien messa in iscena una dolce e Candida

fanciulla, alia quale il genitor suo volteriano a-

vea cereato con ogni opera di inoculare 1' incre-

dulila, e che non trovo pace ne serenita mai sin-

che non comincio a credere ancor essa a Dio, a

Gesu Redentore, alia Vergine, ai Santi, e a pre-

garli caldamente, e a praticare i doveri del cri-

stiano.

DRAGO RAFFAELE Considerazioni sopra una nota del sig. Rayet suiraurora

boreale. Genova, 1869. 7n8.' dipag. 16.

DEGGIOVANNI RINALDO Panegirico di S. Francesca Romana. Roma, Civilta

Cattoliea 1869. In 8. di pag. 19.

DUPANLOUP FELICE L'educazione, per monsignor Felice Dupanloup, Vesco-

vo d'Orleans, membro deiraccademia francese. Versione italiana di D. Cie-

mente De Angelis, gia professore di Letteratura greca, latina, italiana e di

sacra Eloquenza. Volume secondo DelFautorita e del rispetto neiredu-

cazione. Parma, Pietro Fiaccadori 1869. In 16. di pag. 755'.

TACINI G1ULIO Sull'opuscolo : Relazione e programma per la scuola - asilo

infantile di Borgo san Donnino. Osservazioni di Giulio Facini. Modena, ti-

pografia di Andrea Rossi 1869. Un opuscolo in 8. dipag. 19. Vedi,

Chiarpa G.

)NI FRANCESCO La vita di Faustina Fangarezzi, sposa air eccellentissi-

mo signer dottor Giovan-Antonio Bianconi ; scritta dal canonico France-

sco Fantoni, Bologna, tipografia Felsinea 1869. Un opusc. in 8. grande
di pag. 64.

Fantina Fangarezzi di Bologna fu giovane di quattro lustri, e in essi fu la consolazione dei

riti altissimi, di cuore oltre modo affettuoso, di suoi genitori, che Febbero flgliuola docilissima,

pieta viva e sineera, e tutta dedita agli sludii del- e della casa Bianconi che 1' ebbe sposa affezio-

le belle aril e dei lavori donnesclu., Visse soli Data. Nei due stati diversi die prove dellc piu
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solide virtu che a donzella crisliana si conven- candore di racconto e di slile , che leggcrassi

gono, e fa i'amore e rammirazione di tutti. Que- molto gustosamente e vanlaggiosamenle da tulle

sta vita si ediQcante vien descrilta dal ch. can. le giovanette ilaliane.

Fantoni con si appropriate riflessioni e con tai

FENELON Intorno alia comunione frequente, con appendice. Versionc dal

francese di L. Matteuzzi. Milano, tip. lib. arciv. Ditta G. Agnelli 1869.

7n32. dipag. 47.

FERRINI GIOACCHINO 11 Giardino mariano, ovvero Maria Vergine simboleg-

giata nei fiori; discorsi del P. Gioacchino Ferrini del CC. RR. Ministri de-

grinfermi. Roma 1859, coi tipi deWOsservatore Romano. Un vol. in 16.

piccolo dipag. 461.

II disegno colorilo in queslo corso di Sermo-

ni pel mese di Maggio si e di descrivere ogni
di un flore, e sulle qualita di quel fiorc sco-

prire un simbolo d' una virtu, d'un privilegio,

d'una gloria di Maria SSma. Fiori adunque nel

tema doveano necessariamente trovarsi : ma 1'in-

dole dell' oratore ha fatto viepiu ancora fiorire

queslo mistico giardino; poiche la gaiezza del-

le immagini, la vivacila delle descrizioni, la col-

lura dello stile, la copia degli affetli, onde lo

ha per cosi dire infiorato tutto, il rendono oltre-

modo leggiadro ,
si che non di raro sembrano

trasfondersi nella prosa le gaie leggiadrie della

poesia. Non sono pero sterili di frulti lanti fio-

ri: il concetto dello scritlore si e d' innamorare

il cuor cristiano dei pregi soprumani di Maria

SSma, e rivolgerlo alia pralica della virtu e del-

la pcrfezione.

FILOCARD10 11 santissimo Cuor di Maria. Lelture ed affetti. Torino,

grafia di G. Speirani e figli 1868. Un vol. in 32." di pag. 255.

FLACCO Q. ORAZIO L'arte poetica di Q. Orazio Flacco
; recata in versi ita-

liani da Giovanni Pirani. Faenza, tipogr. di P. Conti 1869. Un opuscolo
in 16. dipag. 43.

Se il tradurre convenientemente nel volgar

nostro un qualsivoglia classico latino e difficile

impresa, difficilissima cosa e il tradurre Orazio,

scriltore singolarissimo nei concetti, nelle forme,

nolle immagini, nello stile. Indi deriva 1'aver

esso avuto tanti e non ignobili traduttori, e pur

tutlavia il desiderarsi ancora un vero Orazio ita-

liano: dal che nasce il continuo tentare che

tanti fanno di raggiugnere questa meta. Fra co-

loro, e son molti
,

che ai di nostri corrono un

tale arringo, piu felicemente degli altri, nove-

riamo il ch. sig. Pirani, che ha stampato alcu-

ni saggi delle sue version! oraziane in poche

delle epislole, e nella lettera aiPisoni. Questa e

quella qui annunziata. Essa s'ailiene fedelmente

al testo dal germano Ritter pubblicato in Lipsia :

ha stile stringato ma senza durezza : e elegante

ma non affetlato
;
e serba nel concettoso senten-

ziare molta similitudine coll'originale latino. Spe-

riamo che 1'ozio onorato da si utile studio basli

lanto al Pirani, che valga a compiere la versio-

ne di tutle le poesie di Orazio: perche da quel

poco che ora ha pubblicato ci auguriarao di ol-

tener da lui una versione degna di Orazio.

FRANCES1A G. B. Nelle esequie del teol. G. A. Destefanis. Discorso fune-

bre. Torino, tipografia dell'Orat. di S. Francesco di Sales 1869. In 8.

di pag. 30.

FRANC10SI GIOVANNI Gregorio VII giudicato da Dante. Considerazioni. Me
dena, tip. Andrea Rossi, 1869. In 16. di pag. 32.

11 dotto autore dimostra con salde pruove che

Dante ha nell'ampia sua mente formato giudizio

adequate, e negli scritti espresso alia estimazio-

nc dei tre magni spiriti, quali furono Damiano,

Matilde e Gregorio, simboleggianti tre principii

sommi della cristiana civilta, contemplazione del

vero, amore del bene, e polesta di giustizia.

GALGANI CARLO Avvertimenti morali, specialmente per i giovinetli de

scuola comunale di Porcari; del dolt. Carlo Galgani. Lucca, tipografia
T. Torcigliani 1869. In 32. di pag. 28.

GASPARINI SIMONE Elogio funebre dal revmo D. Alessandro Cernuschi. Bt

gamo alta citta, presso C. Colombo lib. edit., 1869. In 16. di pag. 27.
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UHILARDI GIO. TOMMASO Sanlo Giubbileo ed indulgenza parziale per le fe-

ste dell
1

Incoronazione della Madonna di Mondovi, nei giorni 14, 15, 16,

17 e 18 prossimo venturo Agosto. Mondovi, Carassone, prcsso Giuseppe
Franco tipografo vescovile, 1869. Un fol. in 16.

GIORDANI LODOVICO Triduo di meditazioni e di preghiere in preparazione
alle feste dei santi Apostoli di Gesii Cristo, ecc. Movereto, stab. lip. di V.

Sottochiesa, 1869. In 32. di pag. 28.

GIORGIO ANTONIO 11 Sacerdote catlolico esultante nel di 11 Aprile 1869.

Padova, tipografia del Seminario, 1869. Un opusc. in 8." di pag. 21.

GUGINO GIUSEPPE L' azione della Chiesa nella liberta e civilta dei popoli.

Napoli, stab. tip. di G. Gallo, 1869. In 8. di pag. 74.

llo scrillo con I'animo pieno di fede, confes-

sa di se medesimo 1'Autore: e leggendo il libro

si scorge che cio e verissimo. Quesla pienezza

di fede in effello gli ha falto cercare nclla sto-

-ia delle vicende urnane e della giurisprudenza

civile e sociale i progress! che il Cristianesimo

lia fatto fare al consorzio umano nella via della

liberta e della civilla. Quesla pienezza di fede

gli ha suggerito tante belle e splendide idee in-

torno alia Chiesa e allo Stato, e gli ha falto

schivare gli scogli in cui facilmenle rompe chi

naviga in questi mari senza la bussola della ri-

velazione divina. Questa pienezza di fede lo ha

acceso di zelo, per I'ammonimento e 1'islruzione

soia della gioventu, alia quale dedica il suo li-

bro, e rivolge spesso calde e affettuose parole.

fiUIDO DA PISA I fatti d'Enea, libro secondo della fiorita d'ltalia; di frate

Guido da Pisa, carmelitano. Torino, tip. dell'Orat. di S. Franc, di Sa-
les 1869. In 32. di pag. 192.

agl'Imperatori successor! diGiulio. I due soli primi

libri sono cognili: gli allri smarrili. Questo & il

secondo, e descrive nel purgatissimo serrnone del

trecento i falti di Enea. Edizione, tra le moltis-

sime che ne abbiamo, buona ed economica.

liberta, al Direttore del giornale La Li-

tip, del com. G. NoUlc, 1869. In 16.*

za e la riflessione gli ban falto evidente che la

vcra liberta non si trova fuori del Cattolicismo:

e questo suo ravvedimento non solo fa pubblico

colla stampa, ma vuol rendere proflcuo esempio

per gli altri manifestando la via che tenne il suo

discorso per convincersi di questa vcrila.

Frale Guido da Pisa, carmelitano, tradusse poco

\3opo 1'eta di Dante, dal latino in volgaie alcuni

'falti memorabili per gli antichi, e speziaimente

per i Romani, restringendo in selle libri la sto-

fia d'ltalia, dai Re predecessor! di Enea fino

INCARNATI GIUSEPPE Cattolicismo e

berta Cattolica di Napoli. Napoli,
di pag. 16.

E quesla una schietta professione di fede catto-

Sica, che fa con tulta sincerita 1'Autore, il quale

aiel 1860 travolto nel turbine delle passioni an-

ticaltoliche scrisse contro il Papato, come isli-

luzione che la democrazia era costretta a con-

dannare per sempre (pag. 13) . Ora 1'esperien-

.ISOLA I. G. Un po
1

di critica al socialismo; del prof. I. G. Isola, dottore in

filosofia, socio della R. Gommissione pel testi di lingua ecc. Modena, tipo-

grafia dell'erode Sofc'an,1869. Un opusc. in 8. di pag. 54.

Opera egregia, sebbene di non grave mole, e evidenlissimi che vi sono arrecali, altrcilanto

<quesla del ch. prof. Isola. Vi e la confulazione amena per la forma del dialogo e per la cbia-

jel socialismo, quanto seria per gli argomenti rezza e leggiadria dello stile.

GRECA GAETANO Le lamentazioni di venticinque milioni di Geremia ,

precedute da un romanzo -
prologo ;

del sac. Gaetano La Greca. Palermo,

iipogr. Barcellona, via dell'University 44, 1869. Unvolumetto in 16. di

pag. 76.

11 rev. sacerdote La Greca e un di quei begli flessioni comiche che vi fa sopra. Avendo avulo

aori che san trovare in ogni cosa il suo lato la sventura d'essere compreso nella lisla dei con-'

icolo; e dove altri farebbe le disperazioni per dannati a domicilio coatto, e quello che e ancor

pene che soffre, esso eccita al riso per le ri- peggio, di cominciare questo iniquo esilio coa

ie VII, vol. Y/7, fasc. 467. 37
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piu inlque prigionie, aceompagnale da ogni sorla Le Lamenlazioni sono la sposizione del roalcon-

di mali tratlamenli, esso nel descrivere queslo lento universale degli Italiani, esponendo i fatti

fatto ci pone su lanti sail e tante faeezie, die e indicando le cagioni. Anche qui il suo proce-

pare voglia descrivere unicamente uaa burla da dere e pieno del suo consueto brio : non sempre

buontemponi. Questa sloria, che esso iutitola Lo gentile, non sempre colto, ina spesso faceto e

Scarafaggio, e il preambolo delle Lamentazioni: spigliato. Cio per la forma. Per la sostanza ha

e se la pulitezza dello stile, e 1'atticM dei sail mille non cento ragioni davendere, e le sue con-

rispondesse all'abbondanza delle sue lepidezze, siderazioni sono vere, aggiustate e piene di buon

sarebbe leggiadrissimo e non disutile racconto. senso.

LASINIO FAUSTO Prima lezione del corso linguistico straordinario, di Fau-

sto Lasinio, professore ordinario nella H. tlniversita di Pisa. Pisa, tipogr,
Citi. Un opusc. in 16. di pag. 30.

LHOMOND C, F. Epitome historiae sacrae, auctore G. F.Lhomond, grammaticae
studiosis praescriptum. Accedit lexicon latinc-italicum. Augustae Tauri-

norum, ex officina Asceterii salesiani anno M. DCCC. LXVI. In 16. di

pag. 110.

LISI SEBASTIANO Elogio funebre del chierico can. Antonio Maiore Anasta-

sio, recitato nelle sue esequie dal suddiacono Sebasliano Lisi. Messina,

tip. del commercio 1869. In 8. di pag. 16.

L. M. Salmi dodici, dedicati air immortale e glosioso Pontefice-Re Pio IX

nel XXIV anniversario del suo innalzamento al trono. Lucca, tip.Landij
1869. / 8. dipag.ZQ.

MANARI GIO. LOHENZO Parole dette al popolo di Cori il di 21 Giugno 1869.

Sensa indicazione di tipografia. In 8. di pag. 11.

MAH1GLIASO LU1GI II Giardiniere di Maria. Addio e ricordo del mese di Mag-

gio. Napoli, direz. delle hit. catt. 1869. In 32. di pag. 16.

- Orazione funebre per la signora Amalia Marigliano, nata Carrillo ; recitata

dal suo amanl'issimo figlio Luigi, nella cappella Amoretti a' 28 Aprile 1869.

Napoli, direzione delle Letture cattoliche. Un opusc in 8. di pag. 40.

fflATTSUCCI L. Vedi, Ftnelon.

MAZZONI E FRANCHI Biblioteca di sacri oratori moderni italiani e stranieri
,-..

pubblicati e tradotti da Baldassarre Mazzoni e Leopoldo Franchi, canonico

della cattedrale di Prato. Vol. VIII. Prato, tip. di Ranieri Guasti 1869.

Un vol. in$.dipag. 313.

ME1LLASSOUX R. G. Della maldicenza nel secolo decimonono ;
di R. G. Meil-

lassoux; opera dedicala a monsig. Mermilled
,
Vescovo d'Hebron, Ausi-

liario di Ginevra, e approvata da diversi Vesco^vi della Francia. Prima tra-

duzione italiana, per A. G. sacerdote pratese. Prato, tipogr. Guasli 1869.

7nl6.' dipag. 190.

Ecco come in una lettera scritta all'autore giu- didatlica, quanto dalla aCfetlazione romantica. Chi-

dica del suo libro il dottissimo Vescovo di Ro- unque vi leggera, sentira desiderio di diventar

dez. E un ottimo libro, un libro di morale pra- migliore e di schivare i peccali di lingua, tanto

tica sopra uno dei punli piu importanli della vita facili a commeltersi quanto difflcili a ripararsi, sc

cristiana, e voi 1'avete saputo render dilettevole non e di que'tali che son caduti nelle stravaganze

colla disposizione delle materie, colla forza del della morale indipendente, e rimarra convinlo di

ragionamento, colle citazioni degli autori, col cio che dice un Padre della Chiesa, cioe, che chi

riportare fatti interessantissimi, con uno stile dice male, ha il demonio sulla lingua, e chi

chiaro, puro e grazioso, lontano tanto dall'aridila 1'ascolta, lo ha nelle orecchie.

1HESINI MASSIMIHANO MARIA Fosca e Maura, martin di Ravenna. Dramma
storico. Ravenna, tip. di G. Angeletti, 1869. In 32. di pag. 78.
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MIGLIOR FRANCESCO L'uomo falto ad immagine cli Bio. Lezioni scritturali.

Cayliari, tip. dl A. Alagna, 1869. Quattro opuscoli in 8. di pag. 16

dascuno.

II ch. can. Miglior, teologo nella Metropoli-

lana di Cagliari, prima di por (ermine nolle sue

Lezioni scrillurali alia storia di Noe, prese a com-

mentare la cagion del divielo fatto a quel Pa-

triarca da Dio di spargere umano sangue, che

fu ad imaginem quippe Dei factus est homo.

Tolse da questo passaggio dei sacri libri occa-

sione di rintuzzare la baldauza d' un professore

deU'Univcrsila cagliaritana, il quale avea nella

scuola enunciate chese I'uomo era fatto ad ima-

gine di Dio, era pur fatto ad imagine delta

scimmia. In qualtro lezioni adunque conseculi-

YC, tulle e quallro slampate, scbbene in librello

separate ciascuna, esamino e discusse con argo-

menli lolti dalla filosoGa, dalla leologia e dalla

rivelazione 1'opinione di coloro che fanno I'uo-

mo o simile alia scimmia, o discendenle dalla

scimmia, o perfezionamento della scimmia. Sia-

mo pur troppo a tempi che cio debbesi dalla

sacra cattedra oppugnare in chiesa ad islruzio-

ne dei fedeli : lanto quesla insipida asserzione

predicasi per tutto dai miscredenti I !l Miglior la

confuta egregiamente, e i suoi quattro discorsi

sono per quest' uopo importanlissimi.

MILANI CARLO La gioventu cristiana, aggregata agli oratorii, guidata sulle

vie del Paradiso. Quarta edizione ritoccata ed accresciuta. Operetta che

puo servire per ambo i sessi ;
del sacerdote Carlo Milani, parroco di C<as-

sano d'Adda. Milano, tipografia del Patronato, 1869. Un vol. in 32. di

pag. 340.

MORA TOMMASO Nelle esequie di nions. Alessandro de' marches! D'Angennes,
Arciv. di Vercelli.Elogio funebre. Vercelli, tip. e lit. Guidetti,Perotti.In

tidi-pdg.ffl.
NARDI FRANCESCO Sulla teorica della Religione e dello Stato del conte Ma-

miani, e particolarmente del suo ultimo capo sul Concilio. Discorso letto

aH'Accademia pontificia di Religione cattolica nella seduta del 1 Luglio
1869. Roma, tip. di Prop. Fide, 1869. InSsdipag. 27.

Osserva il chiarissimo e cosi illustre Prelato,

autore di quesla dissertazione , che non e cosa

facile il rispondere con un breve ragionamenlo
a un libro di 300 pagine, soprallulto quando e

un libro del conte Tereazio Mamiani. Noi poi ri-

piglieremo che non c cosa facile per molti al-

tri, mae facilissima quando chi risponde e mon-

signor Nardi, che suole andar drilto allo scope,

dir mollo in breve, e non distrarsi ne distrarre

il leltore in cose minute e accessorie, pognamo

ORLANDI GIOVANNI Trattenimento epistolare con un sindaco, ossia Fopu-
scolo : Relazione e- programma per la scuola -asilo di Borgo S. Donnino,

preso ad esame, dalFavvocato Giovanni Orlandi. Modena, tipografia di

Andrea Rossi 1869. Un opusc. in 8. dipag. 33. Vedi, Chiarpa G.

PACETTI RAFFAELE Tre vite di Santi, ridotte ad uso dei giovanetti da Raf-

faele Pacetti, preteromano. Testo di lingua. Viterbo, presso Sperandio

Pompei 1869. Un vol. in 16. dipag. 198.

Le tre vite de Santi qui raccolte sono tralte

dal volgarizzamento delle vite dei SS. Padri, tesoro

di buona lingua e di santissimi ammaeslramenti

cristiani. La sloria di Tobia c la prima: ed essa

e la pretla versione del libro ispirato di Tobia,
?Ua dal ch. editore nei luoghi opposti alia

la del sacro testo, e da lui annotata per chia-

pure che bellissime. E tale c il procedere di que-

sto discorso. Esso prende di mira i punti prin-

cipalissimi, posti dal Mamiani a base del suo li-

bro, e sgonflalili con 1'aguzzo suo stile, come

fossero palloni pieni di aria vana, toglie ognt

forza ai eonseguenti che ne discendevano, come

appunto sgonflalo il pallone precipita a terra

ogni allro oggetto che esso portava sospeso in

aria.

rire i luoghi o tralasciali o mal tradolli dal vol-

garizzatore. II testo scello per la edizione e quello

dato in luce dal P. Cesari. Segue la vita di

S. Giovanni, e poi quella di S. Maria Maddulena;

dislinlc dall' edilore slesso in capiloli, chiosate con

brevi noterelle, emendate negli errori evidenti del

teslo, e ridolte a buona e corrente lettura.
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PAPALINI FRANCESCO I fiori a Maria nel mese cli Maggio. Anacreonticlw*.

Roma, tip. de'fratelli Monaldi 1869. In 32. dipag. 44.

II ch. sig. Papalini ha in queste sue belle poesie trasfuso un esalo soavissimo di devoti affeUi,

che veramente le rendono fiori non solo leggiadri ma olezzanti.

PABINI E MAPiCUCCI Poesie di Lodovico Parini e di Carlotta Marcucci.

Imola, tip. d'Ignazio Galeati e figlio 1869. Un wlumetto in 16. di pa-

g inc XII -87.

Lodovico Parini, giovane di niolte virtu, di blicate. Esse gareggiano per la elegante pulf-

coltissime letlere e di alti spiriti, rapito lesle dalla tezza dello stile, per la soave loro armonia, per la

morte in Roma ovo era nato, voile essere igno- condotla dei pensieri, e per lo squisilo gusto che

rato fine-he visse, per singolare modestia di ani- in tulte domina, colle migliori die siensi puti-

mo: e pure e.bbe valenlia nello scrivere versi blicale in questa nostra eta. Spesso tratlano e ve-

ilaliani singolarissima , che gli avrebbe catti- ro di amore: e sono di quel tempo nou breve,

-vata stima di eccellente poeta. II ch. sig. Lu- in che Lodovico e Carlotta erano 1'uno all' all n<

dovico Muratori, amico suo, ha polulo raccor- impromessi: ma cosi castamente ne parlano, cl-

re alquante delle sue poesie, e congiuntamente vi si scorge la gentilezza e nobilla del cuore.

a quelle delle moglie di lui Carlotta Marcucci, Ma spesso allresi trattano argomenli moral! c re-

discepola ed emola nell'arle del poetare al suo ligiosi con grande altezza di scnsi, e vi si scor-

consorte,ha ora in una elegante edizione pub- ge 1' animo sinceramente pio di chi le detto.

PECORINI D. C. Delizie scritturali, ossia apparato di sacri testi, colla ver-

sione italiana. Si aggiugne la Stella divina che scorge Tanima pelle diver-

se sue vie. Torino, tipogr. dell' Orat. di S. Franc, di Sales 1869. Un.

vol. in 32. di pag. 408.

IS'elle presenti condizioni d' Italia qucsto pic- te), ai Sacramenti (III." parte), ai doveri della vir-

colo libretto del chiaro e dotto sacerdote Peco- til (IV.
a

parte), ai vizii da schivare (V.
a

parle).

rini ha grande importanza : giacche dimostra co- Per compiula istituzione religiosa il libro sareb!^

me tutto 1'ediflcio caltolico riposa piu o meno insufficiente: sufflciente e mollo utile riescc per

diretlamente sopra 1'autorita della Bibbia, che i quella parle che risguarda la polemica contro i

protcslanti invocano incessantemente appunto con- protestanti , e come tale non solo e da commen-

tro la Chiesa cattolica. Cio c ampiamente ap- dare, ma da raccomandare assai caldamenle.

plicalo ai dommi
(f.

a
parle), ai precetti (II." par-

PELLICANI A. Vedi, D'Avino Vincenzo.

PENDAGLIA ANGELO Sopra Tavvenimento al seggio ducale di Ferrara di

Ercole Secondo
; leitera descrittiva di Angelo Pendaglia, con cenni preli-

minari del canonico Giuseppe Antonelli. Ferrara, lipogr. Bresciani 1861K

In 8. dipag. 24.

PERSOGLIO BENEDETTO Vedi, Aeften Benedetto.

PIRANI GIOVANNI Vedi, Flacco Q. Orazio.

PIZZARDO GIUSEPPE La santificazione della Domenica. Versione sulla quinla
edizione francese, con aggiunte. Torino, tip. diG. Speirani e figli 1869.

In 32. di pag. 44.

P. M. La verita del Simbolo apostolico contro I'lncredulita del periodico
L'Educatore popolare di Padova. Osservazioni di D. P. M. Reggie-Emi-
lia, tipografia Luicji Bondavalli e compagni, 1868. In 8. di pag. 67.

REDI E POGGESI X Giugno MDCCCLX1X fausto natalizio di Sua Altezza im-

periale e reale Ferdinando IV, Granduca di Toscana. Un sonetto inedito del

Redi, ed uno del Poggesi. Edizione in 4. senza nessuna data.

ROHRBACHER Storia universal della Chiesa cattolica dal principle del

mondo fmo ai di noslri
; delFabate Rohrbacher, dottore in teologia dcl-

FUniversalita cattolica di Lovanio, professore nel seminario di Nanci, ecc.
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Prima traduzione ilaliana sopra la terza edizione, contenente moltissime

aggiunte e correzioni deirautore, in seguito agli appunti fatti alle due pre-

cedent! edizioni; aggiuntavila continuazione fatta dal Chantrel. Terza edi-

zione. Torino 1869, coi tipi dl G. Marietti. Edizione in 8. volume VIII

di pag. 802, vol. IXdipag. 839, vol. X dl par/. 970, vol. XI di pag. 807.

ROMEO SALYATORE 11 capitolo della cattedrale -
parrocchiale

- vescovile

Chiesa di Patti innanzi al Trlbunale civile circondariale di Palti conlro il De-

mB&lo.Napoli, presso Vincenzo Manfredi 1869. Un opusc. in 4. di pag. 39.

ROZZI FRANCESCO La felicila di cbi si consacra lutto a Dio. Bologna, tipo-

grafia delle pic. lett. catt. 1869. 7w32. dipag. 32.

SELECTA EX LATINIS SCRIPTOR1BUS in usum scholarum. Augustae Taurino-

rum,, ex offitina Asceterii salesiani. Ed. in 16.

Sonosi stampati nella tipografia dell' Oralorio secundus Phaedri fabularum liber tertius ,

di S. Francesco di Sales in Torino in varii ni- quarlus el quintus M. T. Ciceronis de sene-

tidi libretti alcuni squarci dei classici Jatini che ctule et de somnio Scipionis Epistolae sele-

soglionsi piu usare nelle scuole. L'cdizione e di- clae omnium brevissimae et faciles; liber primus

ligenternenle corrella sopra i migliori testi : e Epistolae selectae; liber secundus Philip-

qualcuno di essi e corredato di note. II prezzo pica terlia in Marcum Antonium, et Oratio pro

di ciascun volumelto e tenuissimo , riducendosi Archiapocta C. Corneiii Tacili vitaC. I. Agrico-

quasi sempre a pochi soldi. Ecco qui indicati lae Corneiii Ncpotis vitae Imperatorum Lho-

alcuni dei titoli di questi libretti. mond Epitome lustoriae sacrae, accedit lexicon

T. Livii historiarum liber primus C. I. Cae- latino-italicum Ex operibus Publii Ovidii Na-

saris commenlariorum de bello gallico liber pri- sonis selecta in usum scholarum C. Plinii epi-

mus et secundus C. Cr. Salluslii de coniura- slolae selectae
;

liber unicus Quinti Iloratii

xatione Catilinae C. Cr. Salluslii de bello iu- Flacci ex libris odarum Satyrae et epistolae

gurlluno Phaedri fabularum liber primus et selectae.

SCOGNAMIGL10 ARCANGELO Ne'primi tre secoli di persecuzione, i cristia-

ni poterono entrare nelle prigioni a
1

confratelli incarcerati, per visitarli e

porgere loro conforto non meno di parole che di falti. Memoria di Arcan-

gelo Scognamiglio, sacerdote romano e custode delle SS. Reliquie. Napoli,
estratla dalla raccolta rcligiosa la Scienza e laFede, serie J/7, vol. VI,

fasc. 434. 1869. Un opusc. in 8. dipag.li.

L'argomento e tutto iudicalo dal titolo che ha ni e dalle lestimonianze piu sincere. Egregio lu-

questa dissertazione. Esso e svolto con molta ab- voro, cd utilc per 1' intelli^enza della sloria ec-

bondanza di pruove, tolle dai monument! cristia- clesiastica dei primi secoli.

SCOTTON ANDREA Orazione recitala il giorno 11 Aprile 1869, cinquantesimo
anniversario della Messa di S. S. Pio Papa IX. Trento, tip. cd. Kuepper
Fronza. In 8. di pag. 20.

SEGNERI PAOLO Breve ristrelto della vita e virla di S. Maria Maddalena dei

Pazzi carmelitana. Firen'ze, tip. delle Belle Arti 1869. In 32. di pag. 46.

SERVANZIO COLLIO SEVERING Pittura in tavola di Giovanni Boccati da Ca-

merino in Belforte del Chiento. Camerino 1869, lip. Borgarelli. In 8."

dipag. 14.

SOGG1U ANTONIO Esame di un caso di Guillarza sopra ramministrazioiie dei

sacramenti. Cagliari, lip. di A. Alagna 1809. In 8. di pag. 29.

Yennero nella Pasqua di quesl'anno tradotti in- mostrazionc evidenle dell' ingiusta loro persecu-

nanzi ai Iribunali alcuni sacerdoli della parroc- zione e data da questo opnscolo, che esamina la

chia di Guillarza, accusati di aver negaU 1'asso- quistione sotto tutli i ropporli, e fa vedere come

luzione a coloro che, senza le condizioni Tolulc ncssun prctesto, neppurc rimoto, avea il Fisco di

dalla Chiesa, a^cano comprali o presi in affllto sottoporre a un proccsso quei preti, non di altro

beni della Chiesa, incamerati dal Fisco. La piu rei, che dell'avcre coscienziosamente adempiuto a

ampia e giusta difesa del loro operate, c la di- nno dei piu strelli doycri del loro nuuistero.
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SPADA FRANCESCO Ardita ma giustificabiie coBgettura che nel secondo can-

to del Purgatorio Dante abbia potuto scrivere il sesto verso: CHE LE CAG-

OION DI MAN QUAND' El soverckia. Dissertazione. Roma, tip. Salvhicci

1869. 7?i8. dipag. 23.

Chi sludia sulla genuina leltura del testo della senso e di buona astronomia, die la sua opinione,

S>ivina Commedia, ponga mente a questa, piu che a mano a mano ch' ei la espone, va assumendo

eongellura, solidadimostrazionedel ch. sig.Spada. autorita di senlenza gravissima, che allri deve

S'ei non puo allegare in favor suo leltura veruna necessariamenle rispeltare.

di codice, arreca tali e tante ragioni di buon

SPADA GIUSEPPE Storia della rivoluzione di Roma e della restaurazione

del Governo pontificio dal 1 Giugno 1846 al 15 Luglio 1849 ;
del commen-

datore Giuseppe Spada. Volume primo e secondo. Firenze, stab. G. Pel-

las, 1868. Due vol. in 16. dipag. 480, 547.

Annunziammo il prirao volume di quesla ope- appurati con diligenza piultosto unica che rara,

ra: ora e uscilo alia luce il secondo, c fra poco ed esposti con imparzialita lodcvolissima. A dar-

comparira ilseguilo. La sloria del ch. sig. Spa- ne un pieno giudizio attendiarao che essa sia

da e notevolissima per la precisione dei fatti, compiufa.

STRENNA II Solitario sicano di Terme-selinuntina. Calemlario profetico per
1'anno secondo dopo il bissestile 1870. Adorno di varie vignette. Anno ter-

zo. Milano, G. Agnelli. In 32." dipag. 39.

TAGGIASCO PIETRO Biografia di GiambattistaMaccari. Roma, tip. di G. Au-
re?n869. In 8. dipag. 16.

TOMRIASEO E BELLINI Dizionario della lingua Haliana, novamente compilato
dai signori Niccolo Tommaseo e cav. professore Bernardo Bellini. Con altre

100, 000 giunte ai precedent! dizionarii
;

raccolte da Niccolo Tommaseo,
Gius. Campi, Gius. Meini, Pietro Fanfani, e da molti altri distinti filologi e

scienziati; corredato di un discorso preliminare dello stesso Niccolo Tom-
maseo. Da dispensa 85. a a dispensa 94. a

Torino, dalla societd I'unione ti-

pografico-editrice, via Carlo Alberto n. 33,caa Pomba, 1868. Fasc. died

in 4." del volume II. dapag. 1473 apag. 1872, ove si giugne allaparola
LlTIGIO.

tROTTA LUIGI ALBERTO Suir origine delle nuove citta e terre, e su le colo-

nie albanesi e slave della provincia di Molise. Campobasso, tip. Colilti.

J32. dipag. U.
ALLAURI TOIIASO Osservazioni critiche di Tommaso Vallauri sul volga-
rizzamento diC. Crispo Sallustio, fatto da Yittorio Alfieri. Torino, stam-

periareale 1869. Unopusc. in 8." di pag. 26.

II frutto che cavasi dalla lettura di quesla egre- laline e greche debbasi differire a quell'eta in cui

gia disserlazione del dotlo fllologo sig. A7

allauri, i giovani avranno acquistato maggior discerni-

non e tanto la cognizione che 1'Alfieri commise menlo. Funeslo errore, per quel che a me ne pare,

sbagli molli e grossi nella sua versiooe del Sal- il quale fe cadere al basso le noslrc scuole, e mi-

iustio, quanlo la convinzione che vi si acquista, naccia di fare intristire per lo innanzi la collura

che a capir bene davvero il lalino, bisogna im- della nazione I E queslo mio parere io polrei con-

pararlo da fanciullo, ne basta il piu fervoroso forlare con validissime ragioni, se non mi sviasse

studio che vi si faccia su da uomo, come av\enne dal proposlo argomenlo, c se non avessimo alle

all'Alfleri. Ecco come il Vallauri stesso cio espres- mani il volgarizzamenlo del Sallustio, fatto dal-

samente significa. Vi hanno alcuni i quali av- 1'Alfieri, che appunto a provare il mio assunto io

visano, che i fanciulli nelle pubbliche scuole si mi propongo di esaminare, non a modo di rettore

debbano disciplinare quasi esclusiyamenle nella o di grammatico che sentenzii dalla cattedra; ma
lingua italiana, nella sloria e nei primi elementi come critico che sottopone le sue Osservazioni al

.delle matematiche
;

e che Io studio delle lettere giudizio di dotti e umanissimi Colleghi.
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YARII AUTORI Alia cara memoria della contessa Teresa Biancoli, nata ContL

Bologna, tip. Fava e Garagnani, 1869. In 4. piccolo cli pag. 38.

Cenni biologic! sulla contessa Anna Golombani ne
1

Bufalini. Firenze, tip,

del Vocabolario, diretta da G.Polverini, 1869. In 8. dipag. 13.

Le virtu di Pio IX, Pontefice e Re, celebrate T undid Aprile 1869, cin-

quantesimo anniversario della sua prima Messa, dall'accademia degl' Intre-

pidi nelF anticbissima citta di Cori. Velletri, tipografia Colonnesi 1869,

In 8. di pag. 45.

Dopo un egregio discorso sulle virtu di Pio IX, piace al cerlo il valor letterario di queste com-

scritto dal ch. can. Chiari, Presidente dell'Acca- posizioni ;
ma piu ancora ci piace 1' ossequioso

demia, seguono varie e tutte belle poesie di lui omaggio che rendono al Successore di S. Pietro

c di molti altri socii della stcssa Accademia. Ci penne cosi colle ed eleganti.

Nel secondo centenario dalla canonizzazione di S. Maria Maddalena de'Paz-

zi; gli alumri del Serainario liorentino. Poesie. Firenze, tip. all'insegna di

S. Antonino 1869. In 8. dipag. 38.

Son queste poesie tutte insieme un ossequio re- fitto letterario nelle tre favelle greca, latina e

ligioso alia vergine florentiua, S. Maria Madda- italiana dei giovani seminarist!. Non sappiamo

lena dei Pazzi, la cui cella e ora nel Seminario se da uu Istituto d' islruzione laicale possa in

di Firenze, un omaggio all'Arcivescovo di quella Italia aspcltarsi da! giovani un egual saggio del

Diocesi che ha riaperto all'ecclesiastica educazione loro studii.

quel Seminario, e ua egregio sperimento del pro-

VITELLSSCHI ANGELO Poesie varie, Roma, tip. Menicanti 1869. In 16. di

pag. 82.

Se il maggior pregio di quesle poesie e il loro non sono da dispregiare; siccome quelle che mo-

argomento, che e o sacro o morale; le altre buone slrano molla gentilezza di sens! e buona coltura

qualita, o di concetti o di armonia o di stile, di letters nel nobile loro autore.

ZAGARA (LA) Periodico letterario della gioventu studiosa reggina. Reggie

Calabria, tip. Lipari e Basile. In 8. grande.

Modesto periodico, benissilno concepito, e scrit- chi solloscrive gli articoli, e la anlica Reggio,

to in una lingua italiana colta ma colta day- un di famosa fra le cilia greche, ed ora nobile

-vero e briosa. Vi senliamo un sapore di onesla, Ira le ilaliane.

di civilla, di gentilezza, che veramente onora

ZAMBONI CAM1LLO Vittorina da Monteveglio, ossia la lotta tra la Ghiesa e

I'lmpero nel secolo undecimo; per D. Camillo Zamboni parroco bologne-

se ecc. Bologna, tip. Mareggiani all'insegna di Dante 1797, via Malcon-

tenli, 1869. Un vol. in 32. dipag. 502.

Inlorno ad una giovanetta eroina di viilu cri- lore s' istruisce non solo nella sloria, ina eziandio

sliane e di valor militare raggruppansi dalla pen- nei grandi principii della religione, prende diletto

na peritissima dell'Autore, i falti principali della da narrazioni piene di curiosita e di affetto. Ap-

gran lolta che s'ingaggio in Italia tra I'lmpero plaudiamo adunque al dolto e gentile Autore di

e la Chiesa; questa difesa da Matilde di Canossa, questo libro, e inviliamo i nostri Jetlori a pro-

quello capitanato da Arrigo nel pontiflcato di cacciarlo se vogliono o passare essi, o far pas-

S. Gregorio VII. La esallezza slorica dei grandi sare ai loro amici utilmente e deliziosamente un

avvenimenli non vien per nulla scemala dal mo- po' di tempo.

Timento dramnaalico del racconlo: e menlre il let-

ZIGARELLI GIUSEPPE Elogio funebre di Pasquale de Bellis
;
dettato dal ca-

valiere Giuseppe Zigarelli, dottore nell'una e neiraltra legge, socio di mol-

te accadamie ecc. ecc. Napoli, tipografia di Carlo Lista 1868, Un opmc.
in 8. dipag. 70.



COSE SPETTANTI

AL FUTURO CONCILIO

i.

POLEMIC!

I CATTOLICI LIBERALI DI GERMANIA

Dato giii il bollimento , cagionato nei protestanti dalla nuova di on

Concilio ecumenico e dal cortese invito alia riunione, fatto loro dal S. Pa-

dre, eccovene incominciato un altro nel seno dellaGhiesa di Germania

per opera del partito cattolico liberalesco. Ne usiamo il titolo di libera-

lesco a capriccio ,
ma sibbene perche lo stesso partito se lo diede tutto

da se, e molto piu, percbe cio, die e, e fa ora il liberalismo riyoluziona-

rio nell
1

ordine politico , questo fa ed e presso a poco il liberalismo cat-

tolico neirordine religioso. Differenti nell' obbietto, paiono, quanto al re-

sto, gittati tutti e due ad una stessa forma. II partito politico liberalesco

in pro di principii o yam o falsi, a cui yuole riformata la societa, com-

muove ed agita dairimo fondo i popoli colla stampa, colle riunioni, col-

1'autorita, coi potenti influssi, quando ne ba in balia, coirartifizio, colla

calunnia, sempre col nome di liberta su la lingua e su la penna ,
e sem-

pre col dispotismo alia mano in oppressione dei temuti avversarii. Fa

proprio altrettanto il partito cattolico liberalesco in Germania? Esami-

niamolo in iscorcio, quale ci e dato a conoscere per opera dei suoi capo-
rali. Due grayissimi articoli del celebre periodico, Historisch-politische

Blatter l e due numeri del Mainz-er Journal 2 ci giungono a proposito.

La macchina, con cbe il partito suso indicato tenta pigliare il suo yan-

taggio nel Concilio, non fu scoperta di tratto
,
ma a tempo ed a misura

1 Das ukumenische Condi, seine Benergler und seine Gegner: I. Die scheinbesorgie Diplomatie

(16 Juli, S. 159
): 77. Die Trierer Adresse (1 August. S. 239).

2 Das allgemeine Condi und die deutschwissenschaftliche Theologie, n. 1"77, 178.
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con artificio. Le si die moto, procurando di agitare il popolo tedesco

contro i principii e gli uomini avversati dal parti to. Laprima avvisaglia

fu ingaggiata da una serie di dodici articoli nella Gazzetta universale di

Augusta in su la fine del Settembre dell' anno passato. Al cominciar del

presente si lanciarono nel volgo piu opuscoli, ed un aiuto venuto d'oltre

Reno die occasione nel Marzo a cinque ardentissimi articoli della citata

Gazzetta, donde la pugna, e quindi F agitazione nella stampa si fe gene-
rale. II noto dispaccio del Principe di Hohenlohe, le cinque quistioni da

proporsi alle Universita per avere il debito scioglimento ,
e i due Indi-

rizzi di Coblentz e di Bonn furono appresso scaraventati ad un tempo,
mettendo al colmo T agitazione in ogni ordine di persone. Preti e laici,

dotti e ignoranti, governi e parlamenti erano tutti egualmente invitati a

far corpo ed a combattere fieramente in un medesimo divisamento. 11 col-

po, tuttoche diretto con grande arte, non corrispose punto alia conce-

pita espettazione. Contuttocio non manco di un buon effetto, il quale e

di averci fatto conoscere il liberalismo religioso nel suo modo di proce-
dere per un agitatore turbolento.

Tutti gli occhi si volsero a cercare gli autori primai del movimento.

Da principio si dubito : giacche essi s' erano guardati bene dallo scrivere

in fronte degli opuscoli ed appie degli articoli, da se messi alle stampe ,

il proprio nome e di gittarsi a yiso aperto nella lotta, amando di rima-

nersi nell
1

ombra deiranonimo e nel secreto loro circolo. Ma alia line niu-

na cosa puo stare celata di fronte a tanti giornalisti, che debbono ogni di

amraannire nuovo pasto di notizie ai curiosi lettori. Quindi eccoyi un

bel giorno la Nuova libera Stampa di Vienna, che e in voce di avere

buon fiuto nelle cose di Monaco, propalare gli autori del dispaccio e del-

le quistioni del Principe di Hohenlohe con questi periodi : Si afferma

con molta sicurezza, e in ogni caso con grande verosimiglianza, che il

Dott. Dollinger, il celebre erudito, ed alcuni suoi amici siano quelli, che

hanno consigliata al Principe di Hohenlohe la spedizione del dispaccio

del 9 Aprile. Che poi da questa raedesima parte sia stato occasional) it

passo ,
con che il Governo bavaro invilo parecchi Gabinetti tedeschi del

mezzodi a sentire il parere delle varie facolta teologiche universitarie

circa un numero di questioni spettanti al Concilio
,
e cosa fuori di dub-

bio l
. DalPaltro canto lo Stumpf, che si da per autore dell' Indirizzo

di Coblentz, non dissimula punto i suoi rapport i col Dollinger. Or para-

gonati insieme gli articoli della Gazzetta universale, il dispaccio, 1'lndi-

rizzo di Coblentz e 1' opuscolo : II prossimo Concilio universale
,
el' al-

tro : Una franca parola di un prete cattolico ,
confutati da noi sotto il

titolo II Concilio dinanzi a due preti anonimi , compaiono evidente-

mente opere di una medesima scuola, lavorate sotto la disciplina di un

1 1, 16. Jum.
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solo maestro. Tanto e spiccaia nella sostanza la medesimezza dei concetti

e degli argomenti. Di qui la verissima conchiusione dei citati Fogli sto-

rico-politici ridursi in Monaco tutte le fila del movimento : da Monaco

partire gli ordini dell
1

attacco ,
I

1

approvazione dei mezzi e tutta T agita-

zione di la trar vita ed argomenti ;
che e quanto dire in Monaco essersi

costituito il centro del partito cattolico liberalesco.

Che pretendono i signori aggregatisi colla loro agitazione popolare?

quali sono i principii, in favor dei quali pugnano con tanto ardore? Di-

chiaratisi fieramente ayversi alia infallibilita dei Papa ed alle condanne

contenute nel Sillabo, vogliono, clie non si faccia motto ne dell'una, ne

delle altre nel Concilio; vogliono particolarmente ,
che la Chiesa si pro-

clami separata dallo Stato
; vogliono ,

che lo Stato professando un asso-

luto indifferentismo verso quale che sia confessione, si regga ai det-

tami delle nozioni intellettuali e delle leggi morali ,
cui Fuomo conce-

pisce e svolge coll
1

aiuto dei soli suoi lumi naturali : vogliono che sia

messa a perpetuo bando la teocrazia del medio evo, vale a dire I
1

ordi-

namento cristiano della societa; vogliono, che sia soppresso a dirittura

T Indice dei libri proibiti e tolto di mezzo ogni Iribunale, che legalmente

sondanna le ree dottrine, lasciando per gran merce il diritto a ciascun

Vescovo d' indicarle
, quando occorresse

,
a cagione dello scandalo

;
vo-

gliono, che con un uuovo organamento i fedeli siano resi intimamente

partecipi ncgli affari della Chiesa; facendo la gerarchia ecclesiastica

trista cagione dello scisma del secolo XVI, vogliono, che sia poco meno
che distrutta

;
in nna parola considerando la Chiesa in generale come ma-

gagnata nell
1

insegnamento, magagnata nella costituzione, magagnata
nella disciplina e divenuta per poco un cadavere senza vita, chieggono
tanto nelF Indirizzo, quanto negli opuscoli, che essa venga riformata da

eapo a fondo : e siccome sono liherali, vogliono che la riforma sia liberale

iieirordinamento dei sinodi nazionali, provinciali e diocesani, liberale

nelle elezioni dei pastori, liberale nel trattamento degli affari spettanti

alia religione di guisa ,
che n

1

esca una repubblica popolare cattolica in

tutta regola. Tali sono i desideiii, tali sono i principii, che i cattolici li-

berali tedeschi propugnano colla stampa, sostengono cogl
1

Indirizzi e ten-

tano d
1

irnporre colle protezioni dei Gabinetti.

E cio fatto rettamente? Essi lo affermano con sicurezza. Ma indarno.

I principii che sostengono e dei quali chieggono la sanzione, sono in

contraddizione segnatamente colla Enciclica: Quanta cura; sonocondan-

uati nel Sillabo
; che e quanto dire, sono in opposizione alle dottrine

predicate dall
1

autorita insegnante e reggitrice della Chiesa universa. Le

parole dell
1

Indirizzo presentato dai Vescovi, riunitisi in Roma nel 1867,
le adesioni venute appresso dai non presenti lo testificano. Rammen-

tata in tale Indirizzo la professione del 1862 di credere e d
1

insegnare,
do che il Papa crede ed insegna, e di rigettare gli errori, cui egli
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e resegli somme grazie delle nuove conferme delle verita e delle nuoye
condanne degli error! pubblicate appresso, essi protestano, che creden--

do aver Pietro parlato per la bocca di Pio, tutte le cose che da lui furono

dettc, confermate, annunciate, essi pure le dicono, le confermano, le an-

imnciano e d'uua bocca e d'un animo rigettano ogni cosa, che come con-

traria alia fede divina, alia salute delle anime, ed allo stesso bcne della

societa, il Papa giudicd dorersi riprovare e rigettare, giacche fermo ed

altamente scolpito rimanea nel loro animo cio che i Padri del Concilio di

Firenze ayeano definito nel decreto della unione
;

il romano Pontefice,

cioe, essere il Vicario di Cristo, il Capo, il Padre e il Doltore di tutta la

Chiesa e di tutti i cristiani, e a lui, nella persona del Beato Pietro, essere*

stata commessa da Gesu Cristo Signor nostro la piena podesta di pasce-

re, di reggcre e di goyernare la Chiesa universale . Che i Prelati ab-

Liano avuto in mira V Enciclica ed il Sillabo, non v'e dubbio: stanteche

in questi due document! yi sia quanto il Papa ha detto, confermato, an-

mmciato e riprovato in materia di dotlrina. Ora opporsi alle dottrine in-

segnate dall'autorita docente della Chiesa, professare e bandire ai quat-
tro yenti le dottrine dalla medesima condannate come erronee, che e

egli mai? Ogni buon cattolico lo sa: e un atto di ribellione e nel casa

presente congiunto colla irriyerenza dell' insulto, in quanto che si chiede

alia stessa autorita, che rinnegbi nel Concilio, cio che essa ha confer-

mato antecedentemente in faccia a tutto il mondo.

II peggio si e, che cosiffatta ribellione non e cosa particolare e priya-

ta, ma pubblica, e con istudio aperto.di rendere uniyersale lo scandalo.

A questo infatti mirano gli opuscoli e gli articoli dei giornali, a questo
tende e la pubblicita data airindirizzo prima ancora che fosse ricapitato

alle man! del Prelate, a cui era scritto, e il farlo circolare per le citta

grandi e piccole afline di far incetta di soscrizioni, e gl
1

incoraggiamenti
e gli appelii fatti ad ogni ordine di persone magnificandone 1' adesione T

come atlo di obbligo, di fortezza e di magnanimita. Yero e che i due In-

dirizzi laicali terminano dicendo, che i soscrittori sono risoluti, come

figli fedeli della Chiesa, di viyere e di morire
,

coll
1

aiuto del Signore,

nella unita della Chiesa e della S. Sede di Roma, e nella obbedienza

filiale del proprio Yescovo . Ma cio che importa? Mentre tutto Flndi-

rizzo non e che una continuata protesta contro le dottrine insegnate dal-

la Santa Sede e da tutta la Chiesa. E un' illusione, nella quale non sono

incorsi i teologi liberal! di Bonn. Questi senza tante cerimonie scrissero,

i moti degli ultimi giorni (circa llndirizzo) dimostrare, come nel seno

del giovane Clero yien su maturando una forza, che non e disposta a

lasciar correre in silenzio gli assalti , portati da alcuni zelanti oltramon-

tani contro la yita della Chiesa e contro la scienza ecclesiastica, ne a la-

sciarsi carrucolare in istrettoie per fanciullesche insinuazioni ed ample
maniere di dire . Chi conosce questa specie di fayellare, sa, che sotta
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nome di assalti portati alia vita della Chiesaed allascienza ecclesiastica,

s
1

intendono le difese della Enciclica e del Sillabo. E per far vedere alle

prove dei fatti che eglino non sono gcnte da mettere nelle angustie del

Sillabo, e di si picciol cuore da starsene in silenzio, ito V Arcivescovo di

Colonia a Bonn per ministrare la Cresima
,

e festeggiatovi da un buon

numero di studcnti cattolici, si dichiararono nel Theologische Litteratur-

blatt opposti a tale omaggio ,
in quanto che esso era in contraddizione

coi loro principii ,
i quali non si accordavano punto con quelli conosciuti

di Monsignor Arcivescovo . Questo e un parlar chiaro: neghiamo ilno-

stro ossequio al Vescovo, perche egli nei principii dottrinali non sente

con noi! Ma una comunanza di uomini, che si adopera a tutta possa per

ispandere i suoi principii opposti a quelli della Chiesa insegnante, che

agita gli animi, perche tutti si sollevino alia difesa dei medesimi, diteci,

.se non le converrehbe la dura denominazione di fazione e di fazione ri-

belle. La storia ecclesiastica ci da non pochi esempii somiglianti a questo
nei cominciamenti di scisme e di eresie.

Senza che, 1' arte adoperata per mascherare si strano procedimento lo

dice da se. Non v'ha pubblica manifestazione di uomini faziosi, la quale
non venga inorpellata con ragioni piii o meno gravi in apparenza. In quel-

la dei cattolici liberal! di Germania si e fatto altrettanto. Avendo il somrao

Pontefice nella Bolla di convocazione commiserato lo stato della Chiesa,

afflitta da tanti mali, e dichiarato, che intendea di porvi alcun rimedio per
mezzo del Concilio, essi colgono come a volo questa ragione e mostran-

dosene profondamente compresi, stampano con tutte le mostre di zelo i

due tristi libelli sopra citati : II prossimo Concilio ecumenico
,
e Una

franca parola ecc. . In una Corrispondenza , venuta di Francia alia Ci-

vilta Cattolica, si riferiscono semplicemente le disposizioni degli animi

di molti di quella nazione in risguardo del Concilio, e da questa relazione

prendono occasione di scrivere nelle appendici della Gazzetta iiniversale

quegli articoli, di una avversione piu che yirulenta, contro 1'autorita del-

la S. Sede, sotto colore di propugnare la vera dottrina contro la opinio-

ne eretica della infallibilita pontificia, cui il detto periodico ed i Gesuiti

vorrebbero far valere nella Chiesa e nel Concilio. II Vescovo di Treves,

avendo scritlo in una sua lettera pastorale, che nel Concilio si farebbe

eonto della prudenza e della saviezza sperimentata non solo dei preti,

ma ancora dei laici
, eccoveli trarre innanzi, qua! figli devoti, e pre-

sentare a S. Signoria Reverendissima pel Concilio il pessimo Indirizzo

sopra riferito. Cosicche in quella che malmenano la Chiesa nel suo ordi-

namento
,
che ne rampognano la gerarchia ,

e che ne conculcano le dot-

trine, sia colle tirate di un tribuno arrabbiato nel libello : II prossimo
Concilio ecumenico

,
e nelle appendici della Gazzetta universale, sia col-

Torgoglio del prepotente, che impone, nella esposizione dei loro avvisi,

a sentirli non sono che fedeli zelanti, i quali mettono a servigio della
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Chiesa il proprio sapere e la propria esperienza, non sono che sosteni-

tori delle antiche dottrine, cd i figli obbedienti del proprii pastori. Ci

duole il dirlo, ma quanto al fatto non altrimenti hanno gridato e prote-
stato nei loro inizii i ritbrmatori ed i giansenisti.

V e un artifizio assai yolgare, che si usa per far popolo : lodare cioe

la propria merce e raagnificare T autorita e il numero degli acquirenti.

Questo pure fu adoperato. Convenendo alia fine dar corpo yisibile e

grande alia fazione appiattata dietro 1'anonimo, parve tutta airuopo una

grande e solenne sottoscrizione al mentoyato Indirizzo, ed i giornali del

partito ebbero Tincarico di trar genie. La Gazzetta universale (n. 152),

imbocca in prirao luogo la tromba e notifica al mondo, soscriyersi nel-

la citta di Coblentz da un certo numero di buoni cattolici e di cattolici

addottrinati un Indirizzo al Vescoyo di Treyes, e trattandosi in esso

dei beni piu sacri delFuomo, essere yilta di animo degna di condanna

dayanti a Dio ed agli uomini' il non aderiryi per timore : quindi non

solamente in Coblentz, ma eziandio in altri paesi di Germania essere

pronti altri uomini religiosi ed istrutti a dichiarare i medesimi senti-

menti ed anche in forme piu liberali . La Volkszeitung di Colonia (7, 10

Luglio) ,
le tiene tosto bordone

,
e grida a tutta gola ,

essersi spediti

all' Arcivescovo Indirizzi anche dalla citta di Bonn e di Andernacb sotto-

scritti da professori della Uniyersita, da professori del ginnasio, da mem-
bri del tribunale e del municipio, da ayyocati, da mercatanti e da possi-

denti . Batte in terzo luogo il tamburo con teologica gravita il Littera-

turblait, portavoce della facolta teologica di Bonn, e assevera, sapersi

dalla redazione per notizie a bocca e per iscritto, che le opinioni espresse

negli Indirizzi sono oramai disposate dalla piu gran parte dei cattolici di

Germania, amanti il bene della Chiesa e conoscitori dei bisogni del no-

stro tempo: dunque accorrano tutti quelli, che ne hanno diritto, a sug-

gellarle con maschia risoluzione, apponendoyi il proprio nome . A chi

BOH parrebbe di yedere i buoni cattolici
, gli addottrinati , gli uomini

dalle maschie risoluzioni, correre, affollarsi attorno all
1

Indirizzo e con-

tendersi T onore di sottoscriyerlo ? Tutte ciance, e sprezzate come tali.

Figurateyi qual maschia risoluzione bisogni per sottoscriyere un Indiriz-

zo approyato dal Goyerno, esaltato con lodi sperticate da grandi gior-

nali e sostenuto da persone stimate dal yolgo ! Quanto al numero dei so-

scrittori e si lontano da quelle migliaia di migliaia, fatte credere dal ru-

inore dei citati giornali, che si riduce piuttosto a decine! E di che quali-

ta? Fra i non molti soscrittori figurano alcuni buoni cattolici alia Renan,
<e quelli, conosciuti uniyersalmente come buoni catlolici nei paesi rena-

ni, vi si cercano indarno 1
. In piu citta importanti presso a Coblentz

fu impossibile ottenere una sola soscrizione, non ostante le molte solle-

1 llistorisch-polilische Blatter, 1 Aog. pag. 243.
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citazioni. In Coblentz di centoventi persone, a cui fu presentato I
1

In-

dirizzo, sole quarantacinque vi hanno aderito. A. Bonn gran numero di

laid, che in opera di dottrina, di saviezza e di zelo, non sono da meno

dei soscrittori, ha formalmente rifiutato 1
. E poi pensate quale profonda

conoscenza possono far valere nelle gravissime. quistioni ecclesiastiehe,

quali sono le decise nelVIndirizzo, i sottoscritti, che sono uomini dati al

foro, all
1

amministrazione, alle lettere, al comraercio ed airagricoltura.

Ma tant'e.. Come avrehbero potuio i caporali della fazione ingrossare al-

cun poco il magro lor corpo, senza quest
1

arte che usano i cerretani?

Lainentando ,
che un certo numero di fedeli si sforzauo di dare,

per cosi dire, una direzione determinata al Concilio e che con essi lavo-

ri tin Ordine riputato usando tutta la potenza del suo concentrate orga-

namento
,

i cattolici liberali tedeschi si sono levati, come un sol uomo

per impedire un tanto male. Cosi essi dicono con magnilico zelo di li-

berta pel Concilio in apparenza, ma tutfaltro nel fatto. La liberta,

di cui si mostrano propugnatoii, e una illusione; giacche essi cercano ad

ogni patto di trarre il Concilio, doveche loro talenta. L'lndirizzo e una

continuata pressura morale, in cui le quistioni non sono proposte e mo-

destamente discusse, ma dichiarate colla precisione di un decrcto, che

comanda. L'agitazione, cagionata dalla stampa negli opuscoli e nei gior-

nali ,
corre la stessa via usando ad argomenti calunnie e minacce. Come

se fosse poco tanta pressione morale, gli uomini liberali hanno ricorso

alia fisica, consigliando il famoso dispaccio-al Principe di Hohenlohe col

proposito d'indurre tutti i Governi cattolici a chiudere con violent! mi-

nacce la bocca all
1

Episcopate in Concilio circa la soluzione di quesiio-

ni nel senso opposto ai principii del partito liberalesco. E questo, s'in-

tende, perche non pigli piede V errore, perche la Chiesa non cada in

ruina 1 Gridano contro I
1

infallibilita pontitlcia : ma T' e gente, la quale
si stimi piu infallibile, cbequesti signori? Gridano che la deiinizione

della infallibilita del Papa sancirebbe Tesercizio del despotismo su gl
1

in-

telletti: ma si puo dare maggior dispotismo di quello, che questi libe-

rali yogliono liberalmente esercitare sul Concilio e per mezzo del Con-

cilio su tutti gl' intelletti cattolici ?

Cosi doyea fare e tale dovea essere nella Chiesa il liberalismo reli-

gioso esemplato sul liberalismo politico ammodernato : agitare, crear fa-

zioni, ribellare, esser dispotico e gridarsi difensore della liber ta.

1 V. L' Univers, 11 Aout 1869- Inlroduzione di un magnifico opuscolo tedesco intitolalo : Pensieri

un leologo circa 1'Indirizzo dei laid di Bonn-^Cobientz, concernente il Goacilio uciversale.
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RIVIST1 BIBLIOGRAFICA

1. Libercolo di P. Leroux 2. Tratlatello di C. Fioriani 3. Disserlazione

di V. M. Sarnelli 4. Discorso del can. Travaglini o. Quattro opuscoli
istruttivi sul Concilio e sul Giubbileo 6. Ristampa d' un' operetta di

T. C. Allies.

1. PIERRE LEROUX, Des Conciles on de 1'origine de'mocratique du Chri-

stianime. (In 12. di pag. 100.)

Cominciamo da un cattivo opuscolo die, per essere confutato, non ha

bisogno di studiata polemics, confutandosi abbastanza da se con una sem-

plice rivista espositiva. L
1

autore, incredulo democratico, YUO! Iracciare

a traverse i Goncilii, com'egli dice, la storia della vita e morte del potere

spirituale. Egli da graude importanza all' etimologia della voce Concilio.

Secondo lui presso i Romani le assemblee popolari non politiche si appel-
lavan concilia, le assemblee politicbe comitia. II potere spirituale comincio

in forma popolare di Concilii ; il Concilio di Nicea fu una vera Assemblee

constituanle, una vera Convention: concilium plebis. I Vescovi, eletti e

deputati del popolo, cominciarono a fare la religione e a formare e for-

molare il cristianesimo, cbe prima, secondo questo libero pensatore, esi-

sleva solo come in enibrione e in istato di problema. L'umanitd vivenie

decrelo la legge religiosa. Gosi si ando innanzi di Concilio in Concilio

lino aH'ottavo, e non si parlava ancora di primato, ma di eletti e deputati

del popolo con sola distinzione di Yescovi, Metropoliti e Patriarch!. Ma
pian piano, come il potere politico era passato dal popolo nelle man! di

un solo, cosi il potere spirituale si ando concentrando nelle mani di un

Vescovo, e come i Comizii si cangiarono nell' Imperatore, cosi i Con-

cilii si trasformaron nel Papa. Sventuratamente cert! diritti gerarchici

di quei deputati del popolo, Vescovi, Metropoliti e Patriarch!, fecero

passare a gradi la Chiesa dallo Stato democratico alFaristocrazia, e da

questa al Papato, e cangiarono la repubblica in despotismo. A fattd

compiato si trovo poi in appoggio della monarchia quella frase : Tu es

Pelrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam; e qui rautore

soggiunge per commento
; jen de mots indigne peut-etre de la majeste de

I'Evangile. Per costui il Vangelo c'est un lime aiant tout poelique, e cosi

vago e ideale
,
che ce n' e per tutti, democratic!

, aristocratic! e monar-

chic"! . Non gia il Vangelo, ma la forza degii avvenimenti civili e religio-

si, cangio il potere spirituale dei Concilii in potere spirituale papale,
che poi si venne subordinando e assoggettando anche il poter temporale
dei Cesari e dei principi, sinche i Papi crebl>ero alia statura d'un Giove

tonante. Quest
1

epoca comincia airundecimo secolo con Ildebrando, cioe
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Gregorio YII, fondatore del Papato, che fu pur necessario e legittimo a

que
1

tempi. Anzi, dice Tautore, per un certo periodo non v'era altro su-

premo potere legittimo fuor del papato : e, per ayviso del Leroux, rico-

nosciuta una volta socialmente la divinita del cristianesimo, lo Stato do-

Tea esser subordinato e soggetto alia Chiesa.

Ma a suo tempo entro 1'era dello scadimento del potere spirituale

monarchico, anzi pure d'ogni potere della Chiesa dirimpetto alia nuova

Tita della societa moderna. Gli ultimi Concilii, ci dice questo filosofo,

non furono che im'ombra degli antichi, e possono considerarsi come

Tesequie della Chiesa; essi sembrano un consul to di medici che tentano

Tanamente di rianimare un moribondo
;
ma egli per riverenza yolge lo-

sguardo da si doloroso spettacolo, pour conserver a VEglise expiranle k
respect qui lui est du ; giacche essa stessa ha pur portato nel seno que-
sta societa novella, cbe assiste a

1

suoi funerali : il Concilio di Trento coi

suoi tanti decreti compile per cosi dire il testamento della Chiesa, e gia

tutte le forme del potere spirituale sono ugualmente esaurite per non

risorger mai piu. La Chiesa e morta, se non e ancora sepolta.

E del Concilio Yaticano? Neppure una parola: forse perche il lihro

fu scritto prima cbe fosse conyocato : giacche questa, che abbiam sot-

f occhio, e la terza edizione (seppure non e piu propriamente il terzo

esemplare dell'unica edizione, secondo la moda di certi editori di ades-

so): oppure perche sarebbe un Concilio postumo, trattandosi di una

Chiesa gia morta. Yi e si un periodo che ne parla cosi generalmente :

Ecco son gia passati tre secoli senza che il Cristianesimo abbia con-

Tocato un solo Concilio, e al di d' oggi un Concilio ortodosso di tutti i

Yescovi o dottori del Cristianesimo sarebbe quasi tanto repugnante
allo stato della scienza e della fede dell

1

umanita, quanto un Concilio di

pontefici deU'Egitlo, o di sacerdoti di Giove, se pur fosse possibile il

convocarlo .

Ma questa Chiesa gia morta, questo potere spirituale non potrebbe

risorgere? No, non mai, mai piu. E qui questo sacerdote dell' Umanita

prende un tuono profetico : Non, non, assurement, plus de pretres, plus
de theocratic, non piu caste d'alcuna sorta, ne caste naturali, ne caste

spiritual! : non piu despotismo nelFordine temporale o spirituale ; noa

piu distinzione di spirituale e temporale : queste son cose gia del passato.

Ma e per Tayyenire? Ecco: Tumanita futura, e osiam dire Tumanita

prossima formolera la sua fede religiosa, senza necessita d
1

un potere

spirituale, separate dalla societa civile e politica. I Concilii, cioe la de-

mocrazia (les Conciles, c'est-a-dire la democratic), ban fondato il Cri-

stianesimo : e perche la democrazia, sempre ispirata, non decretera una

nuova religione secondo la dottrina della perfettibilita, una religione

senza preti e senza distinzioni di spirituale e di temporale? Al potere

spirituale e al temporale, succede nella liberta democratica il potere ia-
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dividuale e sociale. Quindi eccoyi la societa e I'uomo deiravvenire. Qui
11 vate scrive in carattere corsiyo queste due profezie, o enigmi che

vogliam dire : la societa deiravvenire sara, nella sua unita, Papa in-

sieme ed Imperatore. L'uomo deiravvenire sara, per dir cosi, Papa e

Imperatore a se stesso !

Ben s' intende, non si pu6 piu parlare di Concilio Vaticano. La Con-

wnzione, che fu un vero Concilio deirumanita, ha posto il problema

dell'ayyenire, decretando il diritto delta societa e i diritti dell'uomo.

Lasciando a questi signori MYavvenire i Concilii deirumanita e dei

liberi pensatori, noi uomini del passato, confidiam sempre piii nel Con-

cilio Vaticano, memori che Christus heri et Jiodie, Ipse et in saecula.

2. La stella della Chiesa, ovvero I' insegnamento infallibile del Papa.
Istnizione popolare, per CARLO FIORIAISI. Bologna, per Alessandro Ma-

regyiani. (In 16. di pag. 208.)

Cosa preziosa e questo libretto, non solo perche tratta uno de'piu yita-

li argomenti a ben goyernare le proprie credenze, e lo tratta conforme-

mente alle dottrine tramandate da'SS. Padri, e state sempre in yigore
nella Chiesa; ma perche cio stesso e fatto con si beH'ordine nelle mate-

rie, con tanta chiarezza e lucidita di esposizione, e con si esatta preci-

sione di formole, che anche le persone piu estranee alle quistioni teo-

logiche sono messe in grado d
1

intender tutta la yerita e rimanere

conyinte.

II ch. Autore stabilisce innanzi tutto in che consiste il priyilegio della

infallibilita, che si attribuisce ai romani Pontefici, e quali sono le mate-

rie sopra le quali essi possano esercitarlo. Cio fatfo, si reca ad esamina-

re le diyine Scritture, e con piu luoghi deTangeli dimostra ad eyiden-

za, che il detto priyilegio fu yeramente conferito da Gesu Cristo a

S. Pietro, come a capo e maestro della Chiesa, e per conseguenza a

tutti coloro, che gli sarebbero succeduti nel medesimo uffizio. E questa
fu di fatto la norma, co' quali i romani Pontefici, sin dai principii della

Chiesa, regolarono la loro pratica, assumendo in ogni tempo innanzi al-

ia Chiesa T autorita di maestri infallibili. Ne la Chiesa disconobbe mai

questo loro carattere, anzi lo testifico con manifesti argomenti. Lo testi-

fico cogli omaggi che rese al loro infallibile magisterio ne
1

Concilii ecu-

menici. Lo testifico coll
1

insegnamento de'suoi Padri e dottori. Lo testifi-

co colla pratica continuata, accettando sempre le definizioni pontificie,

in materia di fede e di costumi, non altrimenti che uscite dalla bocca

stessa di Dio. E appunto a questa docilita essa deve la sua yita e la sua

conservazione: la quale yita e conseryazione diventa per conseguenza essa

stessa un'altra pruova, e non meno sfolgorante, della pontificia infallibi-

lita; anzi lo sono, loro malgrado, le stesse persecuzioni contro i romani

Pontefici, e le chiese separate da lui o per iscisma o anche per eresia.

Serie VII, vol. Vll, fasc. 467. 38 25 Agosto 1869.
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Provata la verita del privilegio, passa il ch. Autore a ricercare in

quale occasione debba esso aver luogo. La risposta comune e, che il Pa-

pa e infallibile nelle materie di sopra accennate, quando parla ex cathe-

dra, ch'e quanto dire da maestro universale. Cosa difficilissima ad ac-,

certare, se si odano alcuni dottori, che non potendo negare in teoria,.

vorrebbero almeno anBientare nella pratica V infallibilita pontificia. Ma
il nostro Autore, con semplicissime riflessioni, risolve assai agevohnente
il problema, non essendo F infallibilita legata a niuna forraola particola-.

re, e potendo per mille modi constare che il Papa intende parlar da mae-
stro universale.

Danno compimento a quesia bella operetta due capitoli, neir uno dei

quali sono additate le radici delle malvage passioni, da cui proviene la

guerra contro alia infallibilita pontificia, e neir altro son dichiarati i do-

veri, che ne
:

fedeli risultano in virtu del detto privilegio.

3. LaChiesa cattolica inwca Vazione santificatrice del Concilia ecume-

nico sulle leggi di Europa. Dissertazione del professore V^CENZO MARIA

SARNELLI, sacerdote napolitano; cstratta dal periodico la Scienza e la fe-

de. Napoli 1869. (In 8. di pag. 30.)

Lo scopo di questo ragionamento e di mostrare i sommi vantaggi,

che a buon dritto puo aspettarsi la crislianita dal prossimo Concilio

ecumenico, per rispetto alia legislazione anche civile. II ch. Autore si

apre la via col concetto stesso della legge, la quale, secondo S. Tomma-

so, altro non e, che un
1

ordinazione di ragione, promulgata per comun

bene da chi ha cura della societa. Or come la ragione che si allontana

da Dio o, che e peggto, rinnega Dio, deve necessariamente incorrere

in gravissimi errori
;
cosi una legislazione la quale non abbia per fon-

damento e per iscorta la vera religione, non puo essere, almeno in

molti e gravissimi punti, ne retta ne giusta. Questa verita, che si fa

chiara col semplice discorso, e confermata pienamente dalla storia di

tutti i secoli. II ch. Autore ne prende esempio dalla legislazione de'Ro-

mani, che pure ebbero fama di prudentissimi e giustissimi, e cio non

ostante sancirono diritti e imposero precetti, contro ai quali reclama-

no i piu legittimi sentimenti della natura. Per contrario quanta sapien-

za, quanta santita e giustizia nella legislazione degli Ebrei! Ma essi

ebbero quelle leggi da Dio stesso ;
e se le avessero fedelmente custodi-

te, sarebbero stati il popolo piu felice della terra. Similmente Iddio per
mezzo della Chiesa, avvegnache con diversa provvidenza, venne in soc-

corso nella pienezza de
1

tempi a tutta la umana societa pel suo retto or-

dinamento. 11 ch. Autore lo dimostra in primo liiogo per la stessa so-

cieta romana, non solo dopo che questa si-fu convert] ta al Yangelo, e

detto le sue leggi sotto la luce diretta del cristianesimo ;
ma anche

quando, essendo ancora pagana, pote col riflesso di quella luce avver-

rtviKft? '__%% . ,;r,; ..'.
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tire Ic piii gravi enormezze delle sue leggi, sentirnc vergogna e cor-

reggerle. Lo pruova in secondo luogo per F azione benefica della mede-
sima Chiesa nel medio evo, quanto ad abolire molte ree disposizioni del-

le leggi barbariche, e per opposto ispirare un DUOYO spirito di sapienza
e di rettitudine nelle nuove legislazioni. Or questa stessa salutare in-

fluenza della Chiesa e la speranza della moderna societa, la quale, pel

funesto principio della separazione dello Stato dalla Chiesa e della legge
da Dio, si trova in pericolo di ricadere in un paganesimo peggior del-

F antico, ed in una barbaric anche piu truce della passata. L 1

Autore ne

adduce in pruova parecchi di que
1

dettami del Dritto moderno, gia sfol-

gorati dal Sillabo
,
e che nondimeno si vogliono dappertutto consecrare

come massime di civile sapienza, e priini fondamenti delle politiche co-

stituzioni. Or se a tanto periglio della societa pud arrecare la Chiesa al-

ctm riparo, lo puo massimamente coll' opera del Concilio ecumenico, col

quale le e dato di spiegare tutta la sua forza, e far valere i mezzi piu

possenti, che il Signore ha posto in sua balia. A ragioae adunque la Cri-

stianita puo aspettarsi da questa adunanza sommi vantaggi anche per
la civile legislazione, che e appunto quel lato, da cui provengono mag-

giori pericoli alia societa. Questo in breve e il sunto del discorso del

dotto Professore, tutto opportune alle present] condizioni.

4. Discorso sill vero bene sociale per mezzo della Chiesa cattolica e

del Concilio Vaticano , leito dal can. penit. LEANDRO TRAVAGLINI, nel

seminario di Bagnorea. Monte
ft
ascone

, tip. del Sem. 1869. (In 8. di

pag. 26.)

Questo studiato discorso accademico e dedicato al merito illustre di

Sua Eccellenza monsignor RsfFaele Corradi, vescovo di Bagnorea. La

base di tutto il discorso e un detto di un famoso ucmo di Stato, che per
telicitare e reggere la societa due freni sono necessarii, Yinterno fol-

ia fede in Dio e nelle sue leggi, Yesterno delle leggi umane e di una

autoritd capace di farle rispettare . E 1'uno e Taltro, soggiunge Tau-

tore, non si potra raggiungere, se non che per mezzo della Chiesa cat-

tolica; e lo vien dimostrando in modo generate con elevati pensieri

sullo spirito e sulle dottrine sociali del Cattolicismo e per via di raifronti

con altre religioni e d'argomenti di fatto: e quindi prende ragione di

sperare dal Concilio Vaticano nuovi vantaggi pel vero bene sociale.

5. Quattro opuscoli islruttivi sul Concilio e sul Giubbiko.

1. / Concilii generali e la Chiesa catlolica : Conversazioni tra un par-

roco e un giovane parrocchiano pel sacerdote Bosco GIOVANNI. Torino,

tip. dell'Or. di S. Fr. di Sales. (In 32. di pag. 168.)

Ecco un altro di quei varii libretti d'istruzione popolare sul Concilio

che si van pubblicando in Italia. Basta il nome deirautore per giudicarc

dello spirito di queste quattro conversazioni. Lo stesso titolo di con-
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versazioni Ira un parroco e un giovane parrocchiano dimostra che

questi dialoghi non sono polemic!, ma didascalici, i quali potrebbero an-

che servir di norma a quelli cbe bramano di far pubblicamente istruzio-

ni catechistiche sul Concilio ia forma di dialogo, come dicono, tra il dot-

to e Yignorante.

2. // Giubbileo pel Concilio Vaticano. Istruzione e preghiere; del P. SE-

CONDO FRANCO d. C. d. G. Torino, Pielro di G. Marietti. (In 16. di

pag. 56.)

Egregio libretto, in cui si rende ragione in generate del Giubbileo, e

degli speciali rnotivi, yantaggi, mezzi pratici di quello promulgate al

presente. Le preghiere sono quelle stesse, proposte dall
1

Arcivescovo

di Bari, nell
1

opuscolo da noi lodato a pag. 217. Questo bel libretto del

P. Franco puo servire di compimento al suo Catechismo ragionato.

3. Istruzioni e preghiere pel sacrosanto Concilio vaticano e per I'acqui-

sto del S. Giubbileo. Borgo S. Donnino, tipografia Verdesi. (In 32. di

pag. 50.)

Anche questo librettino e istruttivo insieme e devoto. E diyiso in

quattro parti : nella prima e nella seconda si da una popolare istruzione

sul Concilio e sul Giubbileo, nella terza e quarta parte si propongono

preghiere e praticlie divote, analoghe al Giubbileo e al Concilio. Avendo

la prima edizione incontrato il favore di molti, ed essendosi presto esau-

rita, si e ora messa in luce questa seconda, migliorata di motto e pero
meritevole di maggior fayore. Ogni copia franca di posta, cent. 15. -

12 copieL. 1.50.

4. // Giubbileo pel Concilio Vaticano. Benevento, tip. Nobile. (In 12.*

di pag. 36.)

Questo elegante opuscolo contienc le lettere apostoliche del sommo
Pontefice Pio IX pel Giubbileo, istruzioni sulle indulgenze e sul Giubbi-

leo, dichiarazioni corredate delle piu recenti risposte delle S. Congrega-
zioni della Penitenzieria, delle Indulgenze e dei Riti, e fmalmente yarie

pregbiere pel Giubbileo e pel Concilio.

Aggiungeremo fmalmente due libriccini, di poche paginette, stampati
a Roma alia tip. Gentili: cioe una istruzione elementare sul Concilio,

unicamente pel basso popolo ,
intitolata Che cosa e il Concilio? per don

Antonio Amadori
; e Preghiere che si possono dire per /' acquisto del

S. Giubbileo.

6. La Cattedra di S. Pietro, per T. C. ALLIES. Torino, libr. Bori.

(L. 1, franco di posta.)

Annunziamo con piacere la ristampa di questo yolumetto deir illustre

conyertito anglicano, sig. Allies, di cui parlammo altrayolta.

L'imminente Concilio da un nuovo interesse a questo libro, nel quale si

oonsidera la Cattedra di S. Pietro come fondamento della Chiesa, fonte

della giurisdizione, centre dell' unita.



COSE SPETTANTI AL FITURO CONCILIO 597

III.

IL SINODO DI SMIRNE E IL SINODO ARMENO

A dare piii compiuta notizia del Sinodo di Smirne, del quale abbiam

parlato piii volte (vol. VI, p. 489 e 735; vol. VII, p. 95), potremmo
ora aggiungere non poche cose cavate da varii fogli e da qualche corri-

spondenza, ma avendo gia accennata la somma del decreti, ci bastera di

aggiungere una descrizione delle funzioni esterne, compendiando mi bel-

I'articolo, teste uscito riella Rivista di Napoli, La Caritd. II nome dello

scrittore, che e il P. Luigi Spaccapietra dell
1

Oratorio, e ragione piu che

bastevole per tal preferenza.

Questo Concilio orientale di rito latino si apri solennemenle a Smir-

ne, nel giorno della Pentecoste, e vi presero parte, come dicemmo, tre

Arcivescovi, cioe monsignor Spaccapietra, Arcivescovo di Smirne e 110-

ininato dalla Santa Sede alia presidenza del Concilio
;
T Arcivescovo di

Naxos e I
1

Arcivescovo di Corfu; e i cinque Vescovi di Scio, di Sira, di

Santorino, di Tine e di Soli : la Chiesa latina di Costantinopoli venne

rappresentata dal Cancelliere di quel Vicariato apostolico.

Nel giorno delFapertura, primo delle sessioni pubbliche, tutti del

ciero secolare e regolare si riunirono nella chiesa di S. Policarpo retta

4ai PP. Cappuccini, donde alle otto del mattino usci la processione per
recarsi alia cbiesa di S. Maria dove si celebrava il Concilio. Precedeva

il clero secolare e regolare in pianete rosse : poi seguivano i Vescovi in

cappa rossa, mitra e pastorale : veniva in ultimo mons. Spaccapietra,

presidente del Concilio, il quale avea gia nella chiesa di S. Policarpo in-

dossato tutti gli abiti con mitra preziosa e pallio per celebrare nella

cbiesa di S. Maria. Si cantavano per via le Litanie lauretane, a cui ri-

spondeva devotamente la moltitudine che seguiva la processione e che

poi ingombro tutta la cbiesa di S. Maria. Nella medesima erano non so-

lo de' fedeli, ma si ancora degli eretici, i quali tutti assisterono alia ce-

rimonia con religioso rispetto. Come tutti furono giunti in S. Maria,

mons. Spaccapietra incomincio la Messa pontiticale dello Spirito Santo

che coincidcva con la i'esta del giorno. Qui e da avvertire che sulla fine

della sessione preparatoria, tenuta il di precedente, vigilia della Pente-

*eoste, lo stesso mons. Spaccapietra, plaudentibus Patribus, sped! im

lelegramma al Santo Padre per dirgli che si erano riuniti e cercavano

la benedizione apostolica. Ora piacque al Signore che la risposta del

Santo Padre giungesse in quella che si cantava il Credo nella Messa del-

Ja Pentecoste. Essa venne subito recata a mons. Spaccapietra che stava

sul trono, e fu dal medesimo consegnata agli altri Vescovi con meravi-

glia e piacere comune. Dopo la Messa Tonore di arringare i Padri del
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Concilio ed i fedeli present! tocco al venerando Arcivescovo di Nassia if

quale parlo in greco
1
.-Egli disse fra le altre cose, con quella eloquenza

che deriva dal cuore, del piacere che provava nel favellare a quella sa-

cra adunanza e della speranza da lui nutrita, che le varie chiese rappre-
sentate nella medesima ne ayrebbero ritratto frutto copioso. Indi venne

adempiuto quanto e prescritto nel Pontificale romano nella prima ses-

sione del Sinodo. Tutto si fece con ordine e con quella serena dignita

che fuori di tali sacri assemhramenti e cosa vana sperare, ed a cui per
nulla sono usi i Greci.

La seconda sessione pubblica fu tenuta li 29 Maggio. In quella cir-

costanza mons. Spaccapietra, presidente del Concilio e delegate aposto-
lico

, tenne quell
1

eloquente discorso in francese
,
che gia accennammo.

Eccone, per saggio, il principle, in cui ravricina acconciamente Efeso e

Sniirne.

Monsignori; miei Fratelli.

Sono gia quattordici secoli
,
una delle piu gravi e piu simpatiche

Toci d'Oricnte innanzi a dugento Yescovi riuniti nella grande chiesa di

Maria d' una citta non lontana da quella ove ora dimoriamo, gridaya in

un sublime tratto di eloquenza: Efeso! poiche la citta era Efeso r

Femula di Smirne e la yoce era quella del glorioso S. Cirillo di Alessan-

dria che parlava al Concilio di Efeso
,
convocato pel giorno della Pen-

tecoste : quante coincidenze e qual condizione e la raia, o Fratelli 2
! O

Efeso, salute! Quanto sei bella pel nuoyo porto di cui or sei adorna e

di cui il lustro fa dimenticare gli altri che facevano la tua gloria. Questo

porto era, secondo il Santo, Maria preconizzata Madre di Dio. Salve, o

citta metropolitana delP Asia, ammirazione del mondo per le tue belle

chiese, ed ora obbietto d
1

un
1

ammirazione ancora piu viyace innanzi a

tutti codesti tempi vivi del Signore che son yenuti ad apportarti bene-

dizione. Si, perche : Vbi multi Pastores congregantur , multa per eos fit

congregatio sanctitatis. Fratelli miei, innanzi a questi prelati della Chie-

sa, in questo tempio di Maria, potro io tan to inferiore al gran Cirillo..,

astenermi dal yolgere le mie parole alia citta di S. Policarpo? Salye, o

Smirne, quanto e bello, quanto e sublime il quadro che si presenta agli

occhi nostri ! Non e forse magni(ico lo spettacolo di sette chiese che not

qui veggiamo con gli angeli che circondano il trono deU'AHissimo?

La terza ed ultima sessione pubblica fu tenuta Domenica 13 Giugno..

E qui e d'uopo avyertire che, sebbene essa non durasse meno di quat-

tro ore e mezzo, la moltitudine accorsavi fu anche maggiore che nelle

sessioni antecedent]
,
ne alcuno degli spettatori ,

tra i quali v' erano pa-

1 E noto che la divina parola si amministra nelle chiese cattoliclie di Smirne, Coslantinopoli e

delle varie diocesi dell'Arcipelago in greco, italiano e francese.

2 Monsignor Spaccapielra tcnne questo disoorso li 29 Maggio p. p., quallordici giorni dopo Uk

Penlecoste.
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cbi scismatici, si mosse dal luogo insino a che tutti i prelati uscirono

dalla Chiesa. Spettacolo tenerissimo e degno di altri tempi! Dopo la Mes-

sa pontifical e cantata da mons. arcivescovo di Nassia e dopo F uffizio

divino, mons. Maddalena arcivescovo di Corfu sali in pulpito e pronunzio

tin eloquentissimo sermone in italiano, nel quale parlo intorno allo scopo

d alia utilita del Sinodo. Poiche ebbe molto chiaramente ricordato i la-

yori diversi del Concilio si volse agli uditori, e fe' un magnifico elogio

di Smirne e della carita, religione ed ospitalita dei stioi fedeli. Lc quali

parole non e a dir quanto commovessero gli astanti.

Dopo le preci consuete si continue la lettura dei decreti del Sinodo,

come si era gia praticato nelle altre due pubbliche session!. Quindi mons.

Spaccapietra, presidente del Concilio, gli altri Arcivescovi, Vescovi, il

delegate della chiesa di Costantinopoli ed i segretarii segnarono sull'al-

tare i diversi atti del Concilio medesimo. Compiute tutte queste formali-

ta, mons. Spaccapietra prese la parola e cosi disse in francese ai cir-

costanti :

Felici i vostri occhi perche veggono e le vostre orecchie perche ascol-

tano : molti giusti hanno desiderate di vedere e di ascoltare, ma non ban-

no veduto ne ascoltato. Bene io posso indirizzarvi queste parole dell
:

Evan-

gelo. Si, voi siete felici, percbe avcte veduto cio che i padri vostri non

lian veduto, una riunione dei pastori della Ghsesa, dei successor! degli

Apostoli, un Concilio! Nelle epocbe di fede codeste venerabili assembled

erano degli avvenimenti storici. Tutto un'popolo si levava come un sol

tiomo per acclamare i Padri, per ascoltarne le parole e per raccorle come

una nuova manifestazione dello Spirito Santo. Ailorche si trattava nel

Concilio di Efeso della Maternita divina di Maria, Tintera citta aspettava

alia porta del gran tempio la defmizione dei Padri, die ogni cristiano

portava gia nel fondo delFanimo suo. E come la decisione fit conoscinta

oh! quali dimostrazioni di gioia, quale universale allegrezza! La citta fu

splendidamente illuminata : le donne, le fiaccole in una mano, una pro-

fumiera d
1

incenso e di timiama nell' altra , accompagnavano i Yescovi

alle loro case, cantando inni di bencdizlone che venivano ripetuti da tutte

le lingue. Ai giorni nostri gl'interessi materiali hanno assorbito tutto:

par che tutti sieno unicamente intenti ad arricchire. Lo spirito c Tanima
v non ottengono Tapprovazione di chicchessia, e se vi hanno ancora alcu-

ni, che si sollevano a simili pensieri e si commuovono al nome di virtu

di pieta vengono risguardati dagli altri come se non appartenessero a

questo secolo. Intanto la mano del Signore non si e abbreviata. Tra po-
chi mesi si celehrera in Roma un Concilio generalc, a cui si recheranno

i Vescovi del mondo cattolico per ubbidire aH'autorLta del Yicario di Ge-

su Cristo. E gia tutta la terra e nelFespettazione di codesto giorno so-

lenne; i buoni !o salutano, come principio d'un'era novella, d'una re-

taurazione dell'umanita : i tristi, benche lingano di non tenerne conto, nesiaura
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sono preoccupati, e yeggono appressarsi il giorno, in cui la maschera di

errore, che si nasconde sotto i santi nomi di liberta, di progresso, di di-

ritto della religione, e per cadere. Dobbiamo adunque dire che ci avvici-

niamo ad una crisi salutare, nunzia della guarigione del gran malato y

secondo S. Agostino, o deH'umanita.

Quindi ritornando a parlare del Concilio di Smirne con im lingtiaggio

pieno di fede annunzio che i decreti stabiliti nel medesimo, poiche avran-

no ricevuto la sanzione pontificia, verranno pubblicati e dovranno esse-

re osservati da tutti i fedeli. Dopo le quali cose mons. Spaccapietra con

affettuose parole ringrazio i suoi venerabili colleghi nello Episcopato, i

segretarii, i teologi ed altri preti, che presero parte al Concilio e final-

mente i PP. Riformati di S. Francesco, i PP. Cappuccini e i Signori del-

la Missione, che ospitarono i varii membri.

Le parole di mons. Spaccapietra piene di calore e di affetto inteneri-

rono e commossero tutti gli astanti. Piangevano i Vescoyi: il clero ed il

popolo rispondeva alle lagrime deiPastori. Poi seguirono le consuete ac-

clamazioni al Signore Iddio, alia Yergine SS., ai SS. PP. della Chiesa di

Oriente, ai patroni di tutte le diocesi, ed i yoti pel Santo Padre, pel

presidente, i Yescoyi ed altri Padri del Concilio e per tutta la Chiesa di

Oriente. Da ultimo, poiche i membri diversi del detto Sinodo si dettero

T amplesso fraterno, mons. Spaccapietra intuono il Te Deum ed imparti

Findulgenza plenaria papale.

I PP. del Sinodo, innanzi di separarsi e di tornare alle proprie dioce-

si, yollero dare un altro attestato di devozione al supremo Gerarca del-

la Chiesa. Seguiti da altri, erano cinquanta tra preti, religiosi e qualche

buon laico, si recarono il di 17 di Giugno, quando gia il Concilio era com-

piuto, sulla yia di ferro al luogo delFantica Efeso, doye giunsero in un'ora

e mezzo. Cola mons. Spaccapietra offerse il santo sacrifizio fra le ruine

dell'antica chiesa di S. Giovanni air aria aperta sopra di una pietra so-

stenuta da grande colonna, una di quelle, per quanto dicesi, cheadorna-

Yano gia il famoso tempio di Diana e che era divenuta allora piedestallo

del Crocefisso che pendeva da una corda. Mons. Spaccapietra disse, in-

nanzi di cominciare la Messa, tutti uniscano Vintenzione alia mia: ce-

lebro pel nostro Santo Padre, affinche il Signore piu che gli anni di san

Pietro, gli conceda Teta di S. Giovanni elo conseryi alia Chiesa . Un'ac-

clamazione universale rispose a quelle parole. II luogo doye erano con-

Yenuti, la sacra persona per cui si diceva la Messa, cara e venerata da-

tutti, la uniformita dei loro pensieri ed affetti, gli avyenimenti dei giornt

scorsi, la considerazione del futuro riempirono di solenne commozione

il celebrante e gli assistenti. E poi quelle mura secolari, avanzo di im-

gran tempio, intorno a cui un giorno fioriva una illustre citta, di cui ora

appena rimane la memoria, mentre loro addimostrayano la vanita delle

cose presenti, aumentayano nei loro cuori Tamore yerso la santa religio-
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ne di Gesii Cristo, die sopravvive a tutte le umane vicende e verso le

sublimi verita della medesima. La funzione ebbe termine col canto delle

litanie lauretane, alle quali tutti rispondevano con le lagrime su gli oo
chi e i voti nel cuore per 1'augusta persona del soramo Pontefice.

Lettere di Costantinopoli &\VUnivers e al Monde, riprodotte anctie in

altri giornali, ban fatto conoscere in Occidente la splendida apertura del

Concilio patriarcale armeno-cattolico in Costantinopoli, colla solenne pro-
cessione delle reliquie dell' apostolo degli Armeni S. Gregorio Illumi-

natore, il di 5 Luglio, cbe, secondo il nostro calendario, risponde al 17

Luglio. Ecco lalettera riportata udYUnivers (27 Juillet). Venerdi pas-

sato, Costantinopoli ha avuto uno di quei magnifici spettacoli che il solo

Cattolicismo puo dare, e che Parigi piu non conosce dacche ha abbarra-

te le sue strade alia croce trionfale di Gesu Cristo. La comunione ar-

ineno-cattolica tutta quanta, con a capo il venerabile Patriarca monsi-

gnor Hassun, assistito da diciotto Yescoyi e da tutto il suo clero, con-

duceya processionalmente, dalla chiesa di S. Giovanni Grisostomo alia

chiesa armena di S. Maria, le reliquie di S. Gregorio I
1

Illuminator e, do-

no inestimabile di S. S. Pio IX. 11 tempo era magnifico, Taffiuenza di

popolo immensa nelle vie di Pera, e il Governo avea voluto testimo-

niare il suo rispetto verso la Chiesa, inviando uno splendido accompa-

gnamento militare.... Quelle sacre reliquie parlavano agli occhi di tut-

ti : Oh possano parlare anche al cuore di quegli Armeni che ban la-

sciato il diritto sentiero per andarsi a perdere nelle vie dello scisma ! II

dimani di si bel giorno non fu meno grandioso. Dopo aver celebrata con

Messa solenne la festa del santo Apostolo della loro Nazione, i Prelati

armeni,sotto la presidenza del loro Patriarca, inauguravano il loro Con-

eilio provinciale, che puo riguardarsi come uli atto di preparazione alia

grande Assemblea che li attende in Roma al cominciare del prossimo
Dccembre.

II Monde (30 Juillet} porta un
1

altra corrispondenza che parla simil-

mente di questo sacro spettacolo. Giammai, ella dice, dacche la mczza

Lima ha preso il luogo della croce sulla cupola di S. Sofia, non si e vi-

sto a Costantinopoli spettacolo simigliante. II di appresso, giorno festi-

vo del Patrono della Chiesa armena, dopo la Messa solenne del Patriar-

ca, attorniato da
1

suoi colleghi, con una solennita al tutto straordinaria

e alia preseriza di piu migliaia di fedeli, si fece una seconda processione

intorno alia chiesa colle reliquie del Santo, dopo di che si procedette

eolle formalita usatc aU'apertura del Concilio nazionale. La corrispon-

denza del Monde aggiunge per6 questa trista notizia: 1 Notabili della

nazione assistevano si alia grande processione del di innanzi e alia cere-

monia del mattino, ad eccezione tuttavia di una frazione, che e in guer-
ra aperta col Patriarca, e che non si e sentita cattolica. abbastanza per

iporre silenzio, in una occasione si solenne, a
1

suoi rancori, piii vivaci
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che mai, contro il Prelate . L'opposizione e piultosto contro di lui co-

me Capo della nazione, che come Patriarca; essi pretendono di tutelare

i diritti della nazione, ma la quistione politica e assai connessa colla re-

ligiosa e fonte di scandalo. II Monde parla a lungo di questi corifei del

liberalismo armeno, che pretendendo di essere ferventi cattolici si con-

ducono per modo, da far credere che pur lo siano hen poco ; quindi par-
la d'una lettera scandalosa d'un apostata armeno, pubblicata il 21 Lu~

glio dal Levant Herald, e di un indirizzo di quei progressisti ai Yescovi

del Concilio, e d'una lor petizione ad Aali-Pacha. Ma noi non vogliamo ?

almen per ora, parlare di queste discordie, si perche non riguardano
direttamente il Concilio, e si ancora perche da un' altra corrispondenza

abbiamo fondate speranze che la discordia col divino aiuto avra pacifi-

co scioglimento; che pero non vogliamo contristare le liete notizie della

festa con notizie si dolorose. Piuttosto abbiam yoluto cercare notizie piu

precise, che riusciranno gradite ai nostri leltori, intorno alle sante reli-

quie, che dalla chiesa di S. Gregorio armeno di Napoli vennero inviate

al Santo Padre Pio IX, e dal S. Padre a Costantinopoli, per le fervorose

istanze del Patriarca armeno.

Fin dal V volume a pag. 334, cominciando a parlare degli ArmenL
dicemmo qualche cosa del grande loro Patriarca, S. Gregorio rillumina-

tore. Or e a sapersi come le sue reliquie yenissero d'Oriente a Napoli.

Secondoche narra anche il Baronio, al tomo III degli Annali e nelle an-

notazioni al martirologio romano agli 11 Luglio e 30 Settembre, alcu-

ne nobilissime claustrali armene della regola di S. Basilio, per fuggire
una fiera persecuzione religiosa destatasi nel loro paese, si ricoveraro-

no in Napoli insieme col loro Yescovo, seco recando il piu prezioso te-

soro che avessero, cioe la testa e le due. tibie di S. Gregorio, non che

le catene onde fu avvinto, e le yerghe con cui fu flagellato. Esse pre-
sero stanza in quel ricinto, ove ora sorge il monastero, detto di S. Gre-

gorio armeno. Uii'antica tradizione, come attesta il Celano nelle noti-

zie di Napoli (torn. Ill, pag. 755 ediz. del 1858), fa risalire queiredifi-

cio ai tempi di Costantino il Grande e di S. Elena sua madre, la quale
dices! che vi fondasse un collegio di sacre Yergini con una chiesetta,,

che fu prima dedicata a S. Pantaleone, e di poi a S. Sebastiano, e quin-

di, dopo la venuta delle religiose armene, a S. Gregorio armeno, 17/~

luminatore. Conviene dire che dalle Yergini di S. Elena fossero ospita-

te le armene, e che riuscendo troppo angusto lo spazio yi venisse edi-

ficato un piu ampio monastero e chiesa proporzionata. La regola che yi

fu osservata, fu quella di S. Basilio : ma estintesi le armene, successero

ad esse le Benedettine, le quali al presente seguitano a nienarvi yita re-

ligiosa, ed appartengono alle piu ragguardevoli famiglie della citta, co-

me gia le armene erano delle piu ragguardeyoli della nazione. Le re-

liquie di S. Gregorio fmo al di d'oggi furon sempre tcnute in quel mo-

nastero in grande yenerazione.
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Ora il nuovo Patriarca di Cilicia degli Armeni, monsignor Antonio

Pietro IX llassnn, dopo ricevuto nel 1867 per mano del Santo Padre

Pio IX il sacro pallio, unitamente ai Vescovi del suo Patriarcato lo sup-

plico con viva i stanza, che si degnasse di concedere alia Chiesa di Co-

stantinopoli, divenuia sede ordinaria dei Patriarch! di Cilicia, la testa di

S. Gregorio Illuminatore, depositata nella Chiesa di Napoli. Le princi-

pal! ragioni del Patriarca erano una specie di diritto degli Armeni su

quel venerando deposito, e il grande vantaggio che ne verrebbe tra gli

Armeni alia parte cattolica; essendoche gli scismatici si vantano di es-

sere in miglior condizione, perche posseggono il braccio destro del San-

to nella chicsa di Ecsmiasin, che anche per questa ragione ritengono
come primo Patriarcato. Questo desiderio e queste ragioni furono espo-
ste dall

1

Eifio Cardinale Prefetto di Propaganda airEiTio Cardinale Ar-

civescovo di Napoli ; ma tanto airArcivescovo, quanto alle religiose sa-

pea troppo amaro di perdere un si prezioso deposito, che giustamente

Tien riputato come un sommo decoro, non solo del monistero ma della

intera citta. Adunque per contentare d'una parte, come meglio era pos-

sibile, il desiderio del Patriarca armeno
,
e dall

1

altra per non privare il

monastero di S. Gregorio della insigne reliquia del Santo, TEmo Cardi-

nale Arcivescovo propose di mandare, invece della sacra testa, una del-

le due tibie in istato di perfetta conservazione e con essa una parte del-

le catene e delle verghe, strumenti del martirio del Santo. Accolse il

S. Padre questa proposta del Cardinale Arcivescovo, il quale a' 20 Apri-

le 1868, per mezzo del reverendo parroco D. Fagotti diFermo, spedi

all
1 Emo Cardinale Barnabo le sopraddette reliquie, regolarmente auten-

ticate. II S. Padre Pio IX fe lavorare a sue spese dall
1

insigne artista ro-

mano, Yincenzo Brugo, una bclFurna di metallo dorato per riporvi le

sacre reliquie. L'urna e di ibrma assai nobile ed elegante, tutta ornata

di festoni di bel lavoro, e da teste di serafmo ai quattro angoli delle pa-

reti chiuse da quattro cristalli: di sopra due angeli sorreggono Far-

ma del S. Padre; di sotto, una targa con iscrizione armena, ed or-

aata con la mitra, la croce, il pastorale ed il pallio patriarcale : neir in-

terno sopra un ricco cuscino di velluto son disposte le sacre reliquie,

Tisibili da ogni parte.

L' urna e le sacre reliquie spedite a Costantinopoli furono conse-

gnate al Patriarca, con grande solennita dal nuovo Delegato apostolico

monsignor Giuseppe Pluym, della Congregazione dei Chierici Scalzi del-

la SS. Croce e Passione di G. C., traslato dal Yicariato apostolico di

Yalacchia alia Delegazione Apostolica patriarcale di Costantinopoli. La

consegna solenne fu fatta quel di stesso, 16 Luglio, vigilia deirapertura

del Sinodo, nella chiesa di S. Giovanni Grisostomo, alia presenza di

tutti gli Arcivescovi e Yescovi e di tutto il Clero secolare e regolare, e

di popolo immense, e quindi mosse quella sacra processione, di che abbia-
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mo parlato. Un'altra lettera ci descrive similmente quello spettacolo d*

Yescovi in sacri parati, che al canto dei sacri inni, e al suono delle cam-

pane, in mezzo ad un popolo schierato da ogni lato per le pubbliche vie r

con segni di gran devozione e cogli onori militari, recavano in trionfo

quelle reliquie per le vie di Costantinopoli, che in quel giorno potea de-

gnaniente chiamarsi la nuova Roma. II Concilio patriarcale, cominciat<y

solto si santi auspizii, ci fa molto sperare : S. Gregorio I'llluminatore ve

presedera dal cielo e verra in soccorso al suo successore e alia siia

nazione.

IV.

GLI ORIENTALI SCISMAT1CI

1. 1 lacobiti 2. 1 Nestoriaui 3. I Greci 4. Questione alessandrina --

5. Questione bulgara 6. Riflessioni.

1. Al piccolo cenno sui lacobiti eutichiani, cbe demmo a pag. 732 del

volume precedente, possiamo ora aggiungere alcune notizie piu preci-

se, ma al solito poco liete. Monsignor Niccola Castells, dei Min. Cap-
puccini, Arcivescovo di Marzianopoli, Delegate Apostolico di Perzia, Me-

sopotamia, Kurdistan ed Armenia minore, avuto T incarico di ric-apitare-

ai Yescoyi non uniti
,

esistenti in quella Delegazione ,
le lettere Apo-

stoliche le fe anche tradurre nelle lingue dei relativi riti
;
e personal-

mente e per mezzo de'suoi missionarii, chehanno cinque ospizii in quel-
la missione, e dove fu possibile anche colla compagnia di alcuni sacer-

doti di rito orientale, fece dapprima con tutta la possibile convenienza?

e legalita Tinyito ai Yescovi Giacobili e al lor Patriarca
,

dal quale
sventuratamente dipende troppo il buon esito di queslo affare. 11 Pa-

triarca si mostro sibbene gentile e cortese nel ricevere 1'invito; che an-

zi die pure qualche speranza a parole ;
ma poi fu udito dire, che se si

vuole Tunione per mezzo del Concilio, piuttosto il Papa dee recarsi m
Oriente, e che quanto all'andare a Roma, egli seguira T esempio del -

V Ecumenico : ma anche senza questo malo esempio, pare che per allre

ragioni personali, il Patriarca lacobita non vorra indursi per niun conto

a venire o a permetterlo ad alcun de'suoi Yescovi. I Yeseovi lacobiti

neppure ban titolo proprio, ma sono considerati come parrochijchc
anzi sono amovibili dalle lor Chiese ad nulum del Patriarca; ed essi io

temono assai e ne dipendono quasi come schiavi e non ardiscono far mil-

la da se. Tutti in vero accolsero di buon grado F invito, e qual piii qnal
meno moslrarono buon volere e desiderio di riunirsi al Cattolicismo, an-

che per risorgere da quell' avvilimento in cui sentono di trovarsi; ma>
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tutti aggiimsero quella clausola condizionale
;
se cosi piacera al Patriar-

ca. Monsignor Delegate Apostolico ha pur fatto sapere ai Vescovi che
sarebbero ospitati, senza alcun loro dispendio, per tutto il tempo di loro

dimora nella Capitale del mondo cattolico, e che anche le spese del viag-

gio e ritorno non sarebbero a loro carico. Tutto do per togliere ogni om-
bra di scusa, e per dimostrare il cuore paterno del Santo Padre. Del resto

il Patriarca assai ricco, non avrebbe bisogno di sussidio, e pei Yescovi

la grande difficolta non e punto altra che la volonta assoluta del lor Pa-

triarca. Finora non si e data formalmente alcuna risposta; ma lo stesso

silenzio si prende omai per risposta negativa, e se il Patriarca resiste an-

cora a questo invito all'iimta, pare che tutti o quasi tutti i suoi Vescoyi

ascolteranno piuttosto la YOCC imperiosa del loro Patriarca, che la voce

caritatevole del Pastore universale, Vicario di Gesu Cristo. II che 6

tanto pifc" doloroso, quanto che il popolo facilmente tornerebbe aU'uni-

ta dell' ovile, se fosse preceduto dai suoi Pastori
;

e di fatto in questa
circostanza gran parte del popolo, benche ignorante assai, parla di Ro-

ma e del Concilio, e mostra desiderio deirunione. Soggiungiamo i nomi
di questi poveri Yescovi lacobiti, supplicando insieme il Signore a chia-

marli colla forte yoce della sua grazia.

1. Monsignor Ignazio Jacub, Patriarca residente in Diarbekir.

2. Monsignor Behnan, residente in Mossul.

3. Monsignor Denha, residente nei villaggi di Mossul.

4. Monsignor Giorgios, residente nel convento di Esafran.

5. Monsignor Zeitun, residente in Mediat.

6. Monsignor Aho, residente nel convento di Mari Melki.

7. Monsignor Barsume, residente in Gezira.

8. Monsignor Behnan, residente in Manzoria.

9. Monsignor Gabriel, residente in Orfa (Edessa).
10. Monsignor Abdul Messieh, residente in Karput.
2. Del Patriarca Nestoriano e de

1

suoi Vescovi non possiamo dare an-

cora altre notizie. II medesimo delegate apostolico, monsignor Castells,

ha confidata la missione di questo invito al Rev. P. Lamee delPOrdine

dei Predicatori, e ad un altro religioso caldeo, i quali si sono posti in

viaggio pel Kurdistan soltanto yerso la meta del passato Maggio, non

potendosi intraprender quel yiaggio, per le vie impraticabili e per le

nevi, ne neirinverno, ne nei principii di primavera. Forse a quest
1

ora

saran ritornati a Mardin in Mesopotamia, residenza del Delegate aposto-

lico, e volesse Iddio che avessero riportata qualche lieta risposta da

quelle regioni, che sembrano petrificate nelFerrore! Iddio solo puo dalle

pietre ridestare i figliuoli di Abramo. Anche due Vescovi armeni, non

imiti, monsignor Jegub, residente in Diarbekir, e monsignor Kirikor,

residente in Orfa, ricevettero Tinvito, ma Taccolsero con freddezza. Tut-

tavia la carita apostolica non cessa di fare soavi inviti, ne si ritiene per
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1'onta del rifiuto; come appimto la voce della divina grazia non lascia di

farsi sentire, benche si spesso e si mal rifiutata.

3. Ci sovviene aver letto, non sapremmo ora citarlo, in qualche foglio

greco, che ai Yescovi dell
1

Ellade T invito al Concilio non fu presentato
in persona, ma inviato sol per la posta, con lettera d

1

accompagnamen-

to, per non esporre il Papa e la Delegazione Apostolica alle scortesie

del rifiuto. Abbiamo anche vednto il nome di un Vescovo gteco, se-

gnalato come latinizzante, sol per aver fornito alia Delegazione apo-

stolica i proprii indirizzi per lettere ad alcuni Yescovi greci. Noi non

sapremmo dire precisamente a quali Yescovi 1' invito fu presentato in

persona, a quali fu inviato per posta: solo sappiamo che si usarono, se-

condo le circostanze, i modi cbe parvero piu convenevoli; e se tutti i

mezzi andassero a vuoto, la colpa non sarebbe di chi tento varii partiti,

ma di chi tutti parimente li rifiuto, per T inveterate spirito di scisma dal-

]a Sede di Pietro. Gerto le lettere della prima Sede, ricevute comunque
siasi con maggiore o minore solennita, debbono essere una spina al cuo-

re di qualnnque scismatico abbia un
1

idea dell
1

unita della Chiesa e della

comunione cattolica
; e dovra rispondere al tribunale di Cristo giudice

chi ricuso di rispondere all' invito caritatevole del suo Yicario.

Avendo
,

fin dal Y volume a pagina 559, data una prima lisla dei

Yescovi scismatici a cui, o in persona o in altro modo, si fecero ricapi-

tare le lettere apostoliche d' invito al Concilio per mezzo della Delega-
zione apostolica di Costantinopoli, ne pubblichiamo ora una seconda li-

sta, come nuovo documento della carita del primo Pastore, il quale po-
tra dire, a sua giustificazione e a loro condanna, se non ascoltino la sua

voce: Vocavi et renuistis.

1. Nicodemo di Cizico 18. Neofito di Eleuteriopoli

2. Giovanni di Ancira 19. Sofronio di Berria

3. Procopio di Erscki 20. Gregorio di Cassandria

4. Doroteo di Volo 21. Ignazio di Custendil

5. Antimo di Maronia 22. Procopio di Moghlenon
6. Gioacchino di Limno 23. Paisio di Peopia
7. Neofito di Coriza 24. Crisante diGhanochora
8. Platone di Yiza 25. Procopio di Sozoagathopoli
9. Alessandro di Pisania 26. Zaccaria di Silivria

10. Dionisio di Tulcia 27. Dionisio di Demotico

11. Giuseppe di Xantis 28. Gregorio di Calliopoli

12. Antimo di Belgrade 29. Gregorio di Miriofiton

13. Melezio di Enos 30. Teofilo di Stagon
14. Dionisio di Melenico 31. Ambrogio di Gardihi

15. Cirillo di Elassono 32. Dionisio di Prespon
16. Gioacchino di Bosna 33. Sofronio di Missimrziu

17. Crisante di Tharmacu 34. Antimo di Dreinupoleos.
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Altri Yescovi in ritiro, a cui furon rimessc le Icttere apostoliche.
1. Niceforo delllsola Carpar 4. Gennadio di Rodhopoleos
2. Crisante di Cassandra 5. Neofito di Paramithias

3. Jeroteo di Neocesarea 6. Giacomo di Rodi.

4.1 nostrilettori ricorderanno ancora quell'Archimandrita Nilo, il qua-
lesi presento come successore designate del Patriarca alessandrino, che

si diceya assai indisposto di salute, quando il Yicario apostolico del-

FEgitto, Monsignor Luigi Ciurcia, dei Min. Osservanti, Arcivescovo

d
1

Irenepoli ,
si reco in persona a presentare al Patriarca le lettere

d'invito al Concilio, come narrammo a pag. 730 del volume prece-
dente. Fin d

1

allora avevamo letto in un foglio greco che 1' Archiman-

drita era un intrigante e usurpatore della Secle alessandrina, e che il

Patriarca non era gia infermo
,
ma tenuto in disparte con violenza e

con arte dal preteso successore: ma noi neppur volemmo allora ac-

cennarlo. Ma poi la questions alessandrina per Tusurpazione della

Sede levo gran romore
,
e fin dal mese scorso i fogli greci davano il

'ritiro del Patriarca Nilo
,
come un fatto compiuto. 11 fatto di Yescovi

messi a forza o andati in ritiro, come il fatto di Yescovi intrusi, e, co-

me suol dirsi, pressoche d'ogni giorno, in quelle chiese scismatiche, co-

minciando dai piccoli Yescovi, si numerosi in Oriente, lino ai Beatissimi.

Patriarchi. Se noi volessimo mostrare in quale stato di disordine si tro-

yino queste povere Chiese, che pur rifmtano con boria si grande T invito

alPunita e al Concilio, ci basterebbe dare qui alcuni estratti, che abbiamo

raccolti, di fogli greci sulla questione alessandrina. La Palingenesis di

Atene, a cagion d'esempio, diceva nel n. del 19 Giugno: Le cose eccle-

siastiche d'Alessandria son sottosopra: i due partiti guerreggian fra loro,

poiche gliunivogliono il Patriarca Nilo, e gli altri Eugenic . 11 Teleyrafo

del Bosforo (18, 21 Giugno, 5 Luglio) narra vita e miracoli di questoNilo,
che falsati persino i documenti di sua origine, gia da tre anni turbava

1'Egitto e la grande Chiesa di Costantinopoli. L'Ecumenico in una lettera

patriarcale ha riconosciuta Tanti-canonicita degli attidi quelmonaco,ma
TAlessandrino mand6 un'altra patriarcale in risposta. Altri fogli pubbli-

cano in difesa della sua elezione una lettera, diretta air Ecumenico da An-

filochio di Pelusio, Teofane di Tripoli, e Spiridione di Cirene; e insieme

dimostrano che i tre Santi prima ban detta una cosa in coscienza e poi in

coscienza ne depongono un
1

altra
,
con procedere indegno, dice un fo-

glio, di Yescovo ,
di cristiano

,
e d' onest

1

uomo. Egli e vero, altri sog-

giunge, che i due Yescovi di Pelusio e Cirene sottoscrissero quella lette-

ra per violenza lor fatta dal successore del trono ! Indarno T Ecumenico

di Costantinopoli ha voluto far valere la sua autorita, quando il surreti-

zio Patriarca teneva il trono patriarcale di S. Marco per grazia del Yice-

re. Una lettera, scritta da Alessandria il 14 Giugno a un foglio di Costan-

tinopoli, dicea che il Beatissimo Patriarca Nilo a tutte le difficolta mosse-



808 COSE SPETTANTI AL FUTURO CONCILIO

gli dai sacri Canoni rispondeva : Mi sono inteso col Governo del Vice-

re, e tostoche mi vuole il Yicere e mio Signore, tutti debbono inchinarsi

e venerarmi . Finalmente dice il Teleyrafo bizantino n. 1293 : II va-

naglorioso monaco, non potendo phi resistere al grido generale ed al

dispregio del popolo, abbandonato dal Governo e dai pochi suoi amici,

riusci a togliersi alHra del popolo, uscendo (nello stesso modo, com
1

era

entrato) dairEgitto ;
e nel n. 1297: 11 doloso Nilo, avendo qui esau-

rito ogni sua macchinazione, dopo la lettera delKEcumenico, stimo salu-

tare trasferirsi a Berito, per maccbinare presso i beatissimi Patriarcbi di

Antiochia e Gerusalemme. Chiese al Governo un naviglio, e il Governo

gli offri il passaggio sopra un vapore destinato a trasferire a Berito al-

cuni banditi. II Padre Nilo accetto,facendo correr voce che un vapore
straordinario gli fosse concesso ;

e seguito da cinque o sei cherici e laici

parti, rimandando indietro i Santi di Pelusio e di Cirene, per tema che

si pentano e Tabbandonino. Oggi il Santo Padre trovasi a Berito e igno-

riamo gli effetti di sue macchinazioni. L'agitazione continua, e si attende

la decisione della Madre Chiesa di Cristo, per far cessare la scandalosa

quistione. Sperasi che il furbo Archimandrita non riuscira presso i Pa-

triarchi di Antiochia e Gerusalemme, dopo che gli ortodossi del Cairo e

di Costantinopoli hanno inviate memorie alle loro Beatitudini per illu-

minarle sulle cose e sulle persone. Ove poi gli artifizii del presuntivo
successore riuscissero, specialmente presso il mansueto e buon Patriarca

antiocheno, il risultato sara molto spiacevole e doloroso. Voglia il cielo

che queste nostre profezie non si avverino . Per buona sorte le profezie

del foglio bizantino non si avverarono, e la quistione Alessandrina par
cessata col ritiro del Patriarca. Certo il preteso successore di S. Marco

non prevedeva tali sventure, quando riliuto le lettere del vero successor

di san Pietro.

o. Piii complicata dell'alessandrina e la quistione bulgara, di cui par-
lammo fin dal volume V a pag. 340 e 471. La quistione non e ancora

al tutto disciolta legalmente; ma tre cose intanto son certe: 1. che

rEcumenico, che n.on voile accettare Tinvito al Concilio Vaticano, non puo
fare il suo concilio ecumenico-ortodosso, com'egli divisava e che pur di-

cea necessario per decidere la quistione deirautonomia della Chiesa bul-

gara. La sinodo della Santa Russia (come chiamasi per antonomasia) e la

sinodo dell' Ellade ed altre chiese ortodosse e i beatissimi Patriarchi or-

todossi non la sentono come T Ecumenico, e pero T idea del Concilio e

svanita. 2.L'Ecumenico, che nega ubbidienza al successore di S. Pietro,

dee pure inchinarsi al Gran Yizir ,
e per volonta di lui spogliarsi di si

gran parte della sua giurisdizione sui Bulgari ,
e quasi strozzarsi da se

medesimo col capestro dorato, inviatogli dal Governo ottomano che ha

dato le norme del negoziato per F autonomia dei Bulgari. 3. L
1

Ecume-

nico, che ricuso T invito alia cattolica imita, vede nel suo Patriarcato una
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grande suddivisione pel nuovo esarcato della Chiesa bulgara che riusci-

ra ad essere Chiesa autonoma nazionale. Di piu questa quistione greco-

bulgara non solo ha messa la divisione tra Bulgari e Greci, ma eziandio

tra Bulgari e Bulgari, tra Greci e Greci, e persino nel consiglio nazio-

nale del Patriarchio, fmo alia dimissione di parecchi membri del laicato,

sicche lo spirito di scisma e di divisione e ora piii che mai visibile in

Costantinopoli, siccome in Roma e ora piu che mai visibile lo spirito di

*mita. Noi non daremo i lunghi estratti che abbiamo, ne citeremo i fogli

oriental!, poco accessibili: chi voglia aver qualche idea piu precisa della

quistione bulgara, potra leggere una breve corrispondenza da Costan-

tinopoli a\YUnivers, (16-47 Aout), o un breve articolo del Monde, (5

AotU), nel quale coi fatti si da generalmente un' idea del disordine che

regna in Oricnte, in seno di quelle chiese nazionali, staccate Tuna dal-

i'altra, senza un legame gerarchico, che le stringa ad un capo comune.

Noi non parliamo di queste cose, se non in quanto han relazione col

Concilio Vaticano e pero basta quanto abbiam detto.

6. Non vi sara dunque piu speranza per le cbiese scismatiche d'Orien-

te? Noi non vediamo che un mezzo, per riunire allo stesso centro di

fede quelle chiese separate da secoli. Di chi sono queste parole di spe-
ranza? Chi suggerisce questo mezzo? Credereste? La Correspondance

italienne, fin dal 9 Luglio, ha trovato lo specified per 1'unita della Chie-

sa. Si, la Correspondance, dopo aver dato ragione agli Oriental!., che per

ispirito di nazionalita religiosa, han ricusato Y invito al Concilio, dopo
aver detto piu volte tante belle cose deU'elemento laico neirorganismo
della Chiesa, dopo aver detto tante brutte cose della centralizzazione

romana, dopo aver ammirato tante volte quelle chiese nazionali, auto-

nome, indipendenti, considerando tuttavia che una qualche comunione

con Roma ci vuole, volendo far da paciera tra TOriente e 1'Occidente,

conchiude la sua teologia con dare cosi il suo voto : Noi non vediamo

che un mezzo per riunire allo stesso centro di fede quelle chiese sepa-

rate da secoli; e si e quello di una trasformazione del governo person-ale

della Chiesa romana in governo parlamentare, sindacato ad ogni passo

per T elezione e per le assemblee d^liberanti (
Une transformation dw

gOlivernement personnel de I'Eglise romaine en gouvernement parlemen-

laire, et contrdle a tons les degrespar V election et les assemblies delibe-

rates}. In una parola, se dobbiam dire tutto il nostro pensiero, si e ap-

punto col far penetrare le idee moderne di libertd e di controllo nella gran-

de Chiesa, che si compira la parola profetica Inum ovile et unus Pastor .

Ecco dunque trovato lo specifico per Tunita o unione delle Chiese: la

Chiesa, essenzialmente immutabile nella sua costituzione divina, foggiata

sulle forme essenzialmente mutabilissime delle moderne costituzioiii, il

legno di Gesu Cristo trasformato sul modello del regno d'ltalia, Tantica

Ihiesa ammodernata, un governo parlamentare, un congresso di Chie

Serie VII, vol. Vll, fasc. 467. 39 28 Agosto 1869.
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se, come di Stall federal! indipendenli, mi unita larga larga, un ovilc ore

siano oves et boves et universa pecora campi , soprattuUp Liberte e Con-

trole, e un Pastore che non pasce, come un Re che non governa; questo
e veramente un comento nuovo della parola profetica Unum ovile et unus

Pastor. Ma questa nuova spiegazione di Vangelo, fattaci dalla clericale

Correspondance, non andra a genio a
1

teologi d'Occidente ne di qua ne

di la dai monti, e cio che e peggio, pare che la teologia della Corre-

spondance non incontri favore neppure in Oriente. Qualche console ita-

liano fa slampare in qualche foglio d'Oriente alcuni articoli teologici e

politici della Correspondance italienne: ma ecco, per esempio, come tro-

Tiamo che ne parla la Voce di Corfu dell' 11 Luglio, a proposito spe-
cialmente d' un articolo teologico politico della Correspondance sulla

quistione bulgara. Non perche si chiama Correspondance, dice la Voce,

dee stimarsi che abbia corrispondenze esatte (quali corrispondenze
esatte ella abbia da Roma, il vedemmo nel passato quaderno). La Voce,

senza tanti compliment!, dice che la Correspondance e un foglio anti-

cattolico, che anzi ha il fanatismo anti-cattolico, che applaudisce all'an-

ti-evangelica inclinazione dei Bulgari alia nazionale segregazione, che

esulta nel cantare il De profundis (a noi veramente non pare che la Cor-

respondance abbia detto o cantato questo De profundis} della divisione

falYortodossia, che gitta la zizzania onde scindere il popolo uno ortodos-

so, che calunnia la Chiesa occidental ed orientale, che finalmente 1'edito-

re della Correspondance e simile ai littori, nelle mani di cui ogni verga e

buona per flagellare i cani. Confessiamo di non saper entrare nel senso

di quesle parole; saranno eleganze e grazie recondite di gusto greco: ina

comunque sia, si capisce che la teologia della Correspondance non fa for-

tuna ne in Occidente ne in Oriente. V ha di peggio : in un altro foglio

orientale la Correspondance viene associata col Monde, e in un allro, vo-

lete peggio? colla Civiltd Cattolica! Adunque e inutile che la Correspon-
dance si metta paciera tra 1' Oriente e TOccidente, col suo unico mezzo del

sistema parlamentare ;
i Greci non accetterebber T unione neppure ai

patti proposti dalla clericale Correspondance. E cio, a dir vero, ci fa omai

perdere ogni umana speranza. Da^quel che leggiamo nei fogli, e da quei

che abbiamo da qualche corrispondenza, yediamo che a niun patto, ne

equo ne iniquo, i Greci vorrebbero soggettarsi : non ostante il loro deca-

dimento e^potitico e religiose, hanno T antica superbia e ci par di vedere

in essi pauperem superbum, e forse non e senza fondamento la descrizio-

ne che E. Renan, nel suo Saint Paul, fa del genio greco in materia di re-

ligione; descrizione che vediamo con merayiglia riportata nella Grecia di

Atene (10 Luglio) senza protesta o osservazione in contrario. Quando
siasi bene studiato cio che fa a'di nostri il fondo d'un colto greco, si ve-

de che vi ha in lui ben poco di cristianesimo: egli e cristiano per forma,

come un persiano e musulmano, ma in fondo egli e un ellenista. La sua
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religione e V adorazione dell
1

antico genio greco. Egli perdona ogni ere-

sia al filogreco, a colui che ammira il suo passato: egli e assai meno di-

scepolo di S. Paolo che di Plutarco e di Giuliano. Noi non vogliamo
creder si male del Greci colti; sifl'atta coliura sarebbe peggiore deirigno-

ranza: ma i piu sono ignorant!, e Tignoranza e un altro grande ostacolo

al loro ritorno all'unita cattolica. Per me credo, ci scriveva un corri-

spondente, che se si vuol riuscire a qualche cosa coi Greci, bisogna,

dopo la preghiera, trovar modo d'indurli astudiare per trarli dall'abisso

cTignoranza in cui vivon da secoli. L
1

ignoranza, e con essa 1'orgoglio e

la ostinazione, sono il retaggio di questi infelici. Cio che e peggio
ancora dell'ignoranza, pare a noi di vedere generalmente negli scismati-

ci quella triplice cecita spirituale che, al dir dei teologi, e insieme pec-

cato, e causa e pena del peccato, e quelP induramento del cuore che e

colpa insieme e pena ;
e sembra che il peccato nazionale dello scisma

contro la Sposa dello Spirito Santo, la Chiesa, sia piu che altro quel

peccato contro lo Spirito Santo che appena mai trova perdono. Tuttavia

non si deve percio disperare, ma gridar piu alto alia divina misericor-

dia. Termineremo colle parole delFArcivescovo di Smirne
,
nel suo di-

scorso nella seconda sessione del Concilio: No, miei fratelli, noi non

dobbiamo disperare della spirituale restaurazione del nostro paese. lo

leggo nel libro della Sapienza una bella parola, la quale mi piace di

meditare ogni qualvolta ritorno col pensiero sulla contrada dove vivia-

rao. Iddio ha fatto le nazioni capaci di guarigione e il regno dell
1

inferno

non e sulla terra. Sanabiles fecit naliones orbis... nee inferorum regnum
in terra. Coloro che non veggono un principio di yila in Oriente ne fan-

no un inferno, e Dio non T ha stabilito nel tempo e sulla terra .

V.

NOTIZIE ROMANE

\ . Rettificazione .sul mimero dei Vescovi scusatisi di venire al Concilio 2.

Altra sul canto ecclcsiastico 3. Altra* sulFEsposizione 4. Dissertazioyi

deir Accademia di Religione Cattolica 5. Tributo dei dotti al Concilio.

1 . Lo spazio ora non ci permette quasi altro che una paginetta per le

notizie varie: e ci restrigeremo alle romane. La prima riguarda diretta-

mente la Civilta Cattolica. L'Agenzia Stefani, il 21 Agosto, mandava da

Roma questo telegramma : La CIVILTA' riconosce che il numero dei

Yescovi, che declinaronoVinvito al Concilio, non ascende a dodici soltan-

to, come pretendono alcuni giornali, ma assicura che e inferiore a 300 .

Se YAgenzia volea essere esatta, almeno avrebbe dovuto aggiungere che

quel numero era minore assai di 300, come avea preteso la COBRESPON-
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DANCE ITALIENNE: altrimenti pare die la Cimlta (a pag. 475) di suo av-

Tiso, con im salto raortale, fosse andata di balzo dai 12 ai 300
;

il che fa-

rebbe supporre che pur fossero assai. Del resto, a parlar propriamente,
nessun Vescovo ha dedinato I'inmto, ma solo alcuni hanno esposte gra-

Ti ragioni per non venire, rimettendosi per altro al S. Padre, e possiamo
dire che questi finora sono appena cinquanta.

2. Diversi giornali che pigliano interesse nella musica religiosa disse-

ro che una delle cornmissioni preparatorie del Concilio si era fatta indi-

rizzare trc memorie, relative alia notazione del canto fermo, dai valenti

professori Listz, Fetis, e Sain d
1

Arod, per fondere le sette edizioni in

ima sola, che diverrebbe obligatoria per tutte le Chiese. Ma la Gazzetta

Mnsicale di Milano smentisce questa voce da parte almeno del Fetis e il

nuovo periodico romano, // Palestrina, la smentisce assolutamente.

3. L1

esposizione cattolica in Roma degli oggetti artistici di culto in

occasione del Concilio e cosa si naturale per tante ragioni, che fa mera-

viglia non vi si pensasse phi presto. Eppure La Perseveranza (17 Ago-

sto) malignando anche in questo, crede che I
1

esposizione siasi escogitata,

quasi per balocco dei Vescovi, per tenerli in Roma il piu che sia possi-

bile e cosi prolungare 1' occupazione francese: che pero, non dovendo

essi discutere, ma votare tutto per acclamazione, invece d' intrattenere

i dottori della Chiesa a disputare sui dogmi e sulla disciplina, fu creduto

opportune farli girare attorno agli armadii contenenti i calici, le pissidi,

le croci c tutti gli-altri oggetti sacri deH'arte cristiana . Questo si e

veramente un trarre veleno dai fiori.

4. Delle tre dissertazioni proposte dairAccademiadiReligione cattoli-

ca per TAgosto, la prima sinTinfluenza sociale dei Concilii ecumenici, non

fu letta per. sopraggiunto impedimento; la seconda, sulla spontaneita e

legalitii della concordia della Chiesa greca colla latina nel Concilio di

Firenze, letta dai Rviiio P. D. Francesco Leopoldo Zelli cassinese, aba'te

ordinario di S. Paolo, aJla presenza di quattro Cardinali, ebbe applausi

piu che usitati e si spera di veder presto alle stampe questa erudita mo-

nografia; la terza del Rvmo Ab. D, Antonio Trama, professore di storia

ecclesiastica nel Liceo arcivescovile di- Napoli ,
sull

1

argomento specifico

dei Concilii, che furon gli errori dommatici e le urgenze disciplinari del

loro secolo, fu letta ed applaudita nell
1

ultima tornata di Agosto.

5. L'omaggio dei dotti al Concilio, proposto dall
1

Accademia deHTm-
macolata Concezione, come dicemmo a pag. 355, va incontrando favore

anche fuori di Roma. Speriamoche qualche sincero cattolico liberale che,

come liberale, ha applaudito bona fide ai liberali indirizzi di Coblenza e

di Ronna, applaudira, come cattolico, all' idea cattolica di questo tribnto

di adesione e di obbedienza al Concilio Vaticano: il che sarebbe conforme

alia risposta data dairArcivescovo di Colonia ai dottori di Bonn.
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Roma 28 Ayosto 1869.

1.

COSE ITALIANS.
'

STATO PONTIFICIO 1. Solennita deirAssunzione della B. Vergine Maria 2. Con-

cessione del Governo pontiflcio per la ripristinazione del porto di Roma
nel canale di Ostia 3. Ravvedimento e morte cristiana di Giovanni Ma-

rangoni; furor i dei settarii che erano stati suoi istigatori e complici.

1. Per la solennita delFAssunzione della B. Vergine Maria Madre di Dio

la Santita di nostro Signore Papa Pio IX si condusse in treno di gala alia

patriarcale basilica Liberiana di sauta Maria Maggiore airEsquilino, ove

si tenne cappella papale; ed ivi assiste in trono alia santa Messa; quin-
di dal loggiato superiors del portico Benedettino impart! al popolo affol-

lato 1'apostolica benedizione, concedendo 1' indulgenza plenaria. Scese

poscia Sua Santita a venerare le preziose reliquie della Cuna e del Pre-

sepio del nostro diyin Redentore, custodite nel ricchissimo ipogeo, f'atto

costruire dalla sua munificenza all'altare maggiore della stessa basilica;

indi passo a visitare i lavori di rcstauro che, per suo ordine ed a spe~

se del suo private peculio, sono condotti dal conte Virginio Yespignani
'

nella cappella del SS. Sagramento, edificata gia da Sisto V.

2. Nell
1

Osservatore Romano del martedi 24 Agosto venne esposto H

concetto delFarchitetto ingegnere Filippo Costa, che, con perseveranza

di fatica e di studii fatti a sue spese, tbrmo il nobilissimo disegno di ri-

pristinare la navigazione del Tevere, dal mare a Roma, pel canale di

Ostia, abbandonata dall' anno 1612, in cui f'u aperta la fossa Traiana,

delta oggi Fiumicino. II quale disegno, quando sara effettuato, oifrira

un porto di fiurne, largo metri 100, lungo metri 6,000; e la cui bocca
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d'ingresso, larga metri 160, avra nell
1

estate la profondita approssimati-

va di metri 7,20, nell
1

inverno di metri 8
;
essendo questa imboccatura

a mare aperto, volta alVOvest, ed a metri 6,000 incirca dalle rienlranze

laterali. Gli studii del Costa furono discussi ed approvati dal Consiglio

di Arte; il Governo pontilicio concedette pertanto all
1

ingegnere Costa,

che con tanto ardore e con pari abnegazione aveali condotti, la facolta di

procedere ai lavori ideati, secondo il relative capitolato, riducendo la

cauzione ai minimi termini possibili di lire 300,000, cbe gia furono ver-

sate nella cassa della Depositeria generate del Governo.

II capitale sociale, stabilito invariabilmente, dice YOsservatpre Ro-

mano, ascende alia somma complessiva di nove milioni di lire. E diviso

in 18 mila azioni, ciascuna di lire 500, sborsabili in un quinto per la

prima rata, ed in quattro anni a rate eguali e semestrali gli altri quat-

tro quinti. Le somme versate sono fruttifere al 6 per cento, con piu il

dividendo clie risultera dal beneficio netto. I versamenti saranno fatti

dietro pubblico avviso, presso que' signori banchieri o case di commis-

sione cbe saranno indicati. II Porto sara aperto al commercio entro im

anno, od appena presentera sicurezza alle navi, senz'attendere il compi-

mento dei lavori, come alfart. 2 del capitolato.

Questoi utilissimo privilegio, accordato dal Governo, porta una rile-

vante diminuzione sulla spesa preventiva, riducendola dai nove milioni

ai sei milioni di lire, dal che risulterebbe un dividendo dal 18 al 20 per

cento, compreso il frutto anzidetto, come dallo specchio dimostrativo,

basato sulla massima spesa e sul minimo introito, quale e Todierno, de-

sunto dalle statistiche ufficiali sul movimento navale e commerciale dal

1859 al 1862, movimento di gia accresciutosi di un terzo almeno.

La Commissione che si e formata per dare impulso a questa utile e

nobile impresa, si compone dei signori : Aldobrandini principe don Ca-

millo; Aldega dottore Andrea, medico primario nelPospedale di S. Gal-

licano ;
Bachettoni avvocato Antonio

;
Bachettoni ingegnere Stanislao ;

Cavalletti marchese don Francesco, senatore di Roma ; Castellani Augu-

sto; Chigi-Albani principe don Sigismondo; Chigi don Mario principe di

Campagnano; Colonna principe don Giovanni; Costa cav. Giuseppe, vice

presidente della Camera di commercio; Costa Filippo, ingegnere archi-

tetto, autore e concessionario
;
Del Drago principe don Filippo; Falsa-

Cappa conte Pietro; Gabet cav. Luigi, ingegnere architetto; Gui Giovan-

ni, agronomo; Massimo duca Mario, presidente della Camera di com-

mercio; Odescalchi principe don Livio, duca del Sirmio; Ottoboni Bon-

compagni don Marco, duca di Fiano; Pallavicini principe don Francesco;

Patrizi marchese don Francesco ;
Piacentini Francesco

;
Yisconti barone

Pietro Ercole, commissario delle antichita.

Segue poscia 1'indicazione esatta delle qualita propizie del porto, e dei

privilegi onde fu dotato
;

il prospetlo delle spese occorrenti a ripristi-
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narlo, ed a costruire la via ferrata, lunga non piii di 29 chiloinetri che

dee congiungerlo a Roma; ed il calcolo dei prodotti che ragionevolmente
se ne possono presumere sui dati statistic! del movimento navale.

3. NeirOttobre del 1867 molti erano in Roma gli emissarii prezzolati
dal Governo di Firenze, che e vigilavano e dirigevano ivi Topera rivo-

luzionaria favorita dal Rattazzi, presidente del Gonsiglio dei Ministri del

re Vittorio Emmanuele II, e condotta colla forza di bande armate dal

famoso masnadiere Giuseppe Garibaldi. Parecchi dei sovrastanti a que-
sta impresa di perfidia collegata colla violenza sacrilega, caddero in po-
tere della giustizia romana. Uno di essi, per divina merce, si ravvide fi-

nalmente, ed ebbe la grazia, che pei settarii quanto .e rara altrettanto e

mirabiSe, di morirecristianamente.Eccone il racconto del Giornale di Ro-
ma del Sabato 21 Agosto.

Mercoledi, 18 di questo mese, nelle carceri politiche di san Miche-

le, passava alFaltra vita Giovanni Marangoni di Mantova, uno di colo-

ro che, trafugatisi in Roma nel 1867 a prepararvi e suscitarvi i rnoti, che

negli accordi del partito anarchico avrebber dovulo aprire le porte di

questa metropoli alle orde guidate dal Garibaldi , nel cui partito era dei

piii zelanti e godeva alto grado, col to in flagrante delitto, fu processato
e condannato. Mentre veiiiva espiaudo la inflittagli pena, rivoltoso ad

ogni insinuazione della Religione, per sottrarsi alle pratiche della mede-

sima dicevasi protestante. Ma caduto inl'ermo, e sentendosi approssi-
mare il terraine della vita

,
rientro in se stesso, e penso all' eternita che

attendevalo. Nel di precedente al sopra indicato
,
richiese premurosa-

mente im sacerdote cui confessarsi; il che fatto, fra lagrime abbondan-

tissime, con sentimenti di compunzione grande. riceve la santa Eucari-

stia, protestandosene indegno. Mutato in altr'uomo, quanto avea mo-
strato per lo innanzi orgoglio, altrettanto dava allora segni di umilta, e

con quanti spendevangli attorno le caritatevoli cure dal suo stato richie-

ste , non rifiniva dal ringraziare Iddio che con la sua grazla aveagli ri-

desti nel cuore i sensi di fede, ai quali era stato informato nei collegi ,

e di amore verso la Religione cattoliea, nella quale era nato e le cui pra-

tiche avea seguito finche non fu travolto dal guasto del secolo. Doman-
do la estrema Unzione ,

che riceve presente a se stesso
;
e baciando il

Crocifisso
,
che dal panto della conversione avea sempre tenuto stretto

fra le mani , pieno di fiducia neila misericordia divina
,
rese tranquillo

Tanima al Creatore sulle 5 pomeridiane. Questo fatto sui compagni di

sventura del defonto ha prodotto un effetto salutare.

Sembra impossible trovar che ridire, dopo questa esposizione di fatto

notorio a tutta Roma, ed accaduto in presenza di molti testimonii non

sospetti; quali sono appunto i complici del Marangoni, detenuti con lui

nello stesso carcere, che gli assistevano nell" infermeria, e parecchi dei

quali accompagnarono con torcia accesa il SS. Yiatico quando fu porta-
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to al moribondo, e furono altamente commossi dalle soavi lagrime di

eompimzione e dalle umilissime parole del pentito Marangoni. Or bene

veggasi quello die, per levare ogni valore, se fia possibile, a questo
suo ravvedimento ed al trionfo della divina grazia, seppero bestemmia-

recerti settarii, suoi antichi colleghi ed istigatori.

II Diritto del 23 Agosto, riferita la notizia della morte, ed accennato

11 riferito articolo del Giornale di Roma, aggiunse: II giornale pero
tace sul disprezzo mostrato fino aH'ultim'ora, dalla mttima per i suoi car-

nefici. Povero Marangoni! E dire cbe pochi giorni or sono ci si annun-

ziava da Roma la sua liberta, nonche quella dei suoi compagni di sven-

tura Castellazzo e Pagliacci. Forse il prete contava le ore di vita che ri-

nianevano alia sua vittima, e incrudeliva aprendo loro T anima alia spe-

ranza. Uno di quei tre non e piu! Facciamo voti acciocche i suoi compagni
di sventura raddoppino il loro coraggio attendendo Fora della liberta .

Noi, che abbiamo avuto di propria bocca da chi assistette fino all
1

ul-

timo respiro al Marangoni, i particolari di (jltanto fece e disse nei due

nltimi giorni, possiamo affermare con tiilta verita che, non solo non die-

de piu, dal .momento in Cui )a grazia divina gli ebbe tocco il cuore, un
miiiimo segno di disprezzo per cbiccbessia

; ma cbe egli anzi non rifmiva

di ringraziare per la carita usatagli, e chiedea perdono degli sgarbi fatli

in altro tempo. Inoltre chiediamo al Diritto di spiegare chi siano codesti

carnefici. Se un suddito pontificio andasse a Firenze a preparare mine

sotto le caserme dei bersaglieri, o sotto le sale del Parlamento, e fosse

arrestato, e detenuto in carcere, con facolta larghe di usare a piacer suo

del denaro fornitogli dai snoi complici, e con agi inusitati da per tutto

altrove, avremmo noi ragione di chiamar carnefici i suoi giudici od i suoi

discreti carcerieri?

Si, tutti sanno a Roma come sieno aeratej spaziose, decenti le prigio-

ni'di san Micbele, e come yi siano trattati con somma umanita i detenu-

ti. Aggiungiamo pure che si sa come il Marangoni, fornito sempre e lar-

gamente di pecunia, ne usava per mantenersi lautamente; ne veruno

potra mai proyare con on)bra di verosomiglianza che la sua detenzioae

fosse aggravata da altra molestia, che da quella di essere priyo della li-

Lerta, mentre per Topposto era addolcita da riguardi d'ogni maniera. E
coloro che decretarono spietatamente le leggi del Pica e del Crispi, e

fecero plauso ai Cialdini, ai Pinelli, ai Fumel ed ai fucilatori di 23,000

sventura ti
;
coloro che approvarono il bombardamento di Palermo e che

tengono il sacco a tante altre nefandezze, coloro osano parlare del Ma-

rangoni, come d'una innocente" vittima del carnefice?

La Riforma, n. 231-32 del 22-23 Agosto, cupamente si die a gridare

yendetta. Marangoni era cittadino italiano, e la sua morte non aggiun-

ge soltanto una nuova infamia negli infami annali della Corte romana ;

aggiunge una miova yergogna alle tante del Ministero italiano, che per
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mezzo dei suoi inviati discute col Governo pontificio sui Yescovi in par-

tibus, mentre nelle pontificie prigioni muoiono, vittime di lento e raffi-

nato assassinio, i jnigliori cittadini del regno italiano.

Per altra parte la Gazzetta cTItalia, n. 235 del 13 Agosto, si studio

di insinuare e far credere, che il Marangoni non fosse conscio di se me-

desimo, quando manifesto ravvedimento ed accetto i conforti della reli-

gione; quindi fece capire che troppo piu del Marangoni meritavano di

stare, e morire nelle carceri di S. Michele a Roma, certi cotali, che ora

la sguazzano a Firenze, e che lui sospinsero al delitto. Giova recitarne

qui le proprie parole.

II Giornale di Roma, confessando che Marangoni sano aveva resi-

stito alle sollecitazioni dei preti, che volevano curarne lo spirito, dopo
che ne avevano caricato il corpo di catene (nuova e tcrribile testimonial

za della contraddizione dei due poteri nella stessa persona), mena vanto

delle ultime ore di Marangoni, il quale, infermo, avrebbe chiesto di mo-

rire nella religione in cui nacque. Se cio e vero, noi, che non attentiamo

alia liberta di coscienza di alcuno, diciamo che questo fatto dimostrereb-

be, che il cittadino coraggioso e patriota puo essere buoncattolico, men-

tre il sacerdote, che fa da earceriere, non puo riuscire confortatore per

1'uomo, che quando questi e nci momenti, in cui il suo intelletlo si libra

al di Id di questo mondo, al quale appena lo rattiene il fragile involucre

che si dissolve.

Quando la storia del 1867 potra farsi senza eccitare rancori e far

ripetere menzogne, forse allora si sapra quanto a torto il povero Maran-

goni abbia patito, e quanto avrebbero dovere di tacere sulla sua tomba

molti di coloro, che di quel martirio vorranno farsi un'aureola. In quel

disastroso periodo del 1867, che pel povero Marangoni si chiuse nel car-

cere di san Michele, noi ci onorammo di qualche sua lettera, che ben ci

descriveva lo stato di Roma, e ci rivelava la lolta che in quel cuore di

vero patriotta facevano le ragioni deirintelletto proprio con le pazze il-

lusioni di coloro che stavano a Firenze.

Dall'ultinio tratto di questa elegia apparisce chiaro: 1.' che il Maran-

goni, conoscendo il vero stato di Roma, non isperava punto di poter

simulare una insurrezione romana, e non avea fiducia alcuna di riuscire

nelFintento a lui imposto dalla setta; 2. che intanto, mentre vedeva di

servire a pazze ilhisioni, pure era astretto dalla setta ad adoperarsi per

attuare le disegnate rivolture, per obbedire a chi da Firenze mandava

ordini, denari e sicariil 11 che pur troppo, se fa onore alia sua perspi-

cacia in quanto non s'illudeva circa le vere disposizioni delpopolo roma-

no, aggrava il suo torto nell'essersi fatto strumento di pazze illusioni

per mettere a soqquadro una citta, e cooperare alFassassinio del Papa
onde giungere airesterminio della religione, in cui era educato. Laonde,

se dalla giustizia del Governo pontiticio egli fu condannato al carcere,se da
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dove non fu mai neppure in sogno toccato dalle catene, di cui la fantasia

poetica della Gazzetta d 'Italia lo finge carico; certo e che il suo reato,

ove fosse stato commesso contro il Governo d' Italia, avrebbegli valuto

Testremo supplicio. Di che stanno in testimonio e prova le migliaia di

trucidati, senza giudizio e senza giustizia, nel reame di Napoli.

II.

COSE STRANIERE.

FRANCIA 1. Visita dell' Imperatore e deirimperatrice alia regina di Spagna Isa-

bella II; inaugurazione delVospedale-Napoleone a Berk-sur-mer 2. Mor-

te e funerali del maresciallo Kiel, ministro della guerra; il Gene-rale Leboeuf

e nominato suo successore - 3. Circolare del Duvergier ai Vescovi pel 15

Agosto 4. Amnistia amplissima bandita daH'Imperatore 5. Malattia di

Napoleone III; il Principe imperiale al campo di Chalons 6. Commission

ne del Senato per la disamina del Senatus-consulto del 2 Agosto
7. Nuove attribuzioni del Ministero della giustizia.

1. La Corte delle Tuileries, fin dal primo istante che S. M. la regina

di Spagna Isabella II fu astretta dalla felloniadi alquanti Generali a cer-

car ricovero in Francia, evito a grande studio ogni atto, con che sem-

brasse volersi adoperare, anche solo per indiretto, di procacciarne la

ristaurazione
;
ma fu sempre larga, verso T esule augusta, di quelle cor-

tesie che si convengono a
1

Sovrani. Cosi alii 6 Agosto, mentre S. M. la

regina Isabella II disponeasi alia partenza da Parigi per Trouville, 1'im-

peratore Napoleone III e T imperatrice Eugenia andarono a visitarla, e si

trattennero coll
1

augusta Donna dalle ore 5 alle 7 pomeridiane. Lasciamo

ai nostri lettori rimmaginarsi quali e quante belle cose invento poi la

mente feconda dei giornalisti, che usano parlare e scrivere di tali segre-

ti abboccaracnti come se vi avessero assistito e registrato ogni parola
con la stenografia, intorno a codesto si lungo colloquio. Cbi loro credes-

se, dovvebbe tener per fermo che le cose e le condizioni della Spagna vi

furono dibattute, che Fabdicazione della Regina fu risoluta, e che r Im-

peratore si proi'eri disposto a favorire la ristaurazione del principe deile

Aslurie e ad impedire Y avveniaiento di D. Carlos di Borbone.

Un'altra visita, meno interessante pei giornalisti, ma piu consolante

pel cuore d'ogni persona ben nata, avea fatto Timperatrice Eugenia, col

Principe imperiale, a Berk-sur-mer, al passo di Calais, il 18 Luglio, onde

presiedere air inaugurazione dello Spedale-Napole&ne. E questo un vasto

edificio, fondato sotto gli auspicii deirimperatrice, e fabbricato per cu-

ra dell
1

amministrazione dei sussidii pubblici e con sussidio pecuniario
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della citta di Parigi. Questa succursale degli spedali di Parigi e destina-

ta ad accogliere fino ad ottocento fanciulli d' ambi i sessi, cui e prescrit-

ta T idroierapia marina. Quello che a Parigi si fa a spese delle pubbli-

che istituzioni, si pratica qui tra noi
,
a Porto d'Anzio, a spese e colle

spontanee offerte dei Patrizii, delle Dame e dei cittadini romani.

2. Gravissima perdita ebbero a lamentare 1'Imperatore e la Francia

tutta, per la mortc dell* egregio maresciallo Adolfo Niel, ministro della

guerra. Gia da qualche tempo egli era dolorosamente travagliato da una

malattia della vescica, senza che Yolesse smettere le gravi fatiche della

sua carica; ma gli convcnne alia tinedarsi vinto. Peggiorando il male,

ebbe a se, il 12 Agosto, 1'Arcivescovo di Parigi; e quindi dal parroco di

S. Clotilde ricevette con sensi di cristiana pieta i SS. Sacramenti ed i

supremi conforti della religione. Spiro poco dopo la mezzanotte dal 13 al

14 Agosto.

Adolfo Niel era nato il 4 Ottobre 1802 a Muret nello spartimento

deH'Alta Garonna. Fu segnalato negli studii del genio militare, in cui

fece rapidissimi progress!. Nel 1836 gia.egli primeggiava per talenti e

per bravura all' assedio di Costantina in Algeria, dove diresse i lavori

del Genio, e precedetle al micidiale assalto i suoi zappatori. Diresse pure
i lavori del Genio neir assedio di Roma nel 1849, di cui porto le chia-

vi al Papa a Gaeta; in quello di Bomarsund nel Baltico nel 1854; quin-
di gli altri per 1'espugnazione di Sebastopoli nel 1855. A Solferino ebbe

larga .parte del merito della vittoria; e, create Ministro della guerra il

20 Gennaio 1867, seppe in meno di due anni riordinare ed armare di

nuove armi I
1

esercito francese, per guisa da poter riparare lo scacco pa-
tito dalF equilibrio europeo per ia vittoria prussiana di Sadowa.

L'lmperatore avealo visitato pochi giorni prima della suamorte; e

riconoscendone i segnalati servigi, decreto che i suoi funerali fossero fat-

ti, quali si convengono ad un Ministro, Senatore e Maresciallo di Francia,

a spese dello Stato. La magnifica pompa funebre ebbe luogo il Martedi

17 Agosto.
Con decreto del 21 Agosto rimperatore nomino successore del Niel,

nella carica di Ministro per la guerra, il generale Edmondo Leboeuf

quel medesimo che, in nome di Napoleonelll, ricevette il Veneto ceduto

dall
1

Austria alia Francia, per trasmetterlo all
1

Italia. E un valente uo-

mo, sui 60 anni, anch
1

egii cospicuo negli studii speciali del Genio e del-

rArtigiieria, e segnalato pel valore dimostrato nelle guerre di Crimea e

d
1

Italia. Fu percio chiamato di fretta da Muret, dov'erasi condotto pei

funerali ivi celebrati al Niel, che voile essere sepolto nelle tombe della

sua famiglia. Puo vedersi nel Debals del 23 Giugno il bell' elogio fune-

bre recitato ivi dal Leboeuf pel caro suo collega defunto.

3. II nuovo Guardasigilli, Ministro della giustizia e deiculti, sig. Du-

vergier, indrizzo, il 1. d'Agosto, una circolare agli Arcivescovi e Vescovi

I
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di Francia, richicdendoli d'invitare i Fedeli a pregare il ID Agosto per la

famiglia imperiale, affinche la festa nazionale e religiosa, solita celebrar-

si in tal giorno, riuscissc piu che mai splendida, atteso che ricorreva pu-

re il centenario del Fondatore della regnante dinaslia
;
e le gloriose ri-

membranze del primo Impero doveano essere animate dalla gratitudine

pei benefizii procacciati alia Francia dal secondo Impero.
Codesto anniversario fu pertanto celebrate nelle chiese col canto del

Te Deum ; a Parigi coi consueti spettacoli di rassegne militari, di teatri,

di festini, di cantate, di tombole e lotterie, di corse e di quant
1

altre

mattaccinate sogliono atlirare cola almeno 100,000 forestieri delle pro-

vince. II simigliante, in altre proporzioni, fu fatto per tutto altrove, con

le consuete dimostrazioni dci Municipii e degli ufliciali del Governo. Ma
ie mirabili cose die doveansi fare ad Aiaccio, dove qualche tempo ad-

dietro diceasi che pel 1 5 Agosto sarebbesi trovata tutta la famiglia im-

periale, furono differ! te allo scorcio di questo mese, e vi assisteranno

Tlmperatrice ed il Principe imperiale. Napoleone III dagli affari gravis-

simi dei nuovi ordini politic! e tratteauto a Parigi.

4. A rendere piu lieto T anniversario del 15 Agosto, e probabilmente
ancora ailine di scansare noie e procacciare maggior devozione ai nuovi

ordini dell' Impero, Napoleone III, con decreto del 14 Agosto, contro-

tirmato da tutti i Ministri, concedette amplissima amnistia, che spalan-

eo le porle delle prigioni a molli condannati, e tolse la pena del conlino

a molti esuli. II decreto e del tenore seguente.

Parigi 14 Agosto. NAPOLEONE ecc. Yolcndo, con un atto che corri-

sponda ai nostri sentimenti, consacrare il centenario della nascitadi Na-

poleone I, abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso.

Art. 1." Amnislia piena ed intiera e conceduta per tutte le condanne

pronunziate o in corso fmo ad oggi pei seguenti titoli : 1 . .Crimini e delit-

ti politic!; 2. Delitti e contravvenzioni in materia di stampa; di polizia,

di stamperia e di libreria; di riunioni pubbliche; di coalizioni; 3. di de-

litti e contravvenzioni in materia di dogane, di contribuzioni indirette e

di garanzia di materie di oro e di argento; di leggi forestall; di pesca;
di caccia; di polizia sulle strade; di polizia sui trasporti; 4. d'infrazioni

relative al servizio della Guardia nazionale. Art. 2. L'amnistia non e

applicable alle specie di processo e d'istanza, ne ai danni e interessi e

restituzioni risullanti da sentenze passate in cosa giudicata; ne potra in

nessun caso opporsi ai diritti dei terzi. Non saranno restituite le somme

versate in data di questo giorno. Art. 3. I nostri Ministri sono incari-

cati, ecc. NAPOLEONE. Seguono le firme di tutti i Ministri.

Con un altro decreto, controtirmato dair ammiraglio Rigault de Ge-

noully ,
ministro della marina

,
che suppliva ad interim pel Niel mori-

bondo
, Napoleone III largheggio di grazie anche verso T esercito

,
nei

termini seguenti.
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Art. 1. Amnistia e conceduta ai sotto ufficiali, brigadier!, caporali e

*oldati deirarmata di terra, in stato di diserzione, e ai renitenti che alia

data del presente decreto non furono ancora defmitivamente giudicati e

condannati. Dato, ecc. NAPOLEONE. Sono quindi indicate le condizioni

requisite a poter godere i benefizii delV amnistia ,
ed i limiti diessa, co-

me puo vedersi riel Memorial diplomatique del 19 Agosto pag. 516.

Un terzo decrelo estendeva air armata di mare le grazie dell
1

amni-

stia, nei termini seguenti, e con le rispettive condizioni.

Art. 1.' Amnistia e conceduta a tutti gli ufficiali di bordo, quartier
mastro e niarinari, del pari che ai sotto ufficiali, brigadieri, caporali e

soldati delle truppe di marcia, in stato di diserzione, che alia data del

presente decreto non furono ancora definitivamente giudicati e condan-

nati. NAPOLEONE.

Un quarto decreto riguardava 1' amnistia per reati di contravvenzioni

in cose di polizia , pesca ecc. come segue.
Art. 1. Amnistia piena ed intera e conceduta a tutti i delitti e con-

travvenzioni in materia di polizia, dMscrizione, di navigazione e di pesca

inarittima, commessi anteriormente alia data del presente decreto. Art.

2." Per profittare delPamnistia i disertori dei bastimenti mercantili, o

gVinscritti renitenti, dovranno presentarsi innanzi una delle autorita ma-
rittime o consolari vicine al luogo ove si trovauo, aireffetto di formulare

la loro dichiarazione di presentazione, prima della data del presente de-

creto, cioe: tre mesi per quelli che sono in Francia sul continente; tre

mesi per quelli che sono in Corsica; sei mesi per quelli che sono fuori

del territorio francese ma in Europa o in Algeria ;
un anno per quelli,

che sono fuori di Europa, e 18 mesi per quelli che sono al di la del Ca-

po di Buona Speranza o del Capo Horn. Art. 3. L1

amnistia non eappli-
cabile alle spese di processo e cTistanza resultanti da sentenze passate in

giudicato, e non potra in nessun caso opporsi ai diritti dei terzi. Non
saranno restituite le somme pagate a tutt'oggi. Art. 4. I nostri Ministri

ecc. NAPOLEONE.

Quest' amnistia
, massime per quello che spettava al primo decreto ,

fu accolta con molto gradimento. Ben inteso che i giornali cominciarono

ad esercitare la propria malignita o a dimostrare la propria cortesia nel

definire i motivi, onde Tlmperatore si risolvette a concederla. Mentre

gli uni cio recavano a cuore magnanimo, a fiducia neiraffetto e nella de-

vozione del popolo ,
a sicurezza del vincolo raffermato tra la dinastia e

!a nazione
; gli altri con pungenti sarcasmi si compiacevano di rilevare

che tutta questa profusione di grazie era una sforzata concessiorie
,
fat-

la a tempo si, ma per Tirresistibile necessita di ottemperare alia pubbli-

ca opinione, e per accattare indulgenza presso gli innumerevoli malcon-

tenti dell
1

Impero. II che pare a noi che sia proprio un malignare senza

ragione e per puro gusto di sfogare il mal talento.
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Oltre codeste amiiistie general!, Vlmperatore concedette commuta-

zioni o diminuzioni di pena a 1,629 carcerati e galeotti ;
ed a 151 mari-

nai, o militari dell
1

armata navale, condannati per varii delitti non com-

presi nell
1

amnistia generate, 82 dei quali ebbero grazia intera, e 69

diminuzioni di pena. Dei 1,035 soldati ed arabi condannati da
1

consigli

di guerra, a 620 fa condanato il resto della pena, e 415 T ebbero dimi-

nuita notabilraente. Finalmente 175 guardie nazionali di Parigi ebbero

grazia delle pene incorse per mancanze di disciplina. Tutti quelli che ot-

tennero piena grazia, furono scarcerati e rimessi in liberta il 15 Agosto

al mattino.

5. Alquanti giorni prima della solennita del 15 Agosto 1'Imperatore fu

preso da un male, che altri qualified per reumatismo, altri per infermita

ancora piu grave. Dovette anche tenere qualche Gonsiglio di Ministri,

stando a giacere in letto. Gli tornava dunque impossibile di condursi,

come avea deciso, il 14 al campo di Chalons. Vi mando tuttavia, a rap-

presentare la propria persona, il Principe imperiale. Narra il Journal

offlciel, che il giovanetto Principe fu festeggialo dalle truppe con im-

menso entusiasmo. Di che Napoleone III scrisse poi al generale Bour-

baki, comandante del campo, la seguente lettera.

Desideravo di passare il quindici Agosto in mezzo alia grande fami-

glia militare. Non potendo recarmivi, volli farmi surrogare da mio fi-

glio, ed incaricarlo di distribuire ]e ricompense. Ringrazio Tesercito del-

Taccoglienza che esso gli fece e dei voti che esso mi invio in occasione

della mia festa. Mi propongo per6 di venire a Chalons prima della leva-

ta del campo. NAPOLEONE.

Llmperatore non tardo a rimettersi in salute ed in forze, tanto che,

quattro giorni dopo tornando il Principe imperiale dal campo, esso pote

andargli incontro fino ai cancelli della villa di Saint-Cloud; e poscia ripi-

gliare le sue passeggiate in carrozza, a piede ed a cavallo.

6. Queste feste, e la malattia stessa, non distolsero 1' Imperatore dal-

Foccuparsi con grandissima sollecitudine delle riforme politiche ottriate

e proposte nel Senatus-consulto del 2 Agosto, e sottoposte alia disamina

ed alle deliberazioni del Senato. Questo nomino, com' e usanza, una

commissione di died membri, che dovesse procedere alle prime discus-

sioni private, e poi designare uno dei suoi membri per fame la reiazio-

ne in pien Senato. I giornali di Parigi, da quel giorno, riboccano di

congettuj-e e di notizie, circa le disposizioni manifestate dai singoli mem-
bri di codesta Gommissione, circa le modificazioni da essi proposte, i

temperamenti disegnati, le opposizioni, piii o meno ardenti, che si fece-

ro a questo o quello dei 12 articoli del Senatus-consulto, e gli schiari-

menti che si desiderano dal Governo. Di che ci basta recare i cenni se-

guenti dal Giornale di Roma.



CONTEMPORANEA

Affermasi, e pare che con buon fondamento, che del died commis-

sarii, quattro, cioe i signori Queniin-Bau chart, Lacaze, Casablanca e

Suin non sono partigiani calorosi delle riforme, ma le subiscono piut-

tostoche approvarle; tre, i signori de Maupas, Boudet e La Gueronniere

sono piuttosto per 1'estensione che per la restrizione delle riforme dise-

gnate ; gli altri tre finalmente
,

i signori Delangle, Devienne e Behic, si

sono prommciati a favore del disegno del Governo puro e semplice.

Quesfiiltima opinione prevarra decisamente, al dire dei fogli, tra i com-

missarii, ma si tiene come positivo che nel future dibattimento generale

parecchi eraendamenti yerranno presentati e discussi, per iniziativa spe-

cialmente di quattro gruppi del Senate, rappresentati dai signori Bre-

nier, Sartiges, Bonjean e Boinvilliers. II signer Brenier, a quanto sem-

bra, vorrebbe riservare al capo dello Stato un diritto di investitura ri-

guardo al presidente del Corpo legislative, la cui elezione da parte del-

Fassemblea non sarebbe deiinitiva se non dopo Tapprovazione del sovra-

no. II signer di Sartiges reclamerebbe V incondizionato ristabilimento

dell' indirizzo in risposta al discorso del Irene. II signer Bonjean propor-
rebbe una redazione nuova, e su qualche punto piu esplicita del Sena-

tus-consulto. II signor di Boinvilliers vorrebbe che il Senato potesse

opporsi alia promulgazione di una legge, senza essere tenuto a spiegare
i motivi di tale decisione, e domanderebbe a questo effelto che dall'ar-

ticolo del Senatus-consuUo il quale conferisce aH'alta assemblea il diritto

di veto, fossero cancellate le parole risoluzione motivata , lascian-

desi quindi al Senato la piu illimitata lacolta in proposito.

7. Intanto si e gia effettuata una moditicazione rilevante circa la di-

stribuzione delle appartenenze dei Ministri. Con decreto dell
1

11 Agoste

Tlmperatore ha ordinato che quinc
1

innanzi spetta al Ministro Guardasi-

gilli la controfirma dei decreti, in virtu dei quali si convoca o si chiude

il Senato
;
e si convoca, si proroga, si chiude, si discioglie il Corpo le-

gislativo. Spettano pure al Guardasigilli 1. il compilare e conservare i

processi verbali, ossia AUi del Consiglio dei Ministri e delle prestazioni

di gturamento in mane delF Imperatore ;
2. il firmare le pensioni dei

grandi ufficiali dall'Impero; 3. 1'ordinare le spese del Consiglio di Sta-

to, tanto pel materiale, quanto pel personale, eleliquidazioni di pensio-

ni. Da ultimo il Guardasigilli sara come il riotaio della Corona, in quanto

spetteranno a lui gli atti riguardanti lo stato dei principi e delle princi-

pesse delle famiglie imperiale, che per lo passato, in forza del Senatus-

consuUo del 25 Dicembre 1852 e dello Statute del 21 Giugno 1853, ap-

partenevane al Ministro di Stato, la cui carica fu teste abolita.
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SPAGNA 1. Circolare del Sagasta per la liberate interpretazione della nuova
Costituzione 2. Giuramento di fedelta dei Magistral! e dell

1

esercito;

proposta di legge contro clii vi si rifiutasse 3. Reggenza conferita at

Serrano, duca della Torre 4. Le Cortes danno forza di legge a tutti i

decreti del Governo provvisorio 5. Primo Ministero della Reggenza,

presieduto dal Prim
;
suo programma 6. Crisi ministeriale 7. Dibat-

timenti pel ritorno del Montpensier in Spagna 8. Inaugurazione del

Pantheon nazionale 9. Carcerazione del generale Pezuela, conte diChe-
ste 10. II generale Dulce discacciato da Cuba per ammutinamento delle

milizie - 11. Condizioni dellMsola di Cuba; successi ottenuti dal Cabal-

lero de Rodas; il Gabinetto di Washington impedisce le spedizioni prepa-
rate contro gli Spagnuoli 12. Pubblicazione d'un manifesto di D. Carlos,

duca di Madrid 13. Nuova crisi ministeriale-, altro Gabinetto formato

dal Prim; prorogazione delle Cortes costiluenti 14. Sollevamento di Car-

listi; bando del Governo che rimette in vigore le leggi marziali del 1821 ;

arresti, fucilazioni e deportazioni.

1. Promulgata la nuova legge fondamentale, santa, eterna, inviolabi-

le,, che dee servrre di base ad ogni diritto divino ed umano, religioso e

politico nella Spagna, il Governo sorto dalla rivoluzione, rinnegando
col fatlo le sue origin!, che sono la fellonia e lo spergiuro, fu sollecito

di porre la nuova Costituzione sotto 1'egida sacra del giuramento, c di

cercare modo di farla accettare ed amare dai popoli, cui fu imposto co-

desto giogo massonicp.
Con questo intendimento il sig. Sagasta scrisse ai governatori dellc

province nna circolare, pubblicata dalla Gazzetta di Madrid del 9 Giu-

gno; nella quale raccomandava 1'oro caldamente che, nei casi dubbii, la

Costituzione si dovesse interpretare nel senso piu favorevole alia \\berta

personale o collettiva, e per guisa da assicurare a tutti ed ai singols

Spagnuoli un largo e sciolto esercizio dei diritti civili e politici. II Jour-
nal des Debats, deiril Giugno, celebrandq la magnanimita del Sagasta
e dei suoi degni colleghi, mostro tuttavia di temere che in pratica si do-
vesse pero fare appunlo il contrario ;

e per chiarire che le sue
appren-

sioni- non erano senza buon fondamento, allego Y esempio di quel che
era accaduto poc

1

anzi in Francia. Per non uscire di casa nostra, non
deono essersi poste in dimenticanza le circolari dei due Ministri della

Giustizia e dell Interno, che raccomandavano una applicazione liberale

della legge sopra la stampa; e rjur si sa che i processi per reatp di slam-

Fa
non furono raai piu numerosi di quello che dopo codeste circolari.

Ministri spagnuoli si affrettarono di dimostrare, coll
1

argomento dei

fatti, quanto fossero
ragioneyoli e giuste le riserve del Debats. Per cer-

to i Frammassoni benemeriti della setta, e graditi ai presenti padroni
della Spagna, non furono sin qui, ne saranno in avvenire molestati. Ma
verso quelli che o sono di fatto, o sono creduti avversarii di queste
nuove condizioni, la circolare del Sagasta e

applicata al rovescio, cipe
si calpesta la Costituzione per attuare contro i supposti suoi nemici i

Erocedimenti
piu spietati

di leggi draconiane. Ne allegheremo prove di

it to e di document! ufficiali.
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2. Lo stesso giorno in cui la Gazzetta di Madrid studiavasi di sollu-

cherare, con quelle promesse liberal! del Sagasta, i devoti della rivolu-

zione, e spacciaya olio pei gonzi, un decreto del sig. Ortiz ordinava che
i Magistral! dei tribunali dovessero, nei giorni 13 e 20 Giugno, prestar
solcnne giuramento di fedelta alia Costituzione

;
e con simigliante de-

creto del Prim era prefisso airesercito il giorno 1 6 per cpdesta che, per

quanto sembra, si considero come una semplice cerimonia politica, im-

posta pure dal Topete agli ufficiali e soldati ed alle ciurme deirarmata
di mare.

Parecchi Deputati aveano datp Fesempio di rifiutarsi a cqdesta
ceri-

monia, quali per detlato di coscienza, e quali perche, dicbiaratisi re-

pubblicani, reputavano che sarebbe un far troppo buon mercato del

proprio onore quel giurare fedella ad una Costituzione che raffermaya

la monarchia. II deputato generale Pierrad, gia complice nel 1866 delle

congiure del Prim, ed ora suo ayyersario; i signori Garcia e Nocedal,
ed alcuni altri, erano stati inflessibili nel

lorq proposilo di non yolersi qb-

bligare a nulla yerso una Costituzione, da cui niun bene speravano per la

Spagna. Temeasi pertanto che anche tra i Magistrati e tra gli ufficia-

li superior! dell
1

esercito si dovrebbero incontrare gray! ripugnanze.
Ma non ne fu nulla, benche il Moreno, giudice del tribunale supremo,
come annunzio la Gazzetta di Madrid del 14 Giugno, rinunziasse alia

sua carica piuttostoche prestare un giuramento, cui ripugnaya la sua co-

scienza.

Nei giorni prestabiliti il giuramento fu prestato dagli uni e dagli
altri con somma indifferenza; e probabilmente yalse a tale intento Tesem-

pio dei presenti reggilori della cosa pubblica ;
i quali contano il numero

dei pass! dati innanzi nella yita politica, negli qnori e nei gradi d'autq-

rita, con quello delle cospirazioni e degli spergiuri contro la fede obbli-

gata alle precedent! Costituzioni ed alia regina Isabella II. Laonde si

guardo da tutti come un semplice spettacolo di rassegna miHtare quello
che si ebbe in Madrid al Prado, il 16 Giugno, quando vi si raccolsero,

serrate in fitte schiere, tutte le milizie del presidio.
II Prim, corteggiato

da uno
sfqlgorante strascico di Stato Maggiore, ne percorse le file, fer-

mandosi innanzi ad ogni bandiera, di cui toccava 1'asta, mentre grida-
Ta: Giurate yoi di difendere la Costituzione della monarchia spagnuola
del 1869? Un languido : Giuro! seguito da un languidissimo : Viva la

Costituzione! suggellava quell' impegno solenne; di cui il Prim stesso,

colle parole e colVesempio, dichiarp
tante volte aU'esercito il nissun ya-

lore, eccitandolo ai pronunciamenti, e spiegando egli stesso la bandiera

della ribellione armata contro la Regina, da cui avea avuto stipend!!,

decorazioni, ed a cui ayea, con niente minore solennita, giurato di ser-

Tire con lealta e devozione illimitata. Quali sens! puo ispirare un Prim
che raccomanda la esatta osservanza dei sacri doyeri militari? Che cosa

puo sperare un Topete, quel medesimo che a Cadice inauguro collq

spcrgiuro e col tradimento la presente riyoluzione, quando inculca a!

marinai ed alle trtippe deH'armata nayale di mantenere salda la discipli-

pa? E chi puo tcnersi dal ridere, quando ascolla il Sagasta che si batte

i fianchi, perorandp pel sacro, inviolabile principio
di autorita?

Pertanto immagini il lettore, se puo, con quali segni di cpmpunziqne
doyessero gli ufficiali e soldati, la al Prado, ascoltare V omelia del Prim,

Seric VII, vol. VII, fasc. 467. 40 28 A^o^o 1869.
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quando, per chiudere la cerimonia, ricordo a lutti la santita dell'obbligo
contralto col giuramento, promettendo che, se qualche temerario osasse

tentare alcuna cosa contro la Costituzione, tutto Tesercito e tutla Ja

nazione si leverebbe per istritolarlo!

Tuttavia, malgrado il buon esempio di quasi tutti i Deputati, dei Ma-

gistrati e deli'esercito, non pochi tra i pubblici ufficiali, ed ezianclio qual-
che governatore di provincia, rifiutaronsi al giuramento. II ministro Fi-

guerola, cbe avea presentito codeste resistenze, nella tornata del 5 Giu-

gno avea letto alle Cortes un disegno di legge, in virtu della quale sa-

rebbe tolto
issofattp

lo stipendio e la pensione a qualsiasi ufficiale pub-
blico, eziandio se giubilato, il

quale ricusasse di prestare tal giuramen-
to. II che valse certamente ad aiutare non pochi a vincere i loro scrupo-

li, ma non riusci ad irnpedire quei non molti dal dare saggio di lealta,

negando di contrarre esternamente impegno siffatto, con-interiio pro-

posito di yiolarlo quando tornasse a conto.

3. La Cosiituzione era sancita dalle Cortes, e promulgata; ed aspetta-
Tasi di vedere come si avverasse la parola data dal Prim, quando nel

rispondere al repubblicano Castelar, cbe lo incalzava a dire dove troye-
rebbe un Re, affermo con enfasi da oracolo: Vogliamo la monarchia,
e per conseguenza un Re. Dov'e codesto Re? Ebbene, cbe importa ai

repubblicani di saper cio? II Castelar non sa dov'e codesto Re. Ma io e

molti altri Deputati noi sappiamo dove sta. Ripeto che questa e una qui-
stione gid risolta, perche ciascuno dei Deputati sa, chi dovra essere suo
Re. State certi che, quando si sara proceduto ai voti in tempo opportu-

np circa la forma di Governo, la persona nominata dalle Cortes sara Re
di Spagna . Or che avvenne? Le Cortes decretarono la monarchia; ma
non yennero a capo di trovare un Re. Era d'uopo supplire con qualche
spediente, che riparasse allo smacco inflitto al Governo provvisorio ed
alle Cortes pel riciso

rifiutp
di D. Fernando, padre del regnante sovrano

di Portogallo. Dppp lunghi consigli, si risolvette di istituire una Reg-
genza, da conferirsi al Serrano, il quale sapeasi da ognuno essere pron-
tissimo a servire cosi in qualita di turabuco.

Fermata questa deliberazione, TOlozaga s'incaricp
di presentare alle

Cortes e sostenere, come fece nella tornata dell'S Giugno, uno schema di

legge per l&Ileygenza,; e la proposta fu accolta, senza ripugnanza e senza

entusiasmo, come da un malato giudizioso si sorbisce una medicina, di

cui sente la necessita. La Commissione, deputata alia disamina di codesto

schema di legge, form prontamente il suo compito, ed alii 10 present6
alle Cortes il suo rapporto, riducendo la legge a questo solo articolo : Le
Cortes costituenti chiamano alia Reggenza del reame, dandogli titolo e

qualita di Altezza, il presidente del Polere esecutivo, D. Francisco Ser-

rano y Dominguez duca della Torre. Esse gli conferiscono le attribuzio-

ni della Reggenza, eccettuate quclle, che risguardano la sanzione da dar-

si alle leggi e la lacolta di sospendere o sciogliere le Cortes . Nella

tornata deirtl furono proposte quattro mutazipni a questo disegno. II

Soler chiedeva una Reggenza di cinque membri; e questa idea fu sfata-

ta subito. II deputato Abargura, repubblicano, insistette che almeno la

Reggenza fosse composta d'un Triummrato; ed anch'egli, combattuto

<lal Madoz, fu vinto. II deputato Navarro non voleva alcuna Reggenza, e

nella tornata del 12 Giugno peror6 caldamente, perche senz'altro si pro-
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cedesse alia creazione del Re, affermando die la Duchessa di Montpen-
sier sarcbbe una seconda Isabella cattolica. Ma la sua elqquenza cadde
a vuoto. Nella tornata del 14 il deputatq Cruz Ochoa, legiitimista, ebbe
il coraggio civile di proporre alto, che si rifmtasse la Reggenzn e si ren-

desse il trono a Carlo VII. II Becerra, a nome della Commissione, gli

rispose in sostanza che cio era impossibile e contro il voto nazionale. II

Castelar repubblicano si sfiato contro la Reggenza, incensando il Serra-

no, ma stendendosi in esagerare i danni che ne doveano provenire; e

pur dolendosi che la repubblica non fosse proclamata vittoriosa, si con-
solo colla speranza, che col tempo si spazzerebbe via Reggenza e Monar-

chia, per istituire la repubblica; poi domando fieramente al Topete per-
che mai non avesse ancora spiegata la bandiera del Montpensier re di

Spagna?
II Topete rispose che ne egli ne i suoi colleghi pretendevano d'impor-

re la propria volonta alia Spagna; ma che egli, personalmente , riguar-
dava Fayvenimento del Duca di Montpensier come la vera, la decisiva.

Tunica risoluzione del gran problema che agitavasi; e che la Reggenza
era intesa a preparare la monarchia costituzionale. Cosi ebbe confermato

quello, che, in favore del Montpensier, avea gia detto nella tornata del

20 Maggio; quando, come puo vedersi nel suo discorso rit'erito dal De-
bats del 1. Giugno, egli sacramento d'aver fatto il possibile per salvare
il trono dlsabella II

;
ma che questo essendogli stato dimostrato impos-

sibile, egli non avea veduto nulla di meglio, che di dare quel trono al

Duca di Montpensier; e che questo dovea farsi, se non yoleasi la re-

pubblica, per impedire a qualche audace di pigliarsi una Dittatura e far-

si padrone (Tpgni cosa tutto da se.

La discussionc per la Reggenza fu pertanto, contro raspettazione r

lunga e fervida. Ma alia pertine, nella tornala del 15 Giugno, procedu-
tosi ai voti, la proposta legge fu approvata da 193 voti favorevoli, es-

sendo 45 i contrarii. Le Cortes, col cominciare della tornata del 16 decre-

tarono che una Commissione di Deputati andrebbe a rallegrarsi col Serra-

no, per la sua nomina alia carica di Reggente. Alii 18 Giugno questa

legge fa pubblicata nella Gazzelta di Madrid.
La sera del 17, il deputato Salustiano de Olozaga, col codazzo d'una

Deputazione delle Cortes, erasi condotto nelle can-ozze di gala, che furo-

no gia della regina Isabella II, e sotto la scorta dei volontarii della li-

lerta, alia residenza del Serrano, per dargli ufficialmente la fausta noti-

zia. II Serrano, circondato dai suoi aiutanti di campq, li accolse col

piu amabile sorriso, e manifesto il piii grande compiacimento, quando
rOlozaga dichiaro A Sua Altezza don Francisco Serrano, che le Cortes

Faveano innalzato alia piu alta dignita, che si possa ambire da un citta-

dino, e che quelle si ripromettevano dal suo patriottismo che egli degne-
rebbesi accettare cotanlo onore. Sua Altezza, con isfoggio di modestia,

espresse grande rammarico, che non si fosse scelta persona di maggior
merito, e che lo Stato non fosse ancora costituito in forma defmitiva ed

immutabile; ma aggiunse che farehbe il possibile, onde ottenere questo

scopo e satisfere alia espettazione che s'avea di lui. Quindi, smesso il ce-

rimoiiiale e continuala per alcun poco la conversazione come vuolsi fare

tra amici e partecipi d'una comune impresa, il Serenissimo accompagna
fino appie delle scale i suoi colleghi. Poco appresso TOlozaga riferiva
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alle Cortes, come avesse adempiuta questa sua missione; ed i Deputati

repubblicani stettero muti come statue di ghiaccio; oncle la freddezza

loro si distese agli altri, e niuno liato.

Apertasi il di seguente 18 Giugno, alle 2 e mezzo pomeridiane, la

tornata delle Cortes, le porte della sala furono spalancate, e fu veduta
Sua Altezza Serenissima, D. Francisco Serrano y Dominguez, duca del-

la Torre, carico di decorazioni e tutto ricamato d'oro, procedure con

passo dignitoso fino al seggio del presidente Rivero; quivi s'inginocchio
e giuro colla mano stesa sopra un libro, che fu creduto essere quello dei

santi Vangeli, che osserverebbe fedelmente la Costituzione ed i doveri

della sua carica di Reggente. Dopo di che si sedette anch'egli al posto
destinatogli, trasse fuori gli occhiali ed una carta, e lesse un discorso

che ebbe il merito di essere breve; ed ascoltata la risposta del Rivero,
se ne tprno a palazzo, a ricevere i compliment! ed i mi rallegro, che per
dispacci e telegrammi gli pioveanp addosso d'pgni parte.

4. Compiuta anche questa cerimonia, ed insediato il Serrano nella

Reggenza, le Cortes approyarono, lo stesso giorno 18 Giugno, uno sche-

ma di legge, per cui davasi vigore di legge a tutti i decreti emanati da!

cessato Governo provvisorio ;
e la Gazzetla di Madrid pubblico una filza

di decreti, spettanti al giuramento da prestarsi dagli ufficiali delle diffe-

renti amministrazioni. Tanto sta a cuore ai Frammassoni di guarentire

Topera loro con questo rito, di cui pure essi sogliono fare si poco capi-

tale, quando torna a difesa delle autorita da essi combattute. Intanto tut-

ti i pensieri del Serrano e dei capi delle fazioni diverse delle Cortes, era-

no volti alia formazione del Ministero; e questo non si fece lungamente
aspettare, e si presento alle Cortes nella tornata stessa del 18.

5. Era da poco avviata la discussione, assai aspra, circa il ritorno del

Montpensier in Spagna, quando il generale Prim annunzio airassemblea
che il nuoyo Gabinettp era costituito dai seguenti personaggi. Eglistes-

sp teneasi il portafoglio della guerra, ed assumeva la presidenza del Con-

siglio dei Ministri ; quindi erano nominati : Ministrp di Stato e per gli af-

fari esterni, il signpr Silvela; per la Giustizia, il signor Herrera; per la

marina e, ad interim, per le colonie <f oltremare, il Topete; per le Finan-

ze, ilFiguerola; per gli
affari interni, il signor Sagasta; pel fomento,

ossia pei layori pubblici, il signor Zorilla.

Prese quindi il Prim a svolgere una specie di programma di governo.
Esso rispetterebbe la Costituzione, ma la farebbe anche osservare da tut-

ti gli altri
;
badassero i repubblicani a non fare cuialche precipizio, per-

che forse, coirandare piano ed a passi misurati, otterraiino Tintento,
ma coll'agitarsi improvvidamente guasterebberp tutto. Niuno si desse

pensiero di cospirazioni di Carlisti od fsabellisti; egli Prim li concereb-

fce a dovere, se osassero moversi. Otlimi i rapporti con le Potenze slra-

niere. Doversi volgere tutte le cure alle finanze. II Duca di Montpensier
aver gia prestato giuramento di fedelta alia Costituzione in qualita di

Capitanp generale spagnuolp, e niuno potergli vietare di risiedere ia

qualsiasi citta di Spagna a piacer sup, non essendo la sua presenza con-

traria ne alia Costituzione ne alFordine pubblico. Niuno, e meno di tut-

ti i repubblicani, dover temere che s'imponesse alia nazione un Re a
suo malgrado o per opera d

1

un partito. Le Cortes sole, nella sovranita

loro assoluta, faranno la scelta del Re, e questa scelta dovra essere as-
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solutamente rispettata da tutti. Questo discorso fu stampato per intero

dalla Gazzetta.di Madrid del 21 Giugno, c
riferitp

nel Journal des De-
bats del 29, insieme con T apologia del Montpensier fatta dallo stesso

generale Prim ; la quale parve a molti essere un preambolo di esortazio-

ne alle Cortes, perchc debbano dare a lui il trono, da cui fu sbalzata la

regina Isabella II, sorella della moglie del Montpensier stesso.

6. 11 Ministero cosi costituito fu ad un pelo di sfasciarsi ppchi giorni

dopo, per un baUibecco curioso tra il presidente Prim, ed il Ministro

delle Finanze, sig. Figuerola. Nella torn^ta del Lunedi 28 Giugno di-

scutevasi la riforma doganale, ed il deputato Madoz proponeva che per
guarentire gli interessi di certe industrie della Catalogna, si inserisse la

clausola che: dopo il terminedi sei anni, le tarifte sarebbero gradata-
mente fissate secondo la forma, e le

prpporzipni,
e nei termini che si

determinerebbero dalle Cortes. Questo indugio favoriva specialmente
un indhstriale catalano, il sig. Puig y Lagostera, che ha grandi opificii

a Barcelona. II catalano Prim, sottomano lo favoriva. II Figuerola per

contrarip
T avversava ;

e sdegnato per un aspro telegramma spedito
contro di lui dal Lagostera, e che pup leggersi nelP Univers del 5 Luglio,
il Figuerola si disfogo con una tilippica virulentissima al cospetto delle

Cortes, minacciando di strascinare innanzi ai tribunali quell
1

insolente ca-

talano, cui non risparmio punto i titoli di viyliacco, infame, miserabile,

Indegno, e simili. II catalano Prim si senti tratitto sul vivo alFudire cosi

bislrattato il suo compaesano ed amico, e si lev6 a prenderne le difese,

ricacciando aspramente in gola al Ministro suo collega quelle ingiurie
scaraventate contro uno che egli qualifico per onorevolissimo, leale, me-
ritevole d

1

ogni rignardo. II Figuerola ne fu colpito come da una mazzata
in capo; divenne

liyido ;
si sedettedispettoso; e poco stante dichiaro che

rinunziava air ufficio di Ministro
;

il che fecero alcuni altri suoi colleghi,

che con lui uscirono dalla sala.

Questo scandalo die' luogo ad un diverbip accesissimo. Si ando pel
Rivero ailincbe placasse i contendenti. Quegli venue, benche malato, ma
non venne a capo di rimettere T accordo, e rifiuto di entrare arbitro del

litigio. Si risolve di tenere una seduta segreta delle Cortes, per udire le

spiegazioni delle due parti. Ma i Deputati scapparono, e non se ne pote
far nulla. Si tenne una riunione dei membri della pluralita nella sala dei

Senate la matlina seguente; ed il Prim con molta umilta confesso d'es-

sersi lasciato trasportare un pochino dalla collera, e chiese se poteva fa-

re assegnamentp sul yolo della pluralita. L
1

adunanza si commpsse e
diede un voto di fiducia nel Prim e nel Topete a preferenza dei suoil1--^ * * * 1 *! / .1*

durata fmo alia sera del 29 Giugno. 11 Prim respiro, ed ebbe la discre-

zione di non mostrarsi alterp
della ottenuta vittoria, e del voto di fi-

duciacosi datogli dalla pluralita delle Cortes. Questo schizzo di crisi mi-

nisteriale, basta, pare a noi, per dare la misuradi codestiuominidi Stato.

7. Meno discordi, o piu accorti, furono i nuovi Ministri rispetto ad

un'altra quistione suscitata nelle Cortes. Nella tornata del 18 Giugno il

deputato Rubip,
come accennammo pop

1

anzi, propose alle Cortes che si

biasiraasse la facolta, lasciata al Duca di Montpensier, diricntrare cheta-
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mente in Spagna, e di ripigliare stanza al castello di san Lucar de Bara-

meda, presso Siviglia. Infatti qnel Duca, sapnto del
decretp per la Reg-

genza, e segretamente rassicurato dal Prim e dalTopete, cui non osereb-

be mai opporsi il Serrano, erasi senza strepito leyato da Lisbona, e tor-

nato a san Lucar; ma non senza pericolo che la citta di Siviglia si solle-

yasse per discacciarnelo, tanto fu il malcontento che ivi ne risentirono i

volontari della liberid ed i repubblicani, cui e probabile che dessero di

spalla i partigiani di D.Carlos e della regina Isabella, tutli concordi ncl

rimovere quel pretendente. II deputato Rubio fece pertantp alle Cortes

forti richiami pel rilorno di qucl Borbcne, che disse essere ilpiu impo-
polare di tutti quei del suo casato

; e, per renderlo anche piii impopola-
re, si distese in particolari vituperosi assai per gli Orleanesi.

II Prim ne tolse cagione dimostrarsi favorevolealMontpensier, e vin-

se il partito che si passasse airordine del giorno circa quella cmistione,
avendo cio ottenuto con 112 voti contro 77. Onde fu guarenlito a quej
Duca il

dirittp,
non pure di restare a san Lucar, ma di godere altresi gli

onori ed i diritti di capitano generate di Spagna, per aver giurato fedel-

ta alia Costituzione,

8. Tre giorni dopo, alii 21 Giugno, la rivoluzione spagnuola, scim-

miando la prima grande ri\7oluzione francese, dedico in Madrid un tem-

pioagli eroi della patria. Alii 10 Giugno le Cortes ayeano approvato uno
schema di legge, caldeggiato dal Zorrilla, perche la vasta e magnifica
chiesa di san Francesco, sacrilegarnenterapinataetoHa al culto cattolico,
si mutassein Pantheon nazionale, destinato a raccogliere le sp()glie mor-
tali dei grand'uomini benemeriti della patria. Ma si levarono richiami di

famiglie e di comuni, che non volevano vedersi levar via dalle tombe, in

cui giaciono, quelle reliquie che tornano ad onpre loro proprio. Onde il

Zorrilla fu astretto a dichiarare che tale traslazione si farebbe solo per le

ossa e le ceneri dei grandi uomini, pei quali non si facessero legittime

opposizioni. L'inaugurazione del monimiento fu fatta alii 21 Giugno; con
una specie di processione che parti dalla chiesa della Vergine di Atocha,
e condusse, su quattordici carri funebri, i mortali avanzi di altrettanti

grand'uoinini al nuovo Pantheon.
9. Le cure per le pompe funebri, intese ad onorare principalmente i

recenti croi della Frammassoneria, non
distojsero

il Governo della Reg-
gen~a dal dare novella e lampaiite dimostrazione di quello spirito di di-

spotismo tiranncsco che e il vero carattere dei liberate . Circa un anno

addietro, il Ministero presieduto dal Gonzalez Bravo, avendo in mano
prove evident! della congiura che tramavasi dal Dulce, dal Serrano, dal

Cordova e dai loro complici, li avea arrestati alii 7 Luglio, e poi relegati
alle isole Canarie 1

;
dove tultavia furono custoditi con tanta benignita

che non trovarono ostacolo veruno a partirsene quando loro piacque per
condursi in Spagna, a consummare i fatti disegni con la rivoluzione del

Settembre 1868. Ma quella relegazione, perche non preccduta dalle for-

malita d'un giudizio, diede argomento alle furibonde filippiche di tutti i

diarii liberal), che declamavano contro il dispotismo arbitrario del Go-
verno d

1

Isabella II. II Serrano ed il Prim fecero alia lor volta assai peg-

gio che non facesse allora il Ministero del Gonzalez Bravo : e la stampa

4 Civ. Catt. Scrie VII, vol. IV, par;. 248.



CONTEMPORANEA 631

iiberaiesca fa loro plauso precisamente per quello che tanto condanno
nel Gonzalez Bravo. Ecco il fatto.

Appena la retina Isabella II si fu ritirata in Francia, il generale Pe-
zuela conte di Cheste, vedendo I

1

impossibility di sostcnere i diritti del-

la sua sovrana
,
dichiaro che si ritraeva affatto dalla lotta

,
e per dar-

ne pegno che rassicurasse il Governo rivoluzionario , ando in Francia ;

d'onde, sul cominciare del passato Maggio lornava in patria, per ferma-
re sua stanza e menar -vita privata a Vittoria. Avutane notizia il Gover-
no provvisorio gli intimo che dovesse andare a confino alle Canarie. Cosi

ingiusta sentetozad'esilio, inflittogli senza cagione veruna, indegno il con-

te di Cheste, che domando di essere sottoposto a processo, a consiglio
di guerra se cosi volevasi, ma di non essere condannato senza che alme-
ne si disaminasse la sua condotta. Per risposta gli fu reiterate Fordine
di andare subito all' esilio nelle Canarie. Per sottrarsi a tale prepqten-
za

,
il Pezuela pens6 dover bastare che egli si svincolasse dai doveri del

suo stato militare; e diede le sue dimissioni da pgni grado, e ripasso in

Francia. Credendo che oggimai, semplice e privato cittadino com
1

egli
era divenutp per la sua dimissione, non avrebbe pin a dipendere dall'ar-

bitrio dispotico del Prim ministro della guerra, ma tutt'al piii a dar ra-

gione di se innanzi ai tribunal!
,
verso la meta di Gingno si presento al

consolato di Baiona, dichiaro la sua volonta di rientrare in Spagna, ed
ottenne senza difficolta veruna il visto al suo passaporto. Tutti tengono
che il Console di Baiona fosse a cio autorizzato da Madrid

,
e cosi crede-

va anche il Pezuela, che percio ando alia capitale, dandq fede alle pro-
messe liberal! del Governo, che abbiamo accennato al principio di que-
sta esposizione delle cose di Spagna.

Giunse a Madrid il Pezuela alii 18 Giugno, appunto il giorno dopo
che il Serrano avea giurato di osservare la Costituzione, uno'dei cui ar-

ticoli fondamentali mostra di guarentire la liber ta personate dei cittadini.

Appena giunto alia stazione, si trovo circondato di guardie civili, ossia

gendarmi, il cui Comandante gli intimo Tarresto; quindi sopraggiunse
un aiutante di campq del Prim, che comando fosse deportato con quella
scoria, come un inalfatlore, adAranjuez. Invano il conte di Cheste pro-
testo contro tale

arbitrip, invano appello alia dimissione data da ogni ca-

rica e da ogni grado militare, onde era sotto la salvaguardia delle leggi
che guarentiscono la liberta d'ogni privato cittadino, che non sia con-

vinto di rcato contro le leggi. Gli ordini del Prim furono eseguiti. Con-

dottp Ira i gendarrni ad Aranjuez, quinci a Cadice, fu carceralo nel for-

te di S. Margherita, aspetlando di essere deportato alle Canarie. II che
e tanto piii iniquo, in quanto il Prim, dopo il rifiuto del Cheste di anda-

re cola a confino, I

1

avea, senza aspettarne le dimissioni, cancellato dai

ruoli militari, e datone T annunzio ufficiale. Cosi, iinche il Cheste sta-

va al sicuro in Francia
,

il Prim
,
che lo avea espulsq dalF esercito, lo

considerava come semplice privato e svincolato da ogni dovere militare;

ma, avutolo in poter suo, lo tratta come se fosse militare, anzi come Ca-

pitano generale, e gli inflig^e i rigori del Codice militare, colla giunta
della tirannia che i despoil liberal! usano contro i loro nemici.

II conte di Cheste dai suo carcere di Cadice si protesto altamente, non

pure contro si scellcrciro abuso di forza, ma altresi contro le calunnie

che un Ministro e due Deputati avventarono a suo carico, nella tornata
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del 2 Luglio, in presenza delle Cortes, e che furono ribadite nella tor-

nata del 9,quando rOchoadomando ragione di quella lettera, onde quel-
Tarresto appariva illegale ed arbitrario. La lettera del conte di Cheste,

stampata nel Commercio di Gadice e riprodptta dal Debats del 13 Luglio,
dichiara assolutamente falso quanto gli fu imputato, di intrighi cioe da

lui fatti a Parigi presso Napoleone III, onde eccitarlo ad un intervento

a favore della regina Isabella II. Abbiamo esppsto
in tutti i suoi partico-

lari questo fatto, sic-come quello che mette in piena evidenza quanto
yalgono le decantate guarentigie costituzionali, e qual capitale debba far-

si del giuramento cbe i liberal! prestano di rispettare la Costituzione e

le leggi. Intanto al Pczuela conte di Cheste non si fa processo, perche
non si ha verun argomento legale di accusa ne di cpndanna, e non si

rende laliberta, perche non si vuql riconoscere 1'ingiustizia commessa;
ed egli resta in carcere perche piac^ al Prim ditenervelo; e questo
mette il suggello alle decantate guarentigie giurate dai Frammasspni.

10. La giustizia di Dio raggiungera a suo tempo anche codesti tiran-

nelli; e Tuno d'essi, il Dulce, gia ne sente il castigo. Costui era stato

complice principale della ribellione, onde fu sbalzata dal trono la sua be-

nelattrice Isabella II. In premio della sua fellonia , fu mandato Capitan

generate a Cuba. Sulle prime la fortuna gli sorrideva, ed egli sperava
tornare con una corona cTalloro in capo e col ramoscello d

1

uliyo
in ma-

110
, doppiamente glorioso e per isplendida Yittoria sui solleyati e per la

pacin'cazione e conseryazione di quella perla delle Anlille. A tale inten-

to avea largheggiato in concessioni liberali
;
ma siccome cola n

1

e cono-

sciuto il giusto valore
,
niuno ne fece caso

;
ed anzi ne crebbe T audacia

dei sollevati. Allora muto registro ,
e rincaro la dose dei rigori militari ;

di che si aumento T odio contro gli Spagnuoli. Da ultimo si ebbero ma-
nifeste prove della parzialita con cui usava

,
a suo capriccio e secondo il

sup interesse private, o rigore eccessivo o mitezza somigliante a com-

plicita. Quindi un fiero malcontento, non meno nei cittadini sinceramen-

te fedeli, che in quelli che solo cedevano alia forza. I wlontarii della li-

berta e la milizia cittadina alii 2 Giugno si ammutinarono. II Dulce co-

mando ad un Colonnello, che conuno squadrone di cavalleria e di guar-
die dmli caricasse quella moltitudine. 11 Colonnello si rifiuto a quell

1

or-

dine. 11 Dulce gli intimo che il di appresso sarebbe fucilato. Ma le cose

yolsero tutt'altro che a seconda dei suoi disegni.
Poche ore

dopo,
all' alba del 3 Giugno, il palazzo della sua residenza

era circondato da sette battaglioni di volontarii, i quali mandarono loro

deputati ad intimare al Dulce, che senza dimora smettesse il comando, e

partisse. Chiese tempo a pensarvi: e gli fu risposto che non gli si dava
nemmeno un

1

ora
;
e li di presente dovette andare al porto ,

salire sopra
una nave e partire.

Di queste cose giunse notizia confusa a Madrid fin dal giorno 4 di Giu-

gno, per via telegrafica. II Serrano, interpellate, rassicuro le Cortes che,

sebbene cosi avessero adoperato i wlontarii, e le truppe regqlari
non

ayessero , per evitare un conflitto funesto
, ppposto veruna resistenza a

difesa del Dulce, tuttavia le cose delHsola si ricomporrebbero, e I'ener-

gia del Caballero dc Rodas, gia destinato a succedere al Dulce, rime-

dierebbe a tutto, mediante un rinforzo di 5,000 buoni soldati che si av-

Tierebbero subito all'Avana.
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11 Dulcc, al suo giungere in Spagna, ricevette la giunta alia dcrrata.

Nello sbarcare a Santander la plebe della citla ed i montanari di quclle
circostanze lo accolsero con un frastuono di fischiate e di grida di: mor-
fe ai traditori. Egli ebbe per gran merce d'andar a seppellire nella so*

litudine d'oscuro ricovero la sua ignominia.
11. II Caballero dc Rodas, uno dei principali capi della ribelliorie mi-

lilare del Seltembre 1868, giunse prontamente all'Avana; e comincio

ad usare procedimenti assai diversi da quell i del Dulce. Disciplina seve-

i
%

a per le truppe come pel volontarii; temperamento nei rigori delle

corti marziali, ma una tal quale imparzialita nelV applicarli a chiunque
fosse provato reo. Quindi bersagliati con frequenti scqrrerie di colonne

volanti i sollevati
,
mirando piu a sconfortarli dalla resistenza che a tru-

cidarli, ed allettandoli anzi con offerte di conciliazione. Sulle prime que-
slo fare gli yalse alcuni prosperi successi. Ma continuavano le spedizio-
ni di yeniiirieri dagli Stati Uniti; i quali sbarcando nell' isola, empivanla
di incendiie di devastazioni. Noveravansi a centinaia le piantagioni arse

e le fabbriche devastate ,
ed i magazzini saccheggiati con royina di te-

sori in merci e derrate. II Caballero de Rodas mitigo il rigore dei bandi

piibblicati dal Dulce contro le navi straniere che portassero armi, muni-
zioni

,
uomini in aiuto de

1

sollevati ; perche cio potea metterlo in urto

cogli Stati Uniti onde procedeano que
1

Yenturieri. Ma al teniDO stesso il

rappresentante spagnuolo a Washington si adopero per guisa ,
che il

presidente Grant diede proYYedimenti efficaci, onde furono impedite
nuoYe spedizioni.

Infatti mentre piu di mille Yenturieri gia erano raccolti ed imbarcati

con armi e munizioni, su certe navi noleggiate alia Yolta di Cuba, una
divisione della marina militare li insegui, li raggiunse, sequestro le na-

vi, catturo i capi, disperse quelle bande, e lascio ai tribunal! proseguire

gli atti giudiziarii contro quegli arrolamenti \ietati dalla legge. Di che

aYYenne, che i sollevati di Cuba, privati di quegli aiuti, perdettero non:

ppco della loro audacia, e patirono gravi perdite. Cio non di meno e opi-
nione comunemente ammessa dai giornali, che la perdita di Cuba sia

inevitable per la Spagna: e che il Governo di questa, non avendo

30,000 uomini da mandare cola a continuare la repressione e la difesa,

farebbe avvedutamente se, invece di spedirvi a struggersi di fatiche ed
a perire di cholera o di febbre gialla if iiore dei suoi soldati, trattasse

cogli Stati Uniti per una cessione, mediante il largo compenso, che quel-
li certamente gli darebbero in milioni di dollari, utilissimi a provvedere
le esauste finanze della Spagna.

12. Infatti il cholera-morbus e la febbre gialla menarono strage gran-
dissima fra le truppe spagnuole, si che interi reggimenti sono ridotti a

qualche centinaio d'uomini validi. Or dove pigliera il Governo di Ma-
drid un 30,000 soldati, cjuauti sarebbero necessarii per supplire

alle

perdite che soffre da quasi un anno, dacche e scoppiato il sollevamento

di Cuba, e per poler efficacemente impreudere e finire la guerra contro

i sollevati? Appena gli bastano le truppe, che tiene in armi, per conte-

nere le popolazioni della madre-patria, dove crescono ognora di numero,
di forza e di ardore le diverse fazioni di repubblicani, di Carlisti, di

abellisti e di malcontenti d'ogni genere. Infatti, quando appunto il

overno di Madrid disponevasi a raunare quel piu che potesse di volon-
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tarii, tratti dalle truppe regolari, per mandarli a Cuba, ecco pubblicar-

si, alii 3 Luglio, e
spacciarsi

dai giornali per ogni angolo della Spagna,
a centinaia di migliaia d'esemplari, il bando di Don Carlos di Borbone
ed Este, duca di Madrid, die manifestava a tutti gli Spagnuoli i suoi

disegni per far valere i suoi diritti, e salvare la Spagna dal precipizio

delFanarchia, verso il quale essa corre battendo le vie della rivoluzione.

Codesto bando, da noi recitato in questo volume a pag. 381-83, getto
in grande scompiglio il Governo della Reggenza, che non pote impedir-
ne la pubblicazione, e ne present! gli effetii, e percio dovette prepararsi
alia rcpressione, e far rimanere in Ispagna le truppe destinate a Cuba.

13. In cosi criticbe congiunture egli sembra che i rivoluzionarii pa-
droni del Governo avrebbero dovuto piii che mai stringers! in accordo

fra loro, sacrificare al commie interesse della propria setta i privati ran-

cori e le rivalita, onde ad ogni poco si viene tra loro a scissure, che tor-

nano egualmenle a danno loro comune. Eppure non ne fu nulla. Una
nuova crisi ministeriale succedette a quella appena racconciata, e che

narraninu) piu sopra, del 29 Giugno. La riconciliazione tra il Prim ed il

Figueroia, ministro delle finanze, non era che apparente. II Prim cercava

di sbarazzarsi di quelFimportuno; ed il Figuerola era piu impacciato che

un pulcino nella stoppa, onde trovare spedienti da salvare almeno le

apparenze del credito delle finanze. Le Cortes erano poco soddisfatte del-

Vflerrera, ministro della Giustizia; ed a stento nella tornata delFS Lu-

glio erasi ottenuto, che da 142 suffragi contro 94 fosse reietta lapropo;
sta fatta dal Romero, dal Giron, dal Martos, caporioni influentissimi di

grosse fazioni, perche un voto di biasimo si infligesse alFHerrera. Tutti

i Ministri aveano dovuto dare il loro voto favorevole, e non gia aste-

nersi, come esigeva la delicatezza, per salvare il loro collega. lutanto il

Prim, che vedeva tutto sconnesso il suo Gabinetto, cercava di raffazzo-

narlo v offrendo pprtafogli
ai repubblicani, al Castelar, al Pi-Margali, al

Figueras, ad altri
cqtali, per ammansarli : e (juesti rifiutavano. Quindi

nuova crisi ministeriale, che ebbe termine alii 1 3 Luglio.

Dopo mille maneggi affannosi, e pratiche caldissime, e rifiuti, e di-

scussioni di programmi, venne fatto al Prim di rattoppare il suo Gabi-

netto, che rimase composto nel modo seguente. Ministro della guerra, il

generate Prim che a tutto rinunzierebbe fuorche a poter disporre della

sola forza viva che resti in Spagna, cioe deiresercito; Ministri della ma-

rina, degli affari interni e degli affari esterni, rimasero il Topete, il Sa-

gasta ed il Silvela; il portafoglio della Giustizia fu preso dal Zorrilla;

quellq
delle Finanze fu dato al sig. Ardanaz

; quello del fomenlo (lavori

pubblici) fu accettato dal sig. Echagaray; e quello cToltremare e delle

colonie dal Becerra. Questi ultimi tre, essendo giunti nuovi al Gabinet-

to, prestarono al 13 Luglio il loro giuramento tra le rnani del Serrano.

Tre giorni dopq, alii 16, sia per istanchezza, sia per prudenza e per
ischivare il pericolo di nuove crisi e di nuove scissure funeste tra i ri-

voluzionarii, le Cortes si prorogarqno, pigliandosi vacanza fino al di I.
9

di Ottobre. Prima di separarsi, alii 14 Luglio, il Prim avea presentato
alle Cortes il nuovo Gabinetto, raffermando che la politica del Governo
sarebbe conforme appuntino al programma della rivoluzione del Settem-

bre 1868, e che sarebbe energica nel reprimere efficacemente ogni ten-

tative di reazione.
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14. II Prim, per questa parte, tenne fedelmente la sua parola. Nel
buio della mezzanolte dal 15 al 16 Luglio i'urorio arrestati nelle varie
"caserme di Madrid tredici

sottpflieiali,
e parecchi ufficiali, spspetti di

jwteggiare per D. Carlos, e dices! che tbssero loro trovati i brevetti

iirmati da questo Principe per gradi militari. Alii 18 si sequcstravano
nelle circostanze delia Capitale varii carri che portavano armi, baionet-

te e munizioiii destinate ai Carlisti di
cjuella

citta. Alii 19 si procedeva
alParresto del raaresciallo di campo Veja Ynclau a Madrid, dei brigadie-
ri luestal ed Olona a Valladolid, dei colonnelli Alberni e Carbonnel a
Barcellona eda Cordova. Tutti per sospetto o per certezza avuta che si

disponessero a tenere le parti di Don Carlos. Intanto si facea sceha del-

le truppe piu fidate, e si mandavano in Catalogna e Navarra, per gua-
rentire quelle province contro Tinvasione delle bande di Carlisti che
eransi formate sulle frontiere della Francia. Ed il

pericolp dovea appa-
rire gravissimo ed imminente; poiche fin dal 23 Luglio il

Ministerp ri-

solvette di rivocare in vigore la legge di sicurezza generate pubblicata
nel 1821, e spedivasi FEchagaray alia Granja, dove villeggiava il Ser-

rano, per averne Fapprovazione.
Infatti la Gazzetta ufliciale di Madrid del 24 Luglio pubblico un decre-

to del reggente Serrano, che ordinava la pubblicazione e Tatluazione im-

mediata della legge del 11 Aprile 1821, spettante alia repressione delle

cospirazioni, delle bande armate, degli atlentati all'ordine pubblico; e

codesta legge era
riprodptta testualmente, come per dire ai legltiimisti:

queste armi sono state foggiate da voi
;
non avete da lamentarvi se noi,

che ora le abbiamo in mano, le adoperiamo contro voi ; e se ne trovate

troppo dura la tempera, troppo tagliente il filo, tal sia di voi. II testo

del decreto del Serrano venne
riferitp

nel Debats del 28 Luglio ; ed e un
fiero commentario di quella severissirna legge marziale del 17 Aprile
1821, di cui i moltissimi articoli sono quasi invariabilmente corredati

dalla sanzione della pena di morte.

Ma questo non atterri i Carlisti, di cui pare che fosse disegno occupa-
re con un colpo ardito la fortezza di Pamplona, per attestarsi quivi, e

muovere poscia verso Madrid, mentre sollevanienti parziali avrebbero

distratto le .milizie del Governo verso Toledo, Siviglia, Barcellona ed

altre citta principal!, intorno alle quali cominciarono a formarsi e fare

scorrerie varie bande.

II tentative contro Pamplona alii 27 Luglio falli, avendone il Goyer-

natpre di quella piazza avuto qualche sentore, vigilato i cospiratori, e

fatti arrestare ai primi moti i complici, che furono poco stante fucilati.

II Topete volo subito a prendere il comando dell
1

armata di mare a Bar-

cellona, per mantenerla in fede del Governo. Si fecero partire truppe
da Ciudad-Real contro una banda di Carlisti formalist presso Manzanares

nella Mancia, sotto il comando d'un prode Sabariegos; il quale pruden-
temente si ritiro sugli aspri monti presso Toledo, per aspettare, dal tem-

po e dair accorrere degli aderenti, maggiori forze con cui tener testa

alle truppe del Governo. Questa banda resta ancora
,
e continua a

stancare colle sue scorrerie le truppe destinate a distruggerla, e con cui

schivp di venire a deciso conflitto, troppo dispari essendo le forze ri-

spettive. Molte altre bande formaronsi in Catalogna, seguendo la stessa

tattica: di attirare cioe le truppe, schivarne lo scontro, disperdersi qui
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per raimodarsi la, ed intanto mantenere viva T agitazione. Ma a rinfo-

care gli spiriti dei Carlisti, piii die ad atterrirli, valse un atto di cru-

delta perpetrate da un Tenente-cplonnello contro nove supposti parti-

giani di Don Carlos, da lui fucilati in una sorpresa.
Un Dcputato delle Cortes diede Vesempio del fanatismo sanguinario.

Costui, per nome Acevedoz, avea una nipote sposa del capo d'una ban-

da di Carlisti, che ingrossava sui monti presso Leon. Cerco della nipo-

te, le strappo la
nptizia

del luogo dove il suo sposp soleva ridursi per

pigliare (|iialche ristoro e riposo, e vi condusse egli stesso un drappello
di soldati, che vi si appiattarono. II capo carlista, per nome Balazate-

gui, ignaro di
tuttp,

vi ando sulla mezzanotte, picchio, diede la parola
cTordine. wlontario di Carlo VII, entro senza sospelto, e subito f'u pre-
so dal sergente Centeno, che senz'altro qualchc ora dopo lo fece fucila-

re (Univers, 18 Agosto).

Questo esempio infervoro il tenente colonnello Casalis, che cpmanda-
Ta una parte delle truppe destinate a dit'endere le circostanze di Barcel-

lona. Ebbbe sentore che in un bosco, presso a Montalegre si adunava
una banda di Carlisti. Vi si fece condurre da una guida, sorprese otto

giovani paesani, che aveano i loro fucili da caccia, e che si poco pen-
savano a combattere che, vedendo venire i soldati, non si mossero dalla

fonte presso cui stavano discorrendo fra
lorp.

II Casalis, senza cercare

altro, li fece prendere, legare due a due, schiena contro schiena, poi fu-

cilare senza raisericordia come senza veruna indagine dell
1

essere loro
;

ed ultima vittima cadde sotto il piombo dei soldati anche la guida; dopo
di che, lasciati i cadaveri nella pineta, se ne ando ordinando a quei del

villaggio vicino di
sptterrarli. Questo fatto, narrato da un testimonio

oculare, come leggesi tifcWUnivers
p*el

14 Agosto, mosse ad orrore tutta

la Spagna, e nella slessa Madrid si fecero meetings per chiedere al Go-
verno che impedisse tali atrocita.

Ma il Prim mostro qual caso facesse di tali raccomandaz ;

oni, premian-
do Tatroce Casalis colla promozione al grado di Colonnello. E siccome

seppe che la Guardia civile, ossia Gendarmeria, tentennava nella fede

ed inchinava a parteggiare per D. Carlos, risolvette, se e vero quanto
va sui giornali, di disfarla. Cosi si psservano le promesse di legalita e

benignita fatte dal Sagasta ! Le prigioni gia riboccano di carcerati per
sospetto, che poi si deportano.

SVIZZERA (Nostra Corrispondenza) 1. La rlforma della Costituzione federate

e Tunitarismo 2. Mazz'mi dlnanzi al Consiglio nazlonale 3. Un atto

di giustizia federate verso il Governo cattolico di Friburgo 4. Sintomi

di miglior avvenire nei Cantoni di Berna, Argovia, Soletta e Ticino

S. Sfacelo nel protestantesimo ed operosa unione net cattolicismo.

1. Gia altra volta vi ho fatto parola delle tendenze che del continue
si manifestano nel partito radicale a metter la falce nella Costituzione fe-

derale del 12 Settembre 1848. Voi per fenno non ignorate, che in quel-
roccasione, la domani del poco giorioso trionfo dei radicali e protestan-
ti sui Cantoni della Lega cattolica separatista ,

il principle federative

consacrato dal Patto federate del 1815 fu assai manomesso, togliendo
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alia cantonale autonomia non poche attribuzioni ch'erano di esclusiva sua

spettanza. L'idea unitaria e centralista, che fin d'allora ottenne impor-
tanti success!

,
tenta al presents di conseguirc il pieno ed assoluto so-

prayvento sul concetto federativo. Ma non crediate che la via vogliasi

aprire sgombra d'ogni ostacolq; che anzi io tengo per sicuro che la resi-

dua cantonale sovranita escira incolume e vittoriosa dalla lotta, che da

qualche anno si e impegnata e che oggidi ferve piii viva che mai.
II partito radicals e scisso intorno al carattere ed alia estensione della

riforma federate che si caldeggia, e queste discrepant! dissensioni appa-
lesaronsi ancor piu recisamente durante la teste chiusa ordinaria sessione
dei supremi Consigli legislativi della Confederazione. Non gia che la qui-
stione sia stata posta officialmente in seno alle Camere, ma sibbene essa
fu ampiamente ventilata in private conferenze temite dai diversi partiti
che sqno rappresentati neirAssemblea federale. E 1

superfluo il dire che
tutto il partito conservatore, ed in ispecie il cattolico, osteggia aperta-
mente qualsiasi innovazione. I radicali poi discordano profpndamente nei

loro pareri circa questo argomento, poiche mentre la Cazione moderate
intenderebbe di limitare T opera riformatrice a poche e meno sostanzialr

innovazioni, la fazione fanatica, spinta, esagerata mirerebbe nienteme-
no che a conyertire il

nostrq da Stato federativo
piii. o men temperato

in Stato prettamente unitario. Arrqgi le difficolta che a siffatta rifqrma
frappongono le differenze di razza, di

religiqne,
di costumi, di tradizioni,

di bisogni, d'interessi e di idiomi, e poscia sappiatemi dire Yoi se e

quanta probability di riuscita oftra il pensiero dei nostri innovator!.

Ho voluto anzi tutto intrattenervi di questa quistione, comeche essa

sia fuor di dubbio gravissima per se stessa e di somino
rilieyo per la

causa cattolica nella patria nostra. Nelle condizioni singolari, in cui per
molli riguardi versa la Svizzera, e stretto dovere dei conservator!, e

massime dei cattolici, di combattere ed avversare con tutte le loro forze

una revisione costituzionale che ci dovesse sospingere oltre anche un sol

palmo sul terreno deirunitarismo e del
centralismp.

2. Passando ora ad un tema che non vi torna piu nuovo, permettete-
mi che aggiunga alcune

osseryazioni
a quanto, vi fu scritto dal vostro

corrispondente della Svizzera italiana intorno al decreto federale d
1

inter-

namento in odio di Giuseppe Mazzini. Io mi dispenso dal ritesservi la

storia dei fatti che ban preceduto quel decreto del 10 Maggio p. p.
l

,

in sequela alia scoperta cospirazione repubblicana dLMilano del 18 Apri-
le. Vi diro solo che se il citato vostro corrispondente parve un tanti-

no peccare di diffidenza verso le autorita ticinesi, coll' aftermare ch
1

esse

prestansi a malincuore alia esecuzione degli ordini federali , onde conse-

gue che in certa guisa tengano il sacco ai famigerato demagogo italiano;

d'altro canto e positive, che finora Mazzini non ha abbandonato il Can-
tone Ticino, dove conta numerosi affigliati e dove s

1

accovaccia in pros-
simita di quello Stato ch

1

ei brama di porre a soqquadro e di mandare
senza ritardo in cqmpleta rovina. A Berna non e ignola la dimora attuale

di Mazzini nel Ticino, a dispetto del decreto d' internamento.

I COP qnpsto decreto, otule antivenire o soddisfarc i richiami della Fraucia e. del Goverao
ill FirtMi/c.. In shil>i!ito che al Mazzini non foSse perraesso il soggiorno nei Cantoni confinanli

oon la i'rancia e I' Italia, ma che egli dovesse risiedere in altri Cantoni interni.
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Anzi (prodigiosa impudenza! ) per coprire questo indiretto smacco che

Mazzini e Mazziniani recanp al potere esecutivo della Confederazione,

gVintimi e fedelissimi amici e servi delF agitatore genovese avyisarono
alia convenienza di menare scalpore centre il barbaro decreto d

1

interna-

mento, e di chiedere ragione al Consiglip federale. Quindi una porzione
del giornalismo radicale sbuffo, e ne scrisse di marchiane ed prrende, si

da far credere che vivessimo, come a dire, 1'ra gli Ottentotti od i Patagoni.
E in questa prima parte della rappresentazione buffa parlo da protago-
nista la stampa radicale ticinese, che e la piu sconcia e perversa. La se-

cpnda parte fa assegnata ai demagoghi cne seggono nel Consiglio na-

zionale, i quali mossero al Consiglio federale un
1

interpellanza, per sa-

pere come mai si fosse indotto a dar fupri
il decreto del 10 Maggio.

Questa interpellanza fu a lungo trattata il 24 Luglio; ma due membri
del Consiglio esecutivo, cioe il sig. presidente Welti ed il

capo
del dica-

stero di giustizia e
pplizia sig. Kniisel, fornirono tante e si ampie ed

edificariti dilucidazioni, che i nostri Mazziniani non ebbero modo d
1

insi-

stere e neppur osarono formulare una proposta qualunque, o, come suol

dirsi, un ordine del giorno motivate.

Le spiegazioni date dagli oratori del Consiglio federale, e le sicurissi-

me informazioni da me assunte, Talgono a porre in sodo che fra noi si

conoscono a maraviglia vita, virtu e miracoli di Mazzini. Ma al tempo
stesso e pur trpppo vero ch'egli vanta, soprattutlo nel Ticino, mold
aderenti e partigiani sfegatati, i quali, se domani Tllalia si costituisse

in repubblica, darebbero un calcio alia Svizzera e venderebbero a Maz-
zini il Cantone Ticino Eppure mantengono le apparenze di entusiastici

amatori della patria elvetica I

3. E
1

cosa tanto rara Tottenere giustizia dai supremi poteri della Con-

federazione, quando trattisi di quistioni in odio ai conservator! e peg-
gio ancora ai cattolici, che merita d'essere notato questo fatto specia-

le, avvenuto nella sessione di Luglio deH'Assemblea federale. II Cantone
di Friborgo annovera un certo numero di protestanti ,

che pero rap-

presentano appena un decimo della popolazione. Ora avendo il Goyer-
no di qual Cantone, che e schiettamente conservatpre ,

decretato il ri-

pristinamente delle primizie a favore delle parrocchie cattoliche, alcuni

protestanti si richiamarono al Consiglio federale per viplata costituzio-

ne. II Consiglio federale, cbe e il potere esecutivo, diede torto ai ri-

correnti e ragione al Governo friborghese. Ma i protestanti non si ten-

nero avviliti da tale ripulsa ; ed eccoli appellarsi al giudizio delle due
Camere legislative federali. II Consiglio degli Stati respinse dtinque i

gravami contro il ripristinamento delle primizie con 23 suffragi con-
tro 18. Portata la quistione al Consiglio nazionale, questo all

1

incontro

3a diede yinta ai riclamanti con 79 voti contro soli 25. Allora, pel di-

sparere insorto fra le Camere, ambedue vennero novamente chiamate
a pronunciarsi, ed ambedue insistettero nelle precedenti deliberazioni

in modo definitivo. Che ne consegui? Siccome, ove simanifesti pertina-
ce dissenso fra i due Consigli legislativi, sta nel pieno suo vigore Tap-
pellato giudizio del Consiglio esecutivo

,
cosi il Governo

conservatp-
re - cattolico friborghese, grazie al senno ed alia fermezza del Consiglio

degli Stati, che e il nostro Senate, usci vincitore dall'aspra ed ostinata

tenzone.
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4. A questo puntp parmi opportune di volgere imp sguardo ad alcu-

ni Canton! ,
nei quali il radicalismo ad occhi veggenti va ogrii di per-

dcndo terrene. Cosi nel Cantone di Berna, che e il piu potente per nu-
mero e per influenza, il

pavtilq
conservators si rafforza e da (requenti e

solenni lezioni al Governo radicale. Anche nella sessione legislativa di

Maggio il partito governativo si trovo esposto a duri cimenti e nelle

piii gravi prove riinase soccombente. Che se al partito conservatore

prolestante deirantico Cantone dara efficace contribute il Giura catto-

licp,
stato in

quesii ultimi anni si fieramente bersagliato dai radicali e

dai cattolici rmnegati, e opinione assai ragionevole che nelle elezioni

gene'rali al gran Consiglio, nel 1870, Tattuale regime restera scontitto

e quindi capitombolera senz'essere molto rimpianto.
Anche dai Cantone d'Argovia, dove tanto giganteggiq la Frammasso-

Jieria, segnatamente negli ultimi quarant'anni, e da cui parti nel 1841
il segoale dei rovesci cbe nel 1847 dovevanp pesare sulla Svizzera cat-

tolica, anche da quel Cantone giungono liete novelle, foriere di piu
lieti avvenimenli. Saprete che TArgoyia conta circa 105,000 protestanti
e 90,000 cattolici, oltre a 2,000 ebrei. I cattolici nella loro grande mag-
gioranza ban sempre tenuto testa, colla piu incrpllabile energia, alle me-
ne ed alle soperchierie dei Frammassoni, quest! ultimi capitanati daun
cattolico rinnegato che chiamasi Agostino Keller. Ma ora anche i pro-
testanti di buona fede veggono a che cosa agogni e a qual meta riesca

il radicalismo. Di qui il crescente loro stringersi ed affratellarsi ai cat-

tolici, per guisachele congiunte forze possono oggimai tenere a segno
ed in iscacco la frammassoneria. Gli e cio che han f'atlo anche recente-

mente in una importantissima votazipne popolare, avvenuta il 20 Giu-

gno, nella quale pressoche i due terzi dei suffragi mandarono a monte
una monca ed insidiosa riforma della Costituzione cantonale, proposta
e commendata dai magnati radicali che ancor reggono le sorti della re-

pubblica. Questa sconiitta del radicalismo non si limitera ad un risulta-

to negative, giacche sperasi che gli amici delPordine sapranno far va-

lere prudentemente le savie loro idee, a ristanro della vera liberta ed a
trionfo dei diritti religiosi e politici del popolo argoviese.
Ne pel Cantone di Soletta la prospettiva si offre menp lusinghiera. Vi

ho gia avyertito in altra mia che Tattual Governo radicale-dpttrinario,
affine di riparare i colpi minacciatigli da una frazione di cittadini che so-

stanzialmente professano identiche dottrine, ha dovuto rivolgersi con
santa umilta ai conservator'! per averne appoggio, rimeritandoneli con
alcune important! concession! in materia religiosa. E vi ho spggiunto
altresi che le ultime concession! politiche scossero la fibra dei conser-

Tatori di Soletta, che ordinaronsi a disci plina di partito e si disposero a

sostenere le future lotte. Ed ecco porgersi senza ritardo il destro ai con-

servator! di esercitare nel modo piii acconcio e solenne la loro operosita.
Un cotal sig. Mollinger, professore nella scuola cantonale, diede alia

luce un pessimo ed infame 1! be
replace!o,

in cui sono riassunti tutti gli

error! e stemperate tutte le empieta e assurdita degli Strauss e dei Re-

nan intorno alia divinita di Gesu Cristo ed al line deirilomo. Ho lotto

iq stesso la pretesa Idea di Dio del Mollinger, e vi confesso che nulla di

piu scelleratp potevasi escogitare da mente umana, e nulla potevasi
dettare di piu mostruoso da un epicureo pagano. Nessuna maraviglia
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dunque che tutti gli onesti Solettesi siensi commossi ed indignati per
questa maledetta scrittura; e il Comitato centrale del conservator!, fat-

tosi interprete fedele della maggioranza della popolazione, chiese al

Governo la destituzione di codesta perla di professore e insieme il rior-

ganamento piu razionale e morale del pubblico insegnamento nel Canto-

ne di Soletta. Pare che il Governo voglia accedere ai manifest! voti del-

la cittadinanza
; ma, ove ciecamente perfidiasse

ncl sostenere il Mqllin-
ger, i suoi giorni sarebbero numerati, perocche la quistipne religiosa,
divenuta la bandiera nelle prossime elezioni ,

torrebbe di seggio T at-

tual potere. Qualunque sia per essere la piega delle cose, i conserva-

tor! n' avranno pero un evidente profitto e piglieranno una decisiva

prevalenza.
Eccomi infme pel Cantone Ticino. Questo Cantone, che nel 1839 fa

legato con una rivoluzione al carro nella demagogia cosmopolitana, ed
in

ispecial
modo della mazziniana, rimase, lino al 1859, in balia dei ra-

dicali, servitori e complici dei Carbonari del 1821 e del 1831 e degli

affigliati alia Giovane Europa di Mazzini. La posizione geografica del

Cantone Ticino fece si che i cospiratori del gemino emisfero nyilla

trascurassero per accaparrarselo e mantenerselo cieco strumento alle

loro mire di generale rivolgimento, tan to piu quando esso continava

<;ogli Stati sardi a Governo assoluto, e col Lombardq-Veneto posse-
duto dall

1

Austria. Gli sforzi incessanti dei veri amici della liberta ,

per liberare il loro paese dagli artigli della demagogia, tornarono

quasi sempre infruttuosi. Se dovessi anche solo darvi un rapido cen-

no delle
yicissitudini

onde questo Cantone fu il teatro negli ultimi qua-
rant'anni, di soverchio dovrei dilungarmi. Chi vuole averne un'idea

abbastanza chiara, puo leggere il Quadra del Cantone Ticino, che e re-

gistrato sul fine della Storia della citta e dioccsi di Como dell' illustre

Cesare Cantu. Ma per buona sorte dal 1859 in poi Topera generosa e per-
severante dei conservator! pote sortire effetti meno infecondi, talcheog-

gidi il Gran Consiglio ticinese, se e per avventura ancor troppo impo-
tente al bene, e per lo manco trattenuto nella precipitosa china, che bat-

teva da anni di male in peggio. Se gli upmini d'ordine ticinesi sapranno
associare i loro

cqnati
e procedere tenaci e concordi nella guerra contro

lo
spiritq liberticida, eterodosso e dilapidatore del radicalismo, anche

nella Svizzera italiana potremo assistere con orgoglio al tripnfo della

verita e della giustizia. Ma fa d'uopo d'unione, di costanza, di energia,
<li azione.

5. Chiudero questa mia coir accennarvi il progrediente sfacelo nel pro-

testantesimq e Tattivita ognor piu viva che si va spiegando nel
cattpli-

ismo in Isvizzera. La propaganda razionalistica, da me gia additatavi ia

senp ai protestanti, ha fieramente inasprito la lotta tra i sedicenti libe-

rali e gli ortodossi, di guisa che la rottura e oggidi compiuta, e gli or-

todossi non sanno piu dove dar del capo. Oh! comprendessero una volta

che per essi non v'e scampo, fuorche in grembo airunitacattolica! Que-
sta maravigliosa unita fiorisce, e propagasi piu che mai rigogliosa in

Isvizzera dove i cattolici
,
dal piu alto grado dell' ecclesiastica gerarchia

iino al piu umile parroco, gareggiano di zelo e d
1

amore in ossequio alle

verita ed ai diritti della Chiesa.
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DOPO

LE LEGGI FONDAMENTALI

IN AUSTRIA

Dacche il Consiglio dell' Impero ed il Governo dei Paesi per esso

rappresentati hanno infranlo il Concordato, la condizione dei catlo-

lici e divenuta in Austria non solo pari, ma eziandio di molto infe-

riore a quella dei protestanti e degli ebrei. Noi il dimostreremo ad

evidenza col discorrere, non gia sopra fatti piii o meno contrastati

o spiegati; non gia sopra teslimonianze piii o meno interessate o

sospette ;
non gia sopra atti spicciolati di special! autorita piii o

meno ostili; ma bensi sopra le leggi stesse fondamentali, in que-

st' ultimo periodo di tempo cola promulgate. Le tre leggi, quella

dell'insegnamento, quella del matrimonio, quella del culto da profes-

sare, attentano ai diritti piii sacri della Chiesa cattolica, quali sono

1'esser maestra di verita, 1'esser depositaria dei sacramenti, 1'es-

sere custoditrice e propagatrice della fede di Gesu Cristo
;
e ledo-

no al tempo stesso nella procreazione, nella istruzione e nella reli-

gione deifigliuoli gl'interessi piii cari alle famiglie cattoliche.

Sol questo fatto dimostrera ai nostri lettori qual sia la liberla clie

il Liberalismo moderno promette ai popoli. Si e voluto rompere in

Austria il Concordato in nome della uguaglianza di tutti innanzi alia

legge, della liberta di coscienza uguale per tutti. Questa la promes-

sa; ma quale ne e stata 1' attuazione? Tutto Topposto della promessa.

Serle VIJ, wl. VII, fasc. 468. 41 4 Settembrc 1869.
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Solto il reggitnento del Concordato ciascuna delle sociela religiose

esistenti in Austria godeva d'una relativa liberta: ne potea venire

ai protestanti danno alcuno, dall'osservare che i cattolici faceano al-

cune prescrizioni di piu del Dritto canonico. Dopo 1'annullamento

del Concordato tutti gli altri culti hanno avuto 1'assoluta liberta, e

sono stati eziandio negV interessi material! avvantaggiati : solo i cat-

tolici sono stati offesi nella credenza, inceppati nella coscienza, ma-

nomessinegrinteressi. Prima V era liberta relativa e proporzionale

per tutti: questa s' e cangiata in liberta assoluta per gli acattolici,

e in oppressione pel cattolici : Eppure questi costituiscono la gran-

de maggioranza della popolazione : hanno in favor loro V antichis-

sima prescrizione del tempo : fondansi sopra la verita oggettiva del-

la loro credenza, sopra il dritto divino della loro rivelazione. Tutto

dovea rassicurar loro il possesso pacifico dei loro dritti : e nondi-

meno questi furono i soli che vennero calpestati.

Quale e la cagione di questo fatto? E quella stessa che lo ha pro-

dotto per tulto. II liberalismo moderno, nella sua propria essenza,

piu che un sistema politico avverso airautorila piena dei Principi,

$ un sistema dottrinario avverso all'autorita dei Pontefici e della

Chiesa: e quindi piu che a scalzare i troni, mira a distruggere gli

altari di Gesu Cristo. Non diciamo che questo sia I'intendimento

espresso e soggettivo di tutti i liberali, e meno ancora dei cattolici

liberali; solo diciamo che esso e lo scopo intrinseco e oggettivo di

quel sistema che porta il nome di liberalismo. Ovunque esso ha po-

tuto operare senza ostacolo, conforme alia sua propria indole, quivi

ha sempre diminuite le liberta della Chiesa cattolica. Non Ve ecce-

zione veruna a questo fatto, ed e bene portarne in nuova conferma-

zione Tesempio del liberalismo austriaco, in cio non degenere punto

dal francese, dal belga, dall'italiano e da tutti gli altri liberalising

che 1'hanno preceduto.

Per fare toccar cio con mano ai nostri lettori, esporremo colla

massima semplicita i principii del nuovo diritto e le applicazioni par-

ticolari fattesene in Austria, II testo medesimo della legge, con non

altro che una qualche brevissima nostra riflessione, sara il princi-

pale-argomento, di cui ci yarremo. Non sara forse molto gradevole,
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ma certo sara utile soggetto di considerazione per chi studiasi di sco-

prire negli avvenimenli esterni lo spirito del nostro secolo.

La rottura del Concordato fu iniziata colla promulgazione delle

Legcji fondamentali. Esse doveano incarnare T idea dello slato mo-

derno. Come primo alto della volonta di questo popolo chiamato

sovrano, furono dichiarate superior! ad ogni diritto positive, e per6

debbono d' ora innanzi rispeltarsi come sacre ed inviolabili. Esse

sole racchiudono il germe, donde il miovo diritto pubblico avra na-

scimento.

Fu principalissimo pensiero e studio supremo di coloro che do-

tarono 1'Austria della nuova costituzione, Y assicurare la maggior

possibile stabilita a queste leggi fondamentali. Indi due Corpi legis-

lative nello stesso paese, non subordinati fra loro, ma del tutlo se-

parati, con due sfere distinte di atlivita: il Consiglio aulico di Vien-

na, e le Diete nazionali. La legislazione sopra gV interessi dei varii

culti e sopra 1' istruzione, quella esclusivamente, questa solo per i

punti piu cardinali, fu tutta riservala al Consiglio aulico, affinche le

Diete, ove le vere aspirazioni del popolo avrebbero potuto facilmen-

te trovare un eco e un soddisfacimento, non potessero efficacemente

resistere alle cure distruttive del nuovo Liberalismo.

Introdotto cosi a loro lulela questo fatal dualismo, furono nova^

mente promulgati, sulle orme della grande rivoluzione francese, i

diritti fondamentali del 1848. - Eccone alcuni articoli, che risguar-

dano piu da \icino il nostro argomento.

Art. 2. Dinanzi alle leggi tulti i cittadini sono eguali.

Art. 3. Ogni cittadino ha dirilto eguale alle pubbliche cariche.

Art. S. La proprieta e inviolabile : una spropdazione contro la

volonla del proprielario puo soltanto aver luogo a norma della

legge.

Art. 6. Alle mani morle son fissati i limiti pel diritto di acqui-

sto in beni immobili, e pel diritto di amministrazione secondo la

legge, e conforme alle ragioni di pubblica salute.

Art. 14. E a ciascuno garantita la piena libeila di fede e di co-

scienza. L'uso dei diritti politici e civili e indipendente dalla con-

Kfessione

religiosa. Ma per6 la confessione religiosa non deve recar

impedimento ai doveri civili dello Stato.
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Art. 15. Ogni chiesa o societa religiosa, legalmente riconosciu-

ta, ha dirilto al pubblico esercizio del culto, regola ed amministra

i suoi affari intern!
, puo usufruttare i suoi edificii, le fondazioni e i

fondi coslituili per uso del pubblici bisogni. Resta pero soggetta.

come ogni altra societa, alle leggi comuni dello Stalo.

Art. 1*7. La dottrina e 1' insegnameto son liberi. Ogni ciltadino

ha dirilto ad erigere case d' istruzione ed educazionc, purche legal-

mente sia provata la sua abilita. La cura della istruzione religiosa

in queste scuole e affidata alia propria chiesa o societa religiosa. Lo

Stato ha diritto di sopraintendenza e suprema direzione sopra la in-

tera istruzione ed educazione.

z\llorquando queste leggi fondamentali furono dal Cousiglio del re-

gno approvate, crederono alcuni tranquillare i loro timori nella fiducia

die sarebbero stati ben definiti i diritti comuni a tutte le confession*

religiose; ed alia Chiesa callolica, siccome a quella cui la massima

parte dclle popolazioni appartiene ,
sarebbero stall conceduti i legil-

timi e secolari suoi diritli. Ma tale sventuralamente non era 1'inlen-

dimento del Consiglio aulico. Esso mirava per lo contrario ad ap-

plicare il reo principio del moderno liberalismo, che cioe nella le-

gislazione e nell' amministrazione non devesi piu concedere veruna

protezione ne alle verita calloliche, ne al sentimento religioso delle

cattoliche popolazioni. La potesla legislaliva fu adunque ,
secondo

il venlo delle prevalent! opinion!, e la tempesta delle passioni piu

ree, lasciata pienamente libera senza verun freno che la raltenesse.

Dairarbilrio adunque d'una ancor falsa o mendicata persuasione re-

ligiosa d'alcuni dissidenti, e dalla volonla delle maggioranze e dei

minislri che da quesle rilraggono, dipendera in fuluro, in quali

casi polra aver luogo una spropriazione di beni ecclesiaslici contro

la volonla del proprielario; quali limilazioni s'imporranno alle mani

morle per rispelto alia salute pubblica; a quali leggi comuni andra

soggetta la Chiesa; da ohi ed in qual modo dovra essere approvata

e giudicata la facolla per T ufficio dell' insegnare ;
lulle attribuzioni

spellanti all' interno reggimenlo della Chiesa callolica
,
che ha drit-

to divino di reggersi ed amministrarsi, senza veruna dipendenza da

qualsivoglia altra umana aulorita.
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Nel Consiglio della Comnrissione della Camera dei Signori aveva

gia I'Eiiio Rauscher dimandato invano che questo emendamento li-

mitativo si respingesse. Intorno a tal questione si era gia mollo di-

scusso nel 1848 e 1849 nel Parlamento di Francoforte
,
e allreltan-

to nella Camera dei Deputati prussiani; che avea per conseguenza

posta da banda questa, quanto ingiusta, altreitanto oscura e conten-

ziosa parola. Anclie nei primi Diritli fondamentali
,
che formavano

una parte della Costituzione austriaca
, per forza imposta nel Marzo

1849 e soppressa poscia nel 31 Dicembre 1861, non v' e sillaba di

tale limitamento ai diritti della Chiesa cattolica.

Ma pero nel 1867 gli uomini che reggevano il timone dello Sta-

to, insistltero gagliardamente nel volerla inlrodurre, ed in lal guisa

ben dimostarono, per chi YUO! ire addentro alle cose, il loro talento

di non voler propagare la vera liberta dei popoli e delle coscienze,

ma si costituire la signoria privilegiata del liberalismo moderno.

Posti questi rei principii nei Dirilti fondamentali, natural cosa fu

il vederli piu reamente svolti e applicati nelle leggi posteriori. So-

spinlo di fatto il maligno giuoco da quella irresistibile forza, la quale

produceva in Austria tanto mutamento, come piu tardi 1 si esprimeva

il conte di Beust, il male fu senza inlermissione accresciuto. Ai 21

Decembre 1867 discutevansi nclla Camera dei Depulali le conosciu-

te leggi fondamentali, non quali avrebbe yedulo il Governo disegnar-

le, ma quali le avea la Camera stessa per suo proprio molo formulate.

II Governo fe suo il progetto della Camera dei Deputati, non ostaute i

suoi molti e gravissimi difelti; venne forzato a nominare, suo mal-

grado, molti Signori per la Camera Alia, e coll'uso di una inconye-

niente pressione obbligava la Camera dei Signori ad approvare que-

ste leggi, dimonstrandole come una logica conseguenza dei diritti

fondamentali; e come una indispensabile necessita di attuare i prin-

cipii, quivi contenuti, di quel solo diritto costituzionale, che potesse

yalere in Austria per lo avvenire.

1 Dispaccio al conte di Trauttmansdorf in data dei 2 Luglio 1869, stampa-

to nel Libro yiallo.
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In cotal guisa vennero fuori le legyi confessionali dei 25 Maggio

1868. Sono in mimero di ire. 1. Regolamento delle Relazioni inter-

confessionali del cittadini. 2. Del diritto del matrhnonio del cat-

tolici, della giurisdizione sopra quest! ,
delle condizioni perche possa

essere stipulate il malrimonio innanzi alle autorita civili. 3. Dei

principal! rapporti delle scuole colla Chiesa.

La legge delle Relazioni interconfessionali tratta della religione

che debbono i figli professare. La regola generate si e che i figli deb-

bono professare la religione dei genitori. Nei matrimonii fi'a i catto-

lici e gli acaltolici i figli seguono la fede del padre, le figlie quella

della mad re. I ricorsi alia Chiesa vengono considerati come non av-

venuti. Son sempre concedute dispense fra parent!. Compiuto il set-

timo anno e permesso il cambiamento di confessione a volonta del

fanciullo. Questo cambiamento e assolutamente libero, e quindi an-

che 1'apostasia dal Crislianesimo. Nmna societa religiosa puo ricu-

sare la sepoltura conveniente ad un cadavere di chi non sia vivuto

nel suo seno , ove si tratti di un interramento in sepoltura di farni-

glia, o nel terreno spettante alia comune di un luogo dove avvenne

la morte, o fu trovato il cadavere. Le allre ingiunzioni sono di po-

chissima importanza.

La legge sul matrimonio rovescia tutta I'armonia del diritlo del

matrimonio dei cattolici colle prescrizioni della Chiesa. Soltomette

questi matrimonii (come quelli delle altre confession!
)

alle de-

terminazioni della comune civile legislazione del 1811. Solo si de-

roga da questa vieta legislazione in questo ,
che nel caso in cui la

denunzia del matrimonio, o la conchiusione di esso fosse dal par-

roco rifiutata per motivi estranei alle leggi civil!, la denunzia di es-

so matrimonio dovra esser fatta avanti le autorita civili, e le di-

chiarazioni degli accordi matrimonial! avranno effetto legate. Con

cio dassi ai cattolici la facolta di contrarre validamente innanzi alia

legge il solo matrimonio civile, ristretta pero unicamente a quei ca-

si, nei quali il matrimonio non puo contrarsi secondo il rito e le

prescrizioni della Chiesa. I matrimonii cattolici pure vengono esclu-

sivamente sottoposti alia civile giurisdizione.
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Tutti i termini contenuti in queste leggi fondamentali furono nel

niodo piu assurdo esposli nel discutersi tal questione. Perche sta

scritto che ogni giurisdizione e esercitata in nome dell' Imperato-

re, il ministro della Giustizia, dolt. Herbst, argoraentava, nessuna

giurisdizione ecclesiastica potersi omai piu esercitare in Austria.

Indarno fugli obbieltato che quelle parole erano relative alia giu-

risdizione civile, e che quantunque sieno scritte egualmente nella

Costituzione prussiana, pur nonostante non aveano mai impedito che

fossero in Prussia ammessi e riconosciuti i tribunal! episcopal! pel

matrimonio, e talmente riconosciuli come legali, che per sola que-

stione di coscienza, previa la citazione dei testimonii, veniva a

quelli prestato il braccio secolare. A questa argomentazione il Mi-

nistro dei culti, per somma grazia, concedeva che la Chiesa non

potesse essere impedita di decidere, nel foro interno, sopra la va-

lidita del matrimonio.

Nella legge dell' Insegnamento riceve la sua piu estesa applicazio-

ne il sistema deU'insegnamento dello Stato. Eccone i punti principal!.

1 . Ripete la proposizione dei diritti fondamentali, che cioe la su-

prema direzione e soprintendenza della intera universale istruzione

d conferita allo Stato.

2. Non ostante questo diritto di sopraintendenza nello Stato,

resta la cura della direzione e della immediata vigilanza sopra

1' istruzione nella religione, e Tesercizio di questa alia propria chie-

sa, o alia societa religiosa nelle scuole medie ed elementari, non

piu oltre. L'istruzione negli altri rami di scienza e indipendente da

ogni ingerenza di qualsivoglia chiesa o societa religiosa.

3. Le scuole costiluite, e mantenute parzialmente o totalmente

dallo Stato, e gl' Istltuti di educazione, sono accessibili ad ogni

cittadino, senza distinzione di confessione o di fede.

Gl'impieghi d' istruzione nelle scuole, designate nell'art. 3 e ne-

gli Istituti di educazione, sono egualmente accessibili ad ogni citta-

dino, che abbia legalmente dimostrata la propria capacita.

7. I libri d' istruzione nelle scuole medie ed elementari abbiso-

gnano solo dell'approvazione degli officiali, chiamati alia direzione e

soprintendenza della istruzione.
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Unicamente per i libri d' islruzione religiosa e anche necessaria

1' approvazione delle relative autorila confessional!.

10. Si licenziano le autorM ecclesiastiche delle scuole caltoliche

dai carichi fmora loro imposii, e ordinasi che in lor vece subentrino

le autorita civili
,
secondo 1' ordine graduate dei comuni

,
distretti

e province.

11. Le rendite dei fondi delle scuole normali, di sludii, o altre

fondazioni, aventi per obietto 1'istruzione, debbono, senza riguardo

a confessione di fede, essere erogate in comune, purche non sia

comprovato essere state deslinate dal fondatore per determinati so-

cii, o determinate confession*!.

E da notare che nei paesi, nei quali queste leggi hanno vigore,

la maggioranza della popolazione e cattolica. Delle altre societa re-

ligiose debbonsi solo nominare i Protestant! e gli Ebrei, giacche i

Greci non unili hanno una qualche importanza appena solo nella

Bukovina e nella Dalmazia.

Or i protestanti hanno nei luoghi, dove sono un poco piu numero-

si, le loro proprie scuole, ed e gia mollo tempo che loro e data la piu

ampia liberta circa la loro costituzione, amministrazione e direzione.

Godono dei piu larghi soccorsi dello Stato per il mantenimento di

Ginnasii, d'Istituti d'istruzione, di maestri discuola, e di unafacol-

ta teologica, i quali soccorsi sono, relativamente al numero dei socii

di religione, molto piu grandi, che quelli ricevuti dai Cattolici per

cose scolastiche. Anche gli Ebrei hanno in certi luoghi particolari

le loro proprie scuole per il popolo.

Non si questiono mai se una scuola fosse giudaica, protestante o

caltolica. Tutte le scuole esistenli e gl'Istituli di educazione, i quali

non appartengono evidentemente ai Protestanti o agli Ebrei
,
sono

indubbiamente cattolici, secondo la loro fondazione edanleriore esi-

stenza. Chi rimonta fino alle loro fondazioni, trovera che tulle furo-

no fatte allo scopo di costruire e manlenere scuole cattoliche, e per-

che cio, secondo lo stato delle cose, era al lor tempo indubitabile,

non si faceva menzione giammai nei relativi atti di fondazione di

questo carattere distintivo di cattolicismo.
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Le scuole rudimentali pero poggiano per una piccola parte su fon-

dazioni, peril piu gran numero sopra contribuzioni
; che vengono

prestate dalle popolazioni cointeressate, in conseguenza di prescri-

zioni legali, o per influenza, e protezione governativa, previo ac-

cordo. Finora pertanto la popolazione caltolica erasi in tal modo

obbligata alia conservazione delle scuole, c a cio si era volontaria-

menle obbligata. Ove si trovavano alcuni Protestanti, o Ebrei, i lor

figliuoli pure avevano accesso a queste scuole
,
ed i loro genitori

dovevano, secondo il sistema delle contribuzioni per le pubbliche

gravezze, le loro quote per il mantenimento di quelle, ne il carat-

tere di scuola cattolica ne veniva punto nulla pregiudicato. Se si

trattasse adunque di conoscere e determinare quale scuola appar-

tenga ai Cattolici, ai Protestanti o agli Ebrei; non vi potrebbe es-

sere, generalmente parlando, difficolta veruna.

Nel modo stesso non v'era fmo al presente clii potesse dubilare

che i fondi designati nel c. 8, fossero nella loro sostanza fondi cat-

tolici. Imperocche furono essi fondati al tempo deirimperatore Giu-

seppe per decreti arbitrarii governativi e vero, ma per la massima

parte sopra gli averi, e le sostanze deirabolito Ordine dei Gesuiti e

di altre soppresse Corporazioni ecclesiasliche. Da quel tempo fmo

ad oggi furono usufruttati in soccorso degli Istituti di educazione,

generalmente riconosciuti come cattolici. 11 fondo degli studii era

nell'arlicolo 31 del Concordato riconosciuto dal Governo ed espres-

samente dichiarato qual propriety della Chiesa; e da impiegarsi

tutto, solo in nome di questa e per la sola istruzione cattolica. Da

questo fondo sono dotati per la massima parte i Ginnasii.

Tutte le scuole medie, quelle protestanti eccettuate, dal tempo

del Concordato e in conseguenza di esso, non solo vennero fmo ad

oggi riconosciute come cattoliche; ma vennero riconosciute come

tali, non ostante che ai Protestanti ed agli Ebr$ji fosse permesso

1'accesso in esse, e che cola ove maggiore era il numero degli

acattolici, si avesse cura della istruzione religiosa della loro con-

fessione.

Gli Ebrei han percio risparmiate le spese di costruzione per le

rprie

scuole medie, ed anzi in diversi luoghi hanno inondato dei
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lor figliuoli le esistenli scuole cattoliche, ove erano tollerati, non

ostante die la loro frequenza producesse sinistri effetti nello spirito

degli Istituti. Ma pero non venne mai in ammo ad alcuno ehe da

do nascessc negli Ebrei un dirilto per togliere ai Cattolici tali isti-

tuti. In riguardo puranche alle scuole medie vale il delto di sopra;

dappoiche una separazione di quanto appartenga ai Cattolici, ai

Protestanti ed agli Ebrei non offre la menoma difficolta alia buona

fede ed al buori senso.

Ma lutto e stato sconvolto ed imbrogliato dalla legge sull'Inseyna*

mento. Essa precede primamente dalla supposizione che le scuole

senza confessione, le quali non poterono esistere e non esislettero

mai fiaora in Austria, formassero la regola, e le scuole confessio-

uali 1'eccezione, la cui esistenza dovesse ancora essere provata.

Indi poi solo si permette di fondare per 1'avvenire le scuole senza

veruna professione di fede
;
ma coi numeri 3 e vengono trasfor-

mate in scuole senza verunculto, ossia in iscuole misle, tutte quelle

scuole, le quali ricevono qualche soccorso dallo Stato, dal paese o

da qualche commie : e tutti i fondi di scuole e tutte le dotazioni, il

oii carattere di un culto speciale non e esplicitamente confermato

e costituito, vengono dichiarati fondi non confessionali. Nel tempo

stesso vien trasformata tulta Tamministrazione delle scuole, ne sono

climmati tuUi gli ecclesiastic* che fmora vi soprintendevano, e si

prescrive la formazione di nuove scuole non confessionali. II Go-

verno che da loro Uessere e le fa vivere, si studiera che queste

scuole sieno dominate dallo spirito delta nuova legge.

Tristissima condizione vien cosi fatta unicamente ai cattolici ! Ab-

biano pur essi d'ora innanzi tuiti i titoli piu autentici e i piu manife-

sti documenti del loro dritto a conservare una scuoia che fu sempre

cattolica: cosa potran loro giovare questi titoli e questi documenti?

Come potranno abbattere la parola delta legge, che e tutta contro

di loro? Presso chi, o come potranno far valere i loro ricorsi circa

il fondo di scuoia, o le loro lagnanze circa le fondazioni loro catto-

liche? Come potranno le popolazioni cattoliche, private del possesso

delle scuole, rivendicare novamente la loro proprieta, cui veggonsi
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in forza d'tina legge strappar di mano, e dove potranno ridonare la

caltolica istruzione ai lor figliuoli ?

Coi . 3 e 6, cap. 8, fu consummata la piu grando rapina di che

mai la prepotenza di uno Slato die prova. I termini di questa legge

sono apparentemente direlli, lanlo contro le scuole protestanti e giu-

daiche, quanto contro le cattoliche; ma pero nella realla dei fatti le

conseguenze e gli effetti non peseranno che unicamente su queste,

a grande comodo e vantaggio di quelle. Fu pur fondata, per cagion

d'esempio, una scuola giudaica dalla municipality della citta di Vien-

na nel suo ricinto, e ne riceve soccorsi : quindi essa e soggetta alle

delerminazioni degli art. 8, 6. Chi per6 potra mai pensare di man-

dare a tali scuole i fanciulli cristiani, chi di nominarvi cristiani mae-

stri? Qual callolico, sincero o non sincero che sia potrebbe porgersi

a cio? Anche il Ginnasio protestanle e 1'Istituto per 1' istruzione dei

maestri in Teschcr, che dallo Stato ricevono ingenti somme, potreb-

bero venire, in forza della legge, egualmente trattati : ma non av-

verra certo
, perche le famiglie cattoliche non manderanno mai cola

la loro prole a farvi un corso di sludii protestantici. Le scuole

gludaiche resteranno giudaiche, le protestanti rimarranno protestan-

ti; le cattolicho solo cesseranno di esser caltoliche.

II nuovo sistema di scuole dovrebbe svolgersi per leggi colla

cooperazione delle singole nazionali Diele. A tal fine il Governo pro-

poneva, nel 1868, alle Diete di tutti i paesi un progelto eguale nella

sostanza, per comporre una legge di sovrintendenza delle scuole la

quale regolasse la formazione, la composizione e le attribuzioni dei

Consigli delle scuole nei comuni, nei distretti o nelle diverse pro-

vince del Regno.

Le province, le cui Diete con piccole modificazioni approvarono

quel progetto, sono la Dalmazia e la Boemia. Quelle, le cui Diete ra-

dunate sotto una grande pressione del Governo e piene nella mag-

gioritiji della nazione czeca, ban fatto lunga e viva opposizione alle

proposte del Governo sono : Salisburgo, Carinzia, Yoralberg, Sliria,

Gorizia, Gradisca, e Bukovina. Queste leggi sanzionate agli 8 Feb-

braio 1869, si vanno ora a mano a mano promulgando. I decreti

delle Diete, in cui la maggioranza radicale vinceva il progelto go-
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vernativo con mira ostile alia Chiesa vermero subito approvati : ma

dove per lo contrario si riusci di conservarc alia Chiesa ima qual-

che influenza indipendente dal Governo, quivi i Decreti non vennero

approvati. La Dieta tirolese, la quale procedeva nel moclo piu riso-

luto a difendere i dritli dei caltolici, fu interrolta nella sua discus-

sione, e la sua sessiono fu d' improvviso fatta chiudere.

Colla sanzione deile sopraddelte leggi, apparve per le province,

in cui le Diele non avevano approvato il progetto governativo, una

ordinanza del Ministro del la Islruzione, colla quale per aulorita al

suo Minislero inercnte, e poggiandosi snlla legge dello Stato dei

15 Maggio 1868; dimetteva 1'autorita scolastica anteriore, e incari-

cava 1'autorila governativa ad assumere questo incarico.

Fu intanto proposta al Consiglio aulico un'altra legge costituenle

i principii delle scuolc popolari. Approvata die fu dal Consiglio,

venne essa sancita il di 14 Maggio 1869. Questa legge riposa sul

principio delle scuole obbligatorie, e prolunga il tempo della lo-

ro frequenza. Ovunque si trovino piu di quaranta fanciulli, de-

v' essere fondata una scuola : un' ora di cammino non bastera in

molti siti per recarsi alia piu vicina. Debbono i fanciulli frequenta-

re le scuole dal sesto al quattordicesimo anno compiuto : finora 11

dovere di cotal frequenza si estendeva fino all' anno duodecimo.

Le spese per la conservazione di queste scuole sono primieramente

a carico della municipality locale, se pure preesistcnti obbligazioni

di altre persone non esimano il Comune da questo peso. La nomina

dei maestri e fatta dall' autorita distrettuale e provinciale. Una suffi-

ciente legale ricompensa ,
come la pensione ai maestri divenuti in-

capaci, alle loro vedove ed ai loro orfani deve essere regolata con

leggi delle diverse province. L' islruzione dei maestri si compie in

Istituti soggetti al consiglio scolaslico provinciale. II numero degli

ufliciali per tali istruzioni consiste in un Direttore, in due o piu

maestri primarii ,
ki maestri di religione e in maestri ausiliarii

,
i

quali tutti vengono nominati dal Miuistro della Istruzione.

II corso d'istruzione per i maestri di scuola dura quattro anni, e

comprende cio che e primieramente necessario per Timpiego di mae-

stro cioe dire : Letteratura - Matematica -
Zoologia

- Botanica -
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Mineralogia
- Fisica - Chimica - Geografia

- Storia - Agricoltura
-

Coslituzione. Per le maestre poi comprende: Letteratura - Geogra-

fia - Istoria - Matematica -
Cognizione della natura e della econo-

mia -
Lingue vive.

Quale sfera di attivila si e rilasciata alia liberta d'istruzione, ac-

canto a questo apparato imraenso delle scuole dello Stato? E con-

cessa la fondazione di scuole private, in cui possono essere acceltati

i fanciulli obbligali alle scuole. Ma odasi con quanti vincoli. Prima-

mente i maestri di queste scuole private debbono dare sperimento

della loro capacity nell'educare, pari a quella voluta pei maestri di

scuole pubbliche dello stesso grado. In secondo luogo il loro metodo

d'istruzione deve corrispondere agli esami delle pubbliche scuole.

In terzo luogo le scuole private sottostanno alia sovraintendenza

dello Stato, e vengono vigilate e visitate da Ispettori pubblici. Fi-

nalmente gli attestati di queste scuole non hanno validila se non

quando gl' Ispettori dichiarano i loro progress! conformi agli esami

ed ai postulati voluti dalle pubbliche scuole.

Istituti privati possono pure esser fondati per istruzione di maestri

e maestre. Possono pero oltenere certificati di capacita solamente

se il loro ordinamento d'istruzione non differisce essenzialmcnte da

quello degli Istituti di Istruzione dello Stato, e se fanno convalidare

la nomina del Direttore e dei maestri dell' Istituto dalle autorita

delle Scuole provinciali. Sotto tali restrizioni soltanto il Ministro

della istruzione ha loro concesso il diritto di concedere validi certi-

ficati ai loro alunni. In questo caso peraltro debbono aver luogo gli

esami di chiusura solto la direzione di un Deputato della autorita

scolastica provinciate ;
ne puo consegnarsi attestato senza il consen-

timento di questa. Se una scuola privata corrisponde, conforme alle

aiorme sopra indicate, alle esigenze delle scuole pubbliche, puo un

Municipio venir dispensato dall' obbligo di fondare e di manlenere

altre scuole.

La istruzione enciclopedica dei maestri e dunque una legate ne-

cessila senza eccezione, e riesce immensamente costosa a chi non

puo giovarsi dei sussidii governativi, come accade ai cattolici. Al-

trettanto e a dirsi circa i fanciulli per il troppo tempo d'istruzione,
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esteso fino all' entrare del 15. anno, e con do le scuole divengono

molto dispendiose. La fondazione pertanto di scuole private e diffi-

cilissima impresa; e dove la carita privata vorra accingersi a sop-

perire a questa urgente. necessita, dovra sostenere gravissimi di-

spendii. I soccorsi dai Comuni, fossero pure i loro membri tut-

ti della stessa confessione, non possono essere accettati; essendo in

tal caso applicabili gli art. 3, 6 della legge 25 Maggio 1825, che

abbiamo citati innanzi e che renderono irreligiose le scuole.

Ma vi e ancor di piu. A maestri delle scuole private debbono es-

sere ora nominati unicamente coloro che ebbero la loro istruzione

in Istituti delloStato, non confessionali
; giacche finora ditali istitu-

ti meramente cattolici non Ye n'e pur uno, in vigor della legge di-

anzi esaminata. Bisognera aspettare che si fondi un istituto privato

per loro istruzione
,

il quale istituto presuppone pure V esistenza di

una scuola privata popolare; poiche ciascun Istituto d' istruzione pel

maestri deve essere congiunto con una scuola di esercizio e di esem-

pio. Quando anche finalmente si riuscisse a superare tutte queste

difficolta, 1' impresa intera e ancora ad ogni pie sospinto dipendente

dalla confermazione ed approvazione del Governo, il cui giudicio

e per natura sottoposto all'arbitrio, e per legge vien dichiarato in-

appellabile.

E noto che cosa significhi una dipendenza tanto assoluta degli

Istituli cattolici da un Governo liberate ed ostile alia Chiesa.

II liberalismo in Austria e dunque ito molto piu innanzi che negli

altri Stall di Europa. In Francia ciascun municipio e libero di con-

ferire 1'insegnamento primario ai Fratelli delle scuole cristiane. Nel

Belgio esistono accanto alle Scuole normali governative gl'Istituti

episcopali, collo stesso diritto. Anche in Prussia sono distinti gl'Isti-

tuti cattolici e i protestanti, ed il maestro di religione pei cattolici e

nominate dal Vescovo e non dal Governo. Eppure quesli nostri le-

legislatori dettero a credere nei loro discorsi che essi si regolavano

sopra 1'esempio di questi Regni.

Da questa nuda esposizione vedesi chiaramente quanto sia trista

la condizione dei cattolici in Austria dopo Y inaugurazione del nuo-

YO regno liberale. Per gli ebrei e pei protestanti la legge sul matri-
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monio non cangia nulla al precedenle loro Stato : pel cattolici son

posti ceppi da un lato, e licenze dall'allro egualmente odiose, per-

che o impediscono la giusta liberta di coscienza nei fedeli, o offen-

dono gV inviolabili dritli della giurisdizione ecclesiaslica. Per gli

ebrei e i protestanli la legge sulla confessione miiiga di molto le

condizioni legal! preesislenti; e le mitiga con altrettanto aggravio pel

cattolici. Ne la parita apparente digravami e paiila reale : giac-

che non e pari dolore il vedersi i figliuoli allevati in un culto

diverse per chi crede che tutti i culti son pari, e per chi crede die

fuori del proprio non vi e ne verita ne salute. Per gli ebrei e i pro-

testanti la legge sull' insegnamento non e che guadagno di lucri e

d'influenze, potendo essi soli godere delle scuole miste, nonconces-

se dalla coscienza ai catlolici: pei cattolici non e sola spogliazione

ingiusta d'una loro proprieta: non e solo un obbligarli a far nuovi e

ingenti sacrificii per istruire i proprii figliuoli: ma e eziandio un co-

strignerli a pagare col denaro dei loro balzelli un immenso apparate

di professor i, d' ispettori, di scuole, senza che possano giovarsene

le loro famiglie. Questa e la giuslizia, questa e la liberta, questa e

la prosperita che il liberalismo concede di fatto ai cattolici.

Ovunque il liberalismo moderno giugne a prendere in mano le

redini della Stato, quivi adopera tutte le arti e gV ingegni, perche

la gioventu cattolica non sia educata nello spirito cattolico
; quivi

adopra ogni rnodo per alienarla dalla fede, per porre in disistima

la Chiesa, e per insinuare nei cuori 1'odio contro di essa. E perche

cio? Per la ragione stessa che rese possibili queste leggi. I pro-

motori di queste leggi fondamentali e confessionali in Austria vo-

gliono dare ad intendere che essi vennero mossi a rompere il Con-

cordato e a far la nuova legislazione dal puro amore della pretta

giustizia, facendo cessare il privilegio dei cattolici, che era tutto a

danno dei protestanti e degli ebrei. Son lustre vane per abbagliar

la vista! La parte credente dei protestanti dentro e fuori dell' Au-

stria non si dolse mai del Concordats, ne si affatico a manometterlo,

ne acconsenti o prima o poi alle nuove leggi; e molto meno cio fe-

cero i vecchi credenti, e gli ortodossi tra i giudei.
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La forza del liberalismo e rlposta nella incredulita dclla intelli-

genza ;
nel gran numero del semidotti e degl' ignorant! ;

nel nume-

ro di moltissimi istrutli nelle scienze profane, divenute qualpiu qua!

meno razionaliste nelle universita governative : tutta gente che este-

riormente, pel solo fatto della lor nascita, appartiene a diverse

societa di religione, interiormente per conYincimento a nessuna,

Fra i protestanti dell'Austria il sistema razionalistico e il dominan-

te. Gli Ebrei sono grandemente divisi per intestine discordie: ma la

ricchezza e la riputazione stanno in mano dei Giudei riformatori, i

quali soli promuovono e sostengono la vita costituzionale in Austria.

Fra i cattolici, ve n' ha sciaguratamente moltissimi che son tali so-

lo di nome.

Tali Caltolici battezzati
,
e questi non baltezzati Giudei

,
insieme

coi progressisti prolestanti sono gente che resta cio che per caso e

di nome, perche la mancanza di una persuasione religiosa non con-

sente loro verun trapasso, perche ai loro occhi ogni confessione di

fede e una vuota formula. Ora, per somma sventura, cotal sorta di

gente ha nelle mani il maneggio della cosa pubblica nell' antico

Impero austriaco; e questo e il partito che ha abolito il Concordato,

e ha promulgate le leggi confessionali, affine di fondare uno Stato

senza veruna professione di fede, affine di manomettere fin nella

culla la professione di fede dei fanciulli, affine di scristianeggiare il

matrimonio dei cittadini, affine di fare sussistere e ringagliardirsi

le scuole giudaiche e protestanti sopra la ro\1na delle scuole catto-

liche. Non e il giudaismo, non e il protestantesimo : e 1' incredulita

di pochi nemici dell' Impero, venuti in potenza, sostenuti dalle sette

segrete, la sola e yera causa che ha fatto prevalere tra i popoli del-

1'Austria il liberalismo. Quivi, come quasi per tutto, il liberalismo

e T incredulita, applicata alia legislazione ;
e T incredulita e il libe-

ralismo appiccatosi alia intelligenza : e il frutto
,

e una \iolazione

atroce dei diritti dei cattolici, una persecuzione perenne, profonda,

radicale della Chiesa di Gesu Cristo.



IL MATRIMONIO CRISTIANO
E

IL MATRIMONIO CIVILE 1

Le leggi del matrimonio civile, come dimostrammo in un altro

articolo , sono contrarie non solo alia cattolica religione ,
ma altresi

alia sana politica. Esse fanno inaridire le fonti della vera civilt& e

prosperila del popoli , perche si oppongono alia stabilita delle noz-

ze, al rispetto della donna, all' ordine e alia tranquillitci delle fami-

glie ,
ed alia educazione dei figli a quelle virtu

,
senza le quali an-

corche gli uomini sieno circondati dalle mura di una stcssa citta
,
e

nondimeno cosa impossibile die vivano insieme da onesti e utili citta-

dini. E poiche coteste leggi sono il segno, a cui mira lo spirito del

protestantesimo ,
noi deplorammo la cecila di quei Governi, i quali

promulgandole nei proprii Stati, si danno a credere di puntellare con

questo mezzo laloro autorita. Per secondare un tale spirito essi offen-

dono ad un medesimo tempo le prerogative della vera Chiesa
,
e

mettono in pericolo gli stessi loro dritti
;
mentre die altro e lo spi-

rito del protestantesimo ,
se non lo spirito della distruzione di qual-

sivoglia principio di superiority sia ecclesiastica sia civile? Meglio,

noi dicemmo, farebbero questi Governi, se in luogo d'imporre ai

cattolici dei loro dominii le leggi del matrimonio civile suggerite

dal protestantesimo, obbligassero i protestanti ad osservare le leg-

gi del matrimonio cristiano prescritte dalla Chiesa cattolica. DI-

i
1 V. questo volume, pag. 143 e segg.

Serie VII, vol. Y/J, fasc. 468. 42 4 Settembre 1869.
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chiarammo com' essi seguitando un cosi sano consiglio ,
e proteg-

gendo colla propria autorita 1' osservanza dei canoni intorno al sa-

cramento del matrimonio
,
ridurrebbero nella pratica il principio

della liberta di coscienza inteso nel retto senso
,
e non lederebbero

per niuna guisa quella tolleranza, conceduta neileciti confini ai pro-

testanti, di professare i falsi loro culti. E volendo andare sino a cio,

che ci sembrava essere come la radice o*il primo fondamento di quel

nostro discorso
,
affermammo che i protestanti dipendono dalla giu-

risdizione della Chiesa cattolica
, quantunque vivano lontani dal suo

seno
,
e che in ispecie sono tenuti in coscienza a conformarsi con

lutte le leggi parlicolari da essa promulgate intorno al matrimonio;

vale a dire a celebrarlo sotto la forma che ella prescrive, a riguar-

dare come impediment! tutti quelli che sono enumerati nel dritto

canonico, ed a portare le cause matrimoniali nel foro dei giudici

ecclesiastici
,

i quali hanno una tale autorita dal romano Ponteflce.

Essendo i protestanti stretti da una tale obbligazione, noi infe-

rimmo che 1'autorila civile, contuttoche toiler! i loro culti, puo non-

dimeno e dee richiedere che anch' essi osservino le leggi ecclesia-

stiche nella celebrazione dei matrimonii. Percioche se dall'una parte

e vero che, supposta la tolleranza civile di quei culti, il foro umano

deve tollerare, generalmente parlando, le trasgressioni che i prote-

stanti commettono contro le leggi della Chiesa, e rimeltere a Dio il

giudicarle e punirle; pur nondimeno e certo dall'altro lato che a

quesla regola si dee fare eccezione
,
allorche trattasi di quelle leggi

le quali, oltre al rispetto della religione, mirano ancora alia conser-

yazione dell'ordine sociale, ed alia pubblica onesta comandata dalla

natura; il che si avvera principalmente delle leggi inlorno al matri-

monio cristiano. E da cio conchiudemmo, che i protestanti sebbene

sieno tollerati
, possono di buon dritlo essere obbligati dalla civile

autorita a custodire queste leggi sul matrimonio
,
se non per osse-

quio della Chiesa, almeno per rispetto del bene comune.

Niuno potra dire esagerata una tale conclusione, tanto solo che

avverta qual e 1'ufficio precipuo della sovranita, di cui e investito

un Principe cristiano. San Gregorio Magrio scriveva all'imperatore

Maurizio, che il regno terreno dee ser\ire al regno celeste, doe
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alia vera Chiesa di Cristo, la quale milita sulla terra: Terrestre

regmim caelesti rcgno famuletur 1. San Leone Magno ammoni-

va Leone Augusio di non dimenticare giammai 1' ordine voluto

da Dio, doe che la regia potesla sia indirizzata piu al presidio

della Chiesa
,
che al governo civile delie cose mondane. Debes

incunctanter advertere, regiam potestatem tibi non ad solum mun-

di regimen, sed maxime ad Ecclesiae praesidmm esse collatam 2.

Ma ora che resta a chiedere da quei che governano, in quest! tem-

pi nei quali sono tollerati i falsi culti, e quindi e tollerato il di-

sprezzo e la violazione delle leggi ecclesiastiche? Resta questo so-

lo, che essi alia men trista non tollerino quelle violazioni, le quali

coiringiuria che fanno alia Chiesa, sconvolgono le stesse basi del

Governo politico. Quella civile sovranita, la quale, secondo Tor-

dine, dovrebbe adoperarsi con maggiore studio di difendere le cose

ecclesiastiche, che di regolare le cose terrene, difenda almeno, tra

le cose ecclesiastiche, quelle le quali ove sieno violate, e neces-

sario che vada a soqquadro 1'autorita dei Principi e la tranquillita

dei popoli. Si contano tra questo numero i dommi e le leggi della

Chiesa caltolica intorno al sacramento del matrimonio.

Senonche per Tangustia dello spazio noi non potemmo riferire

nel citato articolo le prove di quella dottrina, la quale, come ora

abbiamo detto, era la base principale del nostro discorso
;
cioe che

i protestanti, quantunque si trovino fuori della Chiesa, sono non-

dimeno obbligati in coscienza ad osservare tutte le sue leggi, e

nominatamente quelle, che riguardano il matrimonio. Questo pun-

to, se bene si considera, e di sommo rilievo ;
e pero ci si permetta

che ci fermiamo neir articolo presente ad esporre qualcuno degli

argomenti, che ne dimostrano la verita.

Se una tal dottrina si piglia nella sua generalita, cioe in quanto

afferma 1'obbligazione, che hanno gli eretici e i protestanti di osser-

vare, generalmente parlando, tutte le leggi della Chiesa, e facile

ad essere dimoslrata. Perche, come ben discorre il Suarez, la radice

doncle nasce Tobbligo di dipendere dalla giurisdizione della Chiesa,

I

1 Lib. Ill, Epist.LXV.

2 Epist; CLVI, cap. 3, ed. Migne.
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e riposta nel carattere, il qualc s'imprime dal battesimo in modo

indelebile. Qiiindi e, che tutti coloro i quali hanno ricevuto il

battesimo, ancorche stiano fuori della Chiesa, hanno pero il de-

bito di esser soggetti alia giurisdizione di lei
; perciocche conserva-

110 in se medesimi il carattere battesimale, il quale, come si e det-

to, e I'origine ed il fondamento di una tale soggezione. Che importa

che gli erelici, assolutamente parlando, non sieno membri della

Chiesa? Nol sono per colpa del presenle loro stato, ma lo furono

unavolta; essi peccarono contro il dritto acquistato dalla Chiesa,

quando si separarono da lei
;
e sempre possono esser costretti a ri-

tornare a lei, perche sempre ritengono in se medesimi 1'impronta

della ecclesiastica giurisdizione ;
e per una tale impronta sono in

un certo modo membri incoati della Chiesa. Di qui segue, che essi

sono obbligati ad osservare lutt' i precetti della Chiesa medesima ;

e peccano ogni volta, che non H osservano. Ne vale il dire, che

sono privi della fede, senza la quale non si possono osservare tali

precelli; imperciocche possono averla, e per loro manca che non

I' abbiano. E cosi, per cagione d'esempio, ne anche sono scusati

dall' obbligo di comunicarsi, mentre possono per questo effetto,

se Yogliono, prepararsi alia grazia. Oltre a cio vi sono molti precet-

ti, che gli eretici, anche rimanendo nellaloro eresia, possono osser-

vare quanto alia sostanza
;
come per esempio sono quelli del di-

giunare, del pagare le decime ed altri somiglianti. Ecco le parole

stesse dell' esimio dottore: Haeretici baptizati, qui generalms apo-

statae did possunt, sive ad iudaismum translati sint, sive ad paga-

nismum, siveadpropriamhaeresim, sunt vere subiecti ecclesiasticae

iurisdictioni; nam retinent characterem baptismalem, quod est fun-

damentum huius subiectionis. Et licet secundum praesentem statum

non sint absolute membra, tamen aliquando fuerunt membra, et

contra ins Ecclesiae acquisitum deliquerunt se ab ilia separando;

semperque ad illam redire cogi possunt, quia signum ecclesiasticae

iurisdictionis semper in se retinent, et ratione illius veluti inchoa-

tionem quamdam habent membrorum Ecclesiae. Unde
fit,

ut eius

praeceptis obligentur, et contra ilia peccent ilia nonservando. Ne-

que refert quod non habeant fidem, sine qua ilia praecepta servari

non possunt; quia fidem habere possunt, et per illos stat, quomi-
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nus non habeant
;
et ideo ex hoc capite non excusantur obligatione

praecepti communicandi, quia possunt se ad gratiam praeparare.

Praeterquamquod multa praecepta ecclesiastica possunt quoad sub-

stantiam servari ab haerelico in eo statu permanente; potest enim

ieiunare, solvere decimas, et similia 1.

Egli e vero che qui si parla solo di quegli erelici
,

i quali nasco-

no nella Chiesa catlolica, e dopo esservi qualche tempo vivuti, pre-

varicando poi dalla retta fede, si partono dalla sua comunione. Ma
e cosa evidente, che lo stesso discorso si dee stendere anche a que-

gli altri eretici, che nascono nell'eresia. II carattere, che quesli ri-

cevono nel battesimo, non differisce da quello, che riceve chie bat-

tezzato nella vera Chiesa; e pero si ritrova in loro, come negli al-

tri, la slessa ragione e lo stesso principio di dipendenza dalla giu-

risdizione ecclesiastica. Finche dura in loro 1'ignoranza e la buona

fede, finche per questi titoli la loro eresia e solamente materiale,

sono altresi soltanio materiali le colpe, che essi commettono non

riconoscendo la superiorita della Chiesa e non osservando i suoi

preceiti ,
siccome dovrebbero per 1'accennata ragione del carattere

battesimale. Pero questo stato d' ignoranza e di buona fede non

puo per 1'ordinario durare lungamenle. Allorche dunque illustrati

dalla grazia divina essi avverlono alia obbligazione, da cui sono

stretti per ragione del battesimo, se tosto non si rendono alia Chie-

sa, se non si sotlomettono alia sua autorita, se non eseguono i suoi

precetti, incominciano ad essere ribelli e trasgressori, quali sono

tutti coloro che escono dalla Chiesa per Teresia formale. Fra que-

ste due classi di eretici \1 ha in una certa maniera quell e stesse so-

niiglianze e quelle stesse differenze, che corrono fra le due classi

di possessor! della roba altrui. Alcuni incominciano a possedere

con mala fede, ed altri con buona fede
;
ma se in questi ultimi ces-

sa la buona fede, e se la cosa esisle ed essi colpevolmente lasciano

di restituirla, da quel punto il loro possesso incomincia ad essere

cosi imputabile e cosi reo, com' e ne' possessor! di mala fede.

Gli erelici disprezzano le leggi della Chiesa, danno alia sua au-

torita il nome di tirannia. Diremo forse per questo che si estingue

1 De legibus, lib. IV, cap. XIX, num. 2.
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nella Chiesa il dritto che Iddio le ha conferito, e che cessi negll

eretici il dovere di conformarsi alle leggi che ella prescrive? No

certamente; perche niuno deve ricavare comodo dalla sua iniquita.

E pero, generalmente parlando, essi peccano trasgredendo le leggi

della Chiesa; e queste trasgressioni si hanno da imputare alia loro

malizia, non gia alle leggi ecclesiastiche, le quali sono giustissime

per 1'autorita divina da cui derivana, e sommamente prowide per

ragione del bene comune a cui vengono ordinate.

Ma passiamo al caso particolare delle leggi intorno al matrimo-

nio. Ha la Chiesa promulgate queste leggi pei soli cattolici, o ha

voluto piuttosto che esse abbiano la forza che, secondo la propria

materia, hanno le altre sue leggi, di obbligare tutti coloro che so-

no baltezzati, e quindi anche gli eretici ed i protestanti? Noi cifac-

ciamo a rispondere a tale doraanda; ma niuno si aspetti di tro-

vare nella nostra risposta quell'ampiezza, colla quale dai recenti

teologi ed in ispecie dal Perrone 1 essa e stata svolta in tutt' i sen-

si, ed appieno dimostrata. Altro spazio si richiederebbe a questo

effetto; ne dall'altra parte il farlo e necessario a raggiungere lo sco-

po, che ci siamo prefisso nel presente arlicolo, Bastera che accen-

niamo solarnente alcuni punti.

Alia questione proposta si risponde, che la Chiesa obbliga gli

eretici ed i protestanti ad osservar le sue leggi intorno al matrimo-

nio. La verila della quale risposta si dimostra con un argomento

certissimo, cioe colle aperte dichiarazioni degli stessi romani Pon-

tefici; tra le quali, come per saggio, citeremo quelle sole di Bene-

detto XIV e di Pio VII.

Benedetto XIV nel suo Breve Singular! Nobis, diretto il 9 Feb-

braio del 1749 al Cardinale eboracense, parla di un matrimonio

contratto da un uomo ebreo con una donna eretica, e lo dichiara

nullo per cagione della disparila di culto. La donna eretica, egli di-

ce
,
era battezzata, e pero era inabile a contrarre matrimonio eon

un uomo privo di battesimo, qual e il giudeo. Cum haeretwa mu-

lier baptismo initiata hebraeo nupsit, matrimonium illud pro irrtto

habendum est. II dotto Pontefice per venire a questa conclusione,

1 De Matrimonio christiano, torn. 2, lib. 2, sect. 1, cap. 6.
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parti dal principle generate ,
eke gli erelici sono soggetti a tutte le

leggi della Chiesa catlolica, e quindi sono tenuli ad osservare quelle

leggi parlicolari sugl' impedimenii del matrimonio, o delerminali dai

canon! o introdolli dalla consuetudine. Haeretici Ecclesiae subditi

sunt, et legibus ecclesiasticis tenentur. Cum vero intra leges Ec-

clestae ilia quocjiie recenseatur, quae matrimonia illorum, quorum
alter rite baptismum acceperit, secus alter, rata non habet; in no-

stra etiam quaestione statuendum erit, cum haeretica mulier ba-

ptismo initiata hebraeo nupsit, matrimonium illudpro irrito haben-

dum esse.

Non e men degno di considerazione il Breve dell' altro Pontefiee

Pio VII Etsi Fraternitatis, scritto al Vescovo mogontino agli 8 Ot-

lobre del 1803. In esso si veggono autorevolmente defmiti molti

eapi della doltrina catlolica intorno al sacramento del matriraonio,

e riprovati gli errori conlrarii. Uno di questi error! e quello, il quale

mette come principio che gli eretici non sono soggetti alle leggi

della Chiesa, e deduce come conseguenza poter essi rivolgersi a' loro

tribunal!, percke decidano le cause, le quali toccano il contratto es-

senziale ed il vincolo del matrimonio. E quivi altamente condannato

cosi il principio, come la conseguenza di una tale dottrina. II prin-

cipio si qualifica come ripugnante alia Scrittura, ai Concilii ed a

futta la tradizione; e si allega per cagion d' esempio il Concilio Tri-

dentino, il quale ordinando i suoi decreti e i suoi canoni, non fece

differenza tra cattolici ed eretici, ma solo tra i battezzati e non bat-

tezzati, e dichiaro che questi soli non sono sottoposti ai giudizii ed

alle leggi ecclesiastiche
; poiche la Chiesa non esercita giurisdizione

su niuno, il quale uon sia prima entrato in essa per la porta del bat*

tesimo. La conseguenza e altresi riprovata e dimoslrata falsa coll'au-

torita del Concilio medesimo. Questo Concilio condanno le false

sentenze intorno al matrimonio, che allora si cominciarono a spar-

gere dagli eretici, e che tuttora si sostengono dai loro seguaci; ful-

mino di scomunica gli autori e i sostenitori di tali sentenze, e

specialmente fulmino coloro, i quali non riconoscono i giudici eccle-

siastici, come i soli competent! a giudicare le cause matrimonial!:

Si quis dixerit, causas matrimoniales non spectare ad indices ec-
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clesiasticos; anathema sit 1. Le parole del Breve sono le seguenti:

Quid dieendum erit de illoruin sententia, qui iactant, haereticos Ec-

clesiae legibus nequaguam subiici, atque inde posse illos novo con-

iugii foedere copulari, si primum publicae anctoritatis indicia

solutum fuerit, praepostere inferunt? Adversus illain clamant

Scripturae, concilia, traditio deniqne universa. Omnium instar

sit Tridentina Synodus, quae (sess. 44, cap. 2) non baptizatos

a baptizatis distinguens, illos tantum Ecclesiae iudicio proindeque

legibus non siibiici afflrmat, cum Ecelesta in neminem iudicium

exerceat, qui non prius in ipsam per baptismi ianuam fuerit in-

gressus. Hi baptizati ergo Ecclesiae flii, quanquam rebelles el

transfugae, eiusdem Ecclesiae legibus subiiciuntur ; quare iam in

illos potestatem exercere numquam praetermisit Ecclesia, potestate

sibi divinitus tradita, quemadmodum infinitis propemodum histo-

riarum monumentis testatum est, ac idem Concilium Tridentinnm

non modo novissimos de matrimonio eiusque indissolubilitate erro-

res, sed ipsos quoque errorum auctores diro anathemate percutit.

Le leggi della Chiesa intorno al matrimonio, come piu volte si e

delto, si riducono a tre capi: cioe agl'impedimenti, che fanno irrilo

o illecito il contralto, al foro competente per giudicare le cause ma-

trimoniali, e finalmente alia forma, colla quale dee celebrarsi il

matrimonio. I due Brevi menzionati dei romani Pontefici dimostra-

no, che gli eretici ed i protestanti sono soitoposti alle leggi, le qua-

li appartengono al primo ed al secondo capo. Resta a parlare della

legge che appartiene al terzo, colla quale il Concilio di Trento, sot-

to pena di nullita, stabili che il matrimonio si dovesse celebrare al-

ia presenza del parroco, e di due o tre testimonii.

Narra il cardinal Pallavicino 2, che tra i punti definiti dal detto

Concilio intorno al matrimonio, il piu esaminato e piii contraslato,

sia nelle raunanze de'minori teologi, sia nelle particolari congreghe

dei prelati, fu appunto questo dell'annullazione dei malrimonii clan-

destini. Si questiono a lungo cosi sopra la sostanza stessa del de-

creto, come sulla opportunita della promulgazione. E tra le piu gra-

yi obbiezioni, con cui questa opportunita venne combattuta, parve

1 Sess. XXIV, can. XII.

2 Storia del Concilio di Trento, lib. 22, cap. i.
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gra\issima quella opposta dal Lainez, prima in iscrilto nel suo vo-

to, e poi a voce in una delle raunanze de'Vescovi, nella quale COA

assai di larghezza vennero introdotti, oltre ai procurator!, molti

principal! teologi. Avvertiva egli, die ne dagli eretici ne in molte

nazioni cattoliche il decrelo sarebbe accettato, onde quivi si com-

metterebbero infiniti adulterii, e nascerebbe confusione intorno alle

succession! legittime. Queste celebri disputazioni, dice il citato sto-

rico, partorirono forse il maggior decreto, che uscisse dal Concilio

di Trento. Ventilate sottilmente tutle le ragioni del pro e del con-

tra, i malrimonii clandestini, cioe non celebrati innanzi al parroco

c a due o Ire testimonii, furono dichiarati nulli. Pero si dispose che

il decreto si dovesse pubblicare in ciascuna parrocchia, e che in

ciascuna di esse cominciasse ad aver vigore dopo trenta giorni dal

di della prima pubblicazione. II che, sono parole del Pallavi-

cino, oltre ad altri buoni effetti, ne recava uno per allora non

osservato da tutti, e questo era 1'ovviare all' inconveniente ricorda-

to dal Lainez, cioe che fra gli eretici, i quali non ubbidirebbono

a quel decreto, niun matrimonio in avvenire sarebbe vero e niuna

progenie legittima. Si ovviava, dico, a cio, perche nei loro paesi

non avrebbero essi lasciato pubblicare il decreto, e cosi non sareb-

besi verificata la condizione
,
sotto la quale il Concilio statuiva che

egli obbligasse 1.

Da questi brevissimi cenni sulla storia del decreto e manifesto,

die i Padri del Concilio nel farlo ebbero in vista non solamente i

cattolici, ma altresi gli eretici ed i protestanti ,
e che vollero obbli-

gare ancora questi ad osservarlo, per6 sotto la condizione, che il

decreto fosse prima promulgato nella parrocchia, ove si celebrereb-

be il matrimonio. E quindi e fuori di controversia, che se gli erelici

celebrano il matrimonio in luogo, ove il decreto non fu mai promul-

gate, posto che non vi sia altro impedimento, il loro matrimonio

non e invalido benche sia clandestine ;
siccome nemmeno e invali-

do, quando in simili luoghi e celebrato clandestinamente da coniugi

cattolici.

1 Storia del Concilio di Trento, lib. 22, cap. 8.
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La difficolta consiste ne' matrimonii celebrati dagli eretici in quel

luogbi, ove il decreto del Concilio fu promulgate una volta. Cotesti

matrimonii contratti in modo clandestine non si possono universal-

mente riputare come invalid! ,
e nemmeno si possono universalmente

riputare come validi. Poiche vi ha de' luoghi ne' quali, dopo la celebra-

zione del Concilio, gli eretici prevalsero si fattamente a danno della

cattolica Chiesa, che il decreto quivi promulgate o non fu potuto mai

mettere in esecuzione, ovvero e caduto da lunghissimo tempo in disu-

so. In tali casi sembra dall'una parte, che esso debba aver vigore, se

si considerano le parole colle quali e espresso; ma dall'altra parte

sembra il contrario al considerare lo spirito con cui venne stabilito 7

il quale fu di provvedere al bene del sacramento, evitando pero

quell' inconveniente avvertito dal Lainez e da altri teologi, cioe che

gli eretici disprezzandolo e violandolo, moltiplicherebbero facilmen-

te gli adulterii, e confonderebbero in ogni dove le succession! legit-

time. Ma ognun vede quanto sarebbe irragionevole, e quanti peri-

coli e quante perturbazioni nascerebbero, se si lasciasse al private

giudizio T esaminare le condizioni speciali dei luoghi e dei tempi, e

quindi il decidere, che in questo o in quel caso non ha vigore la

legge del Tridentino.

La validita dei matrimonii degli eretici nell' Olanda e nel Belgio

era difficilissima a definire per le soppraddette ragioni, allorche Be-

nedetto XIV promulgo, ai 4 Novembre del 1141, la celebre dichia-

razione, che incomincia: Matrimonia, quae in locis Foederatorum

Ordinum etc. Egli dichiaro primieramente, che sebbene in alcuni

altri casiparticolari, esaminate attentamente le circostanze, la sacra

Congregazione del Coneilio avesse data risposta contraria alia vali-

dita di simili matrimonii, pur nondimeno niuna risposta si era giam-

mai data dalla Santa Sede, la quale risolvesse la questione in ma-

niera universale e generate. In secondo luogo dichiaro e stabili, che

tanto i matrimonii gia contratti dagli eretici nelle province confe-

derate dell' Olanda e del Belgio, quanto quelli che quivi si contrar-

rebbero in avvenire, non essendovi niun altro impedimento canoni-

co, si dovessero tenere per validi, ancorche non fosse osservata la

forma di celebrazione prescritta dal Tridentino. Finalmente fece

espressa dichiarazione, che intorno ai matrimonii degli eretici fatti



E IL MATRIMONIO CIVILE 667

altrove, ei non intendeva defmire ne dichiarare milla di nuovo
; vo-

iendo, che ove cadesse dubbio, si stesse ai principii canonic! del

dritto comune, ed alle risposte approvate, che altre volte avea date

la sacra Congregazione del Concilio in casi somiglianti. E pero fin

da quel tempo rimase sempre come regola, che qualunque fossero le

condizioni degli altri luoghi, ancorche pari ed anche piu gravi di

quelle dell' Olanda e del Belgio, la dichiarazione fatta per questi

paesi non si potesse slendere ad un altro, senza espressa volonta del

sommo Pontefice.

Ma questa dipendenza dalla Santa Sede, ancorche si prescinda

dalla dichiarazioue di Benedetto XIV e dagli altri certissimi argo-

menti, apparisce necessaria se si avverte alia condotta dei Padri del

Concilio Tridentino, allorche essi vennero alia conclusione di sta-

bilire il decreto, di cui parliamo, Puo dirsi che in quella occasione

il Conciiio anziche stabilire il decreto, stabili e professo in una for-

ma espressa e tutta speciale la somma autorita del romano Pontefi-

ce su cio che era lamateria del decreto e sulla esistenza e sul va-

lore del decreto medesimo. Abbiamo gia detto di sopra, che dai

Padri si question6 lungamerite per chiarire che il Concilio avea po-

testa di annullare i matrimonii clandestini, e per decidere che fa-

rebbe cosa opportuna, se li annullasse. La contrarieta delle sen-

tenze duro sino alia sessione solenne, tenuta il di 11 Novembre 1563;

perciocche si contarono in quel giorno piu di cinquanta contraddit-

tori
;
numero non ispregevole rimpetto a quello di tutte le voci deli-

berative, le quali non giungevano a dugentocinquanta. I piu celebri

nomi tra questi contraddittori furono il cardinal Madrucci vescovo

di Trento, Antonio Elvio patriarca gerosolimitano, Giovanni Trivi-

sano patriarca di Yenezia, Pierantonio di Capua arcivescovo di

Otranto, Girolamo Verallo vescovo di Caserta, Giambattlsta Casta-

gna arcivescovo di Rossano, Sigismondo Saraceni arcivescovo di

Matera, Filippo Mocenigo arcivescovo di Nicosia e primate di Cipri,

Gaspare del Fosso arcivescovo di Reggio di Calabria, Oltavio Pre-

eonio arcivescovo di Palermo, Giovanni Suarez vescovo diCoirnbra,

Carlo de' Grassi vescovo di Montefiascone, Costantino Bonelli vesco-

vo di Citta di Castello, Valentino Erbuto ambasciador di Polonia e

escovo di Premisilia, Bastiano Vanzio vescovo di Orvieto, Giam-
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battista Sighicelli vescovo di Faenza, e finalmeute Diego Lainez ge~

nerale de' Gesuili. Ma, cio che e piu, de'quattro Legati die prese-

devano nel Concilio, i quail erano il cardinal Giovanni Morone, il

cardinale Stanislao Oslo, il cardinal Ludovico Simonetta ed il car-

dinal Bernardo Navagerio, soltanlo quest' ultimo approve il decreto,

e gli altri tre si posero dalla parte del contraddittori.

II costume del Concilio di Trenlo era di non tenere per conci-

liarmente defmito niun punto, al quale ripugnava il senso di due del

quattro Legali, come di quelli che rappresentavano la persona ed

esercitavano 1'autorita del Pontefice. Cio accadeva nel nostro caso.

Onde in quella solenne sessione teste mentovata, il Morone primo

Legato, riferi che la doltrina e i canoni sopra il sacramento del ma-

trimonio erano stati approvati da tulti, salvo il decreto intorno ai

matrimonii clandestini, del ^quale non disse che era approvato, ma
narro meramente che era piaciuto alia maggior parte, e dispiaciuto

a piu di cmquanta.
Senonche molti fra gli oppositori, e soprattutto lo stesso Morone e

gli altri due Legati ,
si rimisero al sommo Pontefice, dichiarando

con formal! parole, che avrebbero appieno riformate le proprie sen-

tenze, secondo la decisione di lui. lo, disse il Morone, intorno al-

T annullare i matrimonii clandestini seguiro 1' approvazione o la ri-

provazionc del santissimo Signor nostro
;
avendo udito sopra cio

sentcnze diverse d' uomini dottissimi, e sapendo che e stato detto a

Pietro e ai suoi successori : Ho chiesto per te, o Pietro, che non

manchi la tua fede. L'Osio affermo, che il decrelo gli sembrava

una novita, la quale, non vedendosi nuova cagione, non piacevagli

che si introducesse. Ma se altrimenti fosse paruto al Pontefice, a

cui domandava che quella causa si rimettesse, ei soltoporrebbe il

giudizio proprio a quello di Sua Santita colla debita ubbidienza, ri-

verenza e sommessione. Finalmente il Simonetta disse, che non po-

teva quietarsi con buona coscienza ad approvare quel decreto, se

altro non paresse al Pontefice a cui si rimetleva. La susseguente

approvazione del Papa, nel cui arbitrio questi tre Legati e molti del

prelati contraddittori avean posto tutto il negozio, tolse ogni dubbio.

E qui si avverta, che ancorche un Concilio sia ecumenico quan-

to alia sua convocazione, ed aucorche vi abbiano la presidenza i



E IL MATRIMONIO CIVILE 669

Legal! legittimi, pur nonclimeno niun suo canone e niun suo decreto

ha vigore, senza quel sugello, che il solo romano Pontefice ha drit-

to di apporvi colla sua approvazione. Questa approvazione fu col

fatto slesso riconosciuta necessaria da tutt'i Concilii ecumenici
; pe-

ro quanto al decreto
, di cui ora parliamo, intorno ai matrimonii

clandeslini, i Padri del Concilio di Trento, oltre alia implicita ri-

conoscenza consistente nel fatlo, aggiunsero la esplicita delle paro-

le. Essi professarono, come di sopra abbiamo detto, che il Papa
avea autorita su tutta la materia di quel decreto, e che egli solo

potea dar vita e vigore al decreto medesimo. Appartiene dunque
al solo romano Pontefice interpretarne il senso; egli solo puo di-

chiarare se in alcun luogo e se dopo qualche tempo cessa di avere

quel la forza di obbligare, che ebbe una volta. E cosi la dichiara-

zione del Papa Benedetto XIV sulla validita dei matrimonii contratti

dagli eretici nell' Olanda e nel Belgio, venne da altri Papi estesa

ai matrimonii contratti similmente dagli erelici in alcuni altri paesi,

Ne'paesi rimanenti i matrimonii clandeslini attentati dagli eretici

saranno invalid!
,
se il decreto del Concilio una volta quivi promul-

gate non e caduto in disuso. Anzi ancorche sia caduto in disuso,

saranno eziandio invalidi, se non vi ha una risposla clella Santa

Sede, simile a quella di Benedetto XIV per la Olanda e pel Bel-

gio ; perclocche la consuetudine contraria non fa cessare la legge

per se sola, ma e necessario a questo effctto il consenso almeno

tacito del legislatore; ne un tal consenso puo presumersi nel caso,

di cui parliamo, attesa la dichiarazione dello stesso Pontefice Be-

nedetto XIV menzionata di sopra. Aggiungi che ai parrochi calto-

lici, secondo il drilto comune, non e lecito di assistere ai matrimo-

nii degli eretici; e pero non altro resla agli eretici, i quali vivono

ne'detli paesi, se non che o si convertano alia Chiesa cattolica, ov-

yero che si portino in un altro luogo, ove il decrelo del Concilio

non e in vigore. Cola, posto che non vi sia niun altro impedimen-

to, possono celebrare validamente i loro matrimonii, ancorche in

modo clandestino ;
e di piu ,

se li avessero celebrati in modo clan-

destino e quindi invalidamente in uu altro paese, dov' e in vigore il

decreto del Concilio, li possono cola rivalidare con porre solo un mio-

YO consenso. Ove non abbraccino questi ripieghi, essi non contrag-
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gono il matrimonio, ma s'involgono nel concubinato, colpa della pro-

pria perlinacia, non della Chiesa caltolica, la quale con saggio con-

siglio promulga le sue leggi affin di provvedere al bene comune.

Le cose dette dimostrano, che gli eretici sono obbligati ad osser-

vare le varie leggi della Chiesa intorno al matrimonio cristiano; cioe

quelle che riguardano gl' impedimenti del matrimonio; quelleche sta-

biliscono i veri giudici delle cause matrimonial!
;
e fmalmente quel-

la
,
la quale ordina la forma sotto cui si dee validamente celebrare

il matrimonio; benche quest'ultima legge per le esposte ragioni non

ha vigore in tutt'i paesi. Messa in chiaro una tale obbligazione, tor-

niamo a ripeterlo anche una volta
,
sono manifestamente degni di

condanna quei Governi
,

i quali per favorire gli eretici promulgano

le leggi del matrimonio civile, e prelendono che i cattolici le osser-

vino. In quella vece essi potrebbero a buon dritto e dovrebbero co-

stringere gli eretici, ancorche li tollerino nei proprii Stati, a confor-

marsi colle leggi del matrimonio cristiano
,
che prescrive la Chiesa

cattolica. Se gli eretici ed i protestanti son tenuti in coscienza ad os-

servare in generate tutte le leggi ecclesiastiche
,
e quelle in ispecie,

che appartengono al matrimonio
;

se
, per esser tollerati in questo

o in quel paese ,
non diventano pero le loro coscienze libere ed im-

muni da tale obbligazione; e se la tolleranza civile, allorche lecita-

mente si concede loro, ha questo solo effetto che il foro umano

tolleri le trasgressioni che essi commettono dei comandi della Chie-

sa, e rimetta a Dio il giudicarle e il punirle ;
chi non vede, che

debbono eccettuarsi da quesla regola quelle leggi, le quali mirano a

custodire la pubblica onest& prescritta dalla natura
,
ed a conserva-

re lo stesso ordine sociale? Tali sono le leggi intorno al matrimonio.

La Chiesa non fa gli eretici esenti dali' osservarle, ne verun Prin-

cipe cristiano dovrebbe lasciarli impuniti se le trasgrediscono. La

custodia di queste leggi ,
ancorche non fosse richiesta dall' ossequio

che si dee alia Chiesa, e prescritta come necessaria dalla stessa ra-

gione politica; perciocche senza uua tale custodia, come provammo
nel precedente articolo, ii matrimonio si converte in concubinato, si

corrompe la famiglia, la quale e fondamento della civile societa, e

si perde insieme col concetto dell'autorita paterna anche il concetto

dell' autorita sovrana dei Principi.
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LXIX

ze] il%% Ottobre. Gesti del Rattazzi, del Crispiedel Cialdini.

Garibaldi spedito alia guerra.

Nel giorno medesimo che giugneva a Firenze 1'ultimato di Napo-
leone III, sbarcava presso Livorno Giuseppe Garibaldi. Nulla sco-

perse piu irreparabilmente la trama traditoresca del Governo italia-

no, che il costui arrivo a Firenze, il suo pubblico dimenarsi in sul-

le piazze, trattare a tu per tu coi mestatori degli affari correnti, c

partire per la guerra a modo di trionfante. E pure Urbano Rattazzi

aveva pur 1'altro dl, protestato ai Ministri imperiali, come egli desse

Instancabilmente gli ordini piu severi, e facesse tutto il possibile,

raddoppiando gli sforzi per far cessare la cosa 1, cioe la invasione !

Non si poteva immaginare piu flagrante violazione della Conven-

zione francoitaliana, ne piu spudorata dimostrazione di mala fede

da parte dei Ministri italiani. Perche a tale annunzio non parti a

grande vapore 1'armata da Tolone? 6 pregio deiropera riferire nei

suoi particolari questo insigne esempio, diremo cosi, di moderazio-

ne, dato da un Governo forte e armato e adirato, e i maneggi che

produssero e 1'avvilupparono. Ma prima narriamo il fatto.

1 Libro verde, quest, rom. p. 27, dispaccio del 17 Ottobre,
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Otto o nove legni da guerra accercliiavano 1' isoletta di Caprera,

e ne battevano di e nolle le marine
;
una compagnia di sbarco occu-

pava un poslo, di fronle alia privala reggia del Garibaldi
;

si sfog-

giavadivigilanzaalroce, visilando ogni barca peschereccia solcasse

allorno, chiamando all'obbedienza qualsiasi picciolo sandolino ap-

parisse a galla. Pero gli storialori garibaldesi qui si perdono in ma-

gnificare il genio inarrivabile del pirala, die lulle le severila del Go-

verno delude, e Ira mille vedelte, non veduto, sguscia a salvamen-

to. Durante lulta la giornala del 16, narra il depulalo Guerzoni,

regno una filta nebbia, frequenle in que' paraggi, e la nolle promel-

teva d'essere oscurissima. Garibaldi la scelse, e verso le 10 calato

solo al nascondiglio del suo beccaccino, si spicco da lerra e si av-

venture al tragitto. Bisogna aver vissulo in que' mari da quindici

anni, possedere 1'occhio felino, veggenle nelle lenebre, di Gari-

baldi, conoscere pietra a pielra lulli gli scogli, e sapere dove ve-

gliano a fior d'acqua, e dove dormono insidiosj ; aver provato die-

ci volte a passare illeso in mezzo ad una flolta nemica, e conoscere

lutte le abiludini, lulte le regole, lutte le astuzie, tulle le manovre

dal mozzo al nostromo, e dall'ammiraglio al corsaro, per concepire

soltanto la speranza di arrivare a An porto qualunque a quell'ora,

con cento e cento fanali spalancati sopra di voi l.

Poi s' inlenerisce il pieloso Guerzoni sui pericoli corsi dal suo eroe

insino all' isola della Maddalena, dove una garibaldina inglese (la

signora Collins) lo accoglie, come la ninfa Calipso accolse il nan-

frago Ulisse, e donde la mallina vegnenle egli Iragilla in Sardegna;

non senza avere prima rilinta la barba, indossalo un pastrano di

pescatore, e, secondo altri milologi, essendosi ravvollolalo in una

sluoia come uno slrofinacciolo di coperla. Toccalo lerra, Irova i

cavalU, e con diciasselte ore di cavalcala per baize e dirupi arriva

a guadagnare un porlicciuolo, dove una paranza del suo genero Can-

zio lo leva a bordo, e con buon venlo melte la prua sopra Livorno.

Ora queste avventure eroiche ed altre soprammirabili, poelica-

mente adornate dal Guerzoni, ridolle al fondamenlo prosaico e slo-

1 GUERZONI, N. Antol Apr. 1868, p. 762. Vedi anche MACCHI, Epopea di

Mentana, n. XV.
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rico, ci fanno sapere che uno schifo era lascialo appositamente al

Garibaldi, per diportarsi a suo bell'agio : e che la tremenda traver-

sata del canale della Moneta, che' corre tra Caprera e La Maddalena,

e una valentia giornaliera de' pescatoil e barchettai, impresa faci-

lissima, come affermano i pratici del luogo l. L'audace risoluzione

spunto come frutto naturale degli accord! presi c degli ordini dali

dal Rattazzi. Posciache il cortese Ministro nel modo stesso che spe-

diva alle masnade rinforzi, armi, danaro, cosi pure promelteva e

riprometteva 1'arrivo del Garibaldi. Cio era notorio e predicate pub-

blicamente dai capi della invasione nei quartieri della guerra. In

Firenze poi il barone di La Yillestreux ne conosceva gli apparecchi,

e otto giorni prima ne aveva tenuto proposito col Rattazzi, e minac-

ciatolo dell' indegnazione della Francia, se sonnecchiasse in affare

si geloso, qual era la fuga del masnadiere da Caprera 2. Che piu?

il disegno eseguito il 16 Ottobre da Giuseppe Garibaldi noi lo tro-

viamo in proprii termini predelto in un documento della polizia

romana, in data del 7 Giugno precedente 3. E non e da credere

che il direttore di polizia, monsignor Randi, avesse dono di altra

profezia, fuorche di quella naturalissima, generate dalla cognizione

de' trattati passati tra il Rattazzi e il corsale. La inchiesta formate

dipoi con grande sussiego diplomatico, con pretesto di esaminare i

colpevoli della fuga del Garibaldi, dimostro solamente che i coman-

danti della squadriglia di Caprera avevano meglio che altri custo-

dito il segreto.

Infatti il giorno 19 Giuseppe Garibaldi sbarcava lieto e tran-

quillo a Yada presso Livorno ;
saliva in vettura, e senza punto ce-

larsi a chicchessia, veniva ad albergo in citta in casa degli Sgaral-

lino, conosciuto covo di garibalderia. Yi riposava a grande sicurta,

e il di seguente conducevasi a Firenze. Giunse in sul mattino del 20,

o, coin altri scrisse, nella notte dal 19 al 20. Ad ogni modo la novel-

1 Atti della Commissione d' inchiesta sulla fuga del gen. Garibaldi, p. 41.

2 Libro giallo : Dis\>. del La Villestreux al min. Moustier, 20 Ott.

3 V. sopra, al capo XXI, dove ne recitammo le proprie parole.

SeHe VII, wL VII, fasc. 468. 43 7 Settembrc 1869.
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la corse di bocca inbocca, e lacitta ne fu plena, sempre sottovoce.

Era una scintilla sopra una mina, lungamente stipata.

Correvano in verita giorni di vertigine. II Rattazzi aveva smesso

1'ufficio di ministro, e le brigate settarie, che sole mostravansi al-

lora, e sole potevano mostrarsi, mettevano V Italia da un capo al-

1'allro a romore. In ciascuna citta i giornalisti di partito infuriava-

no, sclamando alto, la politica del Rattazzi essere la sola onesta

agl' Italian*
;

il Re dovere ascoltare la nazione, o la nazione gitte-

rebbe il trono della dinastia sabauda tra il pezzame di tanti altri

troni infranti recentemente. E con questo sorgeva un rombazzo vil-

lano contro al Sire di Francia
;
e perfino contro il Rattazzi, come

eolui che, invece di volgere il viso alia tempesta, avesse vilmente

abbandonato il timone alle mani d'un despota straniero ; e cio nel-

Tora in cui Roma correva sulle barricate porgendo la mano a' suoi

fratelli, e chiamando la liberta italiana colla voce del sangue. Coi

gridori della stampa venduta alia setta, gl' Italiani eran costretti di

tollerare i tumulti di piazza, le sbandierate, le frenesie di viva Ga-

ribaldi, morte a Napoleone, viva Raltazzi e morte a Rattazzi, viva

e morte al Re. L' Italia pareva un vulcano, e pure la nazione odia-

va di odio profondo cotali empieta impostele dalle sette.

In Firenze poi il ministro Rattazzi dava di per se I'intonazione.

Won aveva smessa alcuna parte deH'amministrazione, ne rassegnato

gli affari: tutto stringevasi in pugno piu accanitamente che mai. Con

tutto cio affettava di chiamarsi il commendatore e non piu il mini-

stro, e si piaceva di raunare sotto il palazzo Riccardi (che mai non

abbandono), mandre di gddatori, che il supplicassero di restarsi

in seggio, e mantenere la sua politica, marciare su Roma, preve-

nire la Francia. La turba si radunava alle ore poste, come ad una

scena, ingrossata di scioperoni e di gonzi : la marmaglia vociava in

piazza, i capifila salivano alle stanze del Ministro, in forma d'uomi-

ni politici, il Rattazzi si atteggiava al contrito, e rispondeva miste-

rioso: Tempi difficili! tuttavia per me non ricuso, ma ii Re e mai

consigliato dalla consorteria ricasolina : ci vuol prudenza, ma piu

fortezza, e spero che la Corona non verra meno ai destini d' Ita-

lia. E la bordaglia, udite queste risposte, teneva per fornito il
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c6mpito, guadagnato il soldo della giornata, e disperdevasi l. Tra

tali furori piombo il Garibaldi a Firenze.

Ora il giorno 22, raccoltasi al solito la baraonda pazza sotto le

finestre del Ministero, a leggere le solite pappolate, il Raltazzi fece

sparger voce, che Garibaldi non pure era a Firenze, ma slavasi

ad albergo a piazza S. Maria Novella, prontissimo di accogliere il

popolo. Corse anzi fama, che pressato il Ministro di dichiarare al

popolo gl' intendimenti del Governo, rispondesse: Andate da Ga-

ribaldi: esso vi dira cio che io dire non vi posso. Checche sia di

cio e certo che sotto il palazzo ministeriale si udi la grida : A
santa Maria novella! da Garibaldi ! e cola si avvio la masnada.

L'Eroe de' due mondi, preavvisato, aspettavala. Aveva gia trattato

col Raltazzi, e conchiuso e fermato tutto il disegno da eseguire.

Lungi dall' opporsi alia mia spedizione (cosi racconta Garibaldi

medesimo), il Governo autorizzommi a parlare al popolo 2.

Apparve adunque al balcone, pregato e invocato il Nume ciur-

madore, in assetto di viaggio, in giubba lunga, curvo, affaticato,

bolso, col cappello nero in mano e il capo scoperto sotto la pioggia.

Copritevi, Generate
; gridarouo gli spettatori.

Ed egli : Ho bisogno di parlarvi col cappello in mano, per-

che ho bisogno di supplicarvi, d' intenerirvi. Abbiate pieta di Ro-

ma : bisogna andare a Roma a tutti i costi...

A Roma, a Roma, ur!6 la plebe politicante, al Campidoglio !

Non temete le flotte e i reggimenti di quel canaglia. Vi pre-

go, state forti. Bisogna provare al mondo che siamo degni della

>nostra

indipendenza, e che
(

il nostro paese non e fatto per servire

di villeggiatura alia canaglia forestiera. La Provvidenza ci aiutera.

Bravo! a Roma! viva Garibaldi !

E cio detto, calo il sipario ;
Tassembramento si disciolse, i me-

statori si posero a scrivere un' altra arringa meno canagliesca, in

servigio dei giornali: in questa Garibaldi ragionava piu aH'umana, e

1 Dalle gazzette di Firenze di que' giorni, che riferiscono altresi le tanta-

ferate lette dai cosi detti deputati del popolo. Non porta il pregio di dissep-

pellirle.

2 Parole pubblicate dai giornali e da varii storici garibaldini. Vedi MACCHI,

BIANCHI, ecc. Oltre di che il fatto parla piu che ogni altra prova.
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imiva spartanamente, yotandosi alia patria. Fu anche notato, che di

tutte queste tregende erano guide ed arcifanfani gli amiconi del Rat-

tazzi, gente e nostrale e forestiera, tutti d'una stessa livrea l. Tanto

aveva smarrito ogni sentimento di pudore quell' infelice Ministro di

Vittorio Emmanuele! Ma ben piii e peggio lasciava ollraggiare il ma-

gnanimo Alleato del suo Sovrano dal furore della stampa garibalde-

sea. Si spargeano per tutta citta, sotto gli occhi degli ambasciatori,

a migliaia i bollettini d' infamia contro Napoleone III, segnati dal

Garibaldi, clie sembrava prendere dilelto a ricordare al mondo che

egli a Firenze era padrone d'insultare tutti e tulto. Redimere 1'Ita-

lia, o morire ! Eccomi ancora con voi... L' Italia si e persuasa che

essa non puo yivcre senza la sua Roma, che alcuni servili, ledendo

il dirilto e decoro nazionale, vogliono sacrificare ai capricci d'un

disprezzevole tiranno... A noi, concordi, bastano pochi mesi perla-

vare 1' Italia dall'onta che la contamina, yoglia o non voglia la ti-

rannide assisa in Yaticano e coloro che la sostengono... II papato

e un' ingiustizia, T intervento bonapartesco una ingiustizia, una umi-

liazione. L' Italia spazza il sudiciume dell'uno e si accinge a rin-

tuzzare la burbanzosa presunzione del perturbatore dei popoli 2.

Ora questo scatenato imperversare di un pugno di furfanti a no-

me della nazione , contro la Francia armata e minacciosa, dilelta-

ya al Rattazzi ministro licenziato, il quale come serpe dibisciavasi

ad ottenere il suo punto e rimettersi in sella
;
ma riusciva di intol-

lerabile impaccio (e cio braraava il Rattazzi) al generale Cialdini,

chiamato a raccogliere il portafoglio giacenle ,
e imprimere nuovo

indirizzo alia cosa pubblica. II perche costui ebbe a se il deputato

Crispi, che tra i forsennati del Comitalo d' insurrezione, conservava

tanto lume di ragione, da riconoscere rimpossibilita di misurarsi col-

1'esercito francese
;

e pregollo di sconsigliare il Garibaldi dal ten-

tare piuollre Timpresa rovinosa. II Crispi, quello stesso Crispi che

quattro giorni prima aveva telegrafato al Ratlazzi : Liberi Gari-

1 L'osservazione e clella Nazione, 23 Ott. L'arringa del Garibaldi la ri-

feriamo come la rapportarono gli uditori, e non come la racconciarono i

giornalisti.

2 Bullettini affissi per Firenze il 21 e 22 Ottobre, sottosegnati G. Garibal-

di, e riferiti dai giornali.
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baldi, passi confine, propose di persuadere Garibaldi a sciogliere

le bande dei volontarii e ritornarsene a Caprera. Fu leale il Cri-

spi in cotesto? Puo essere
;
e uomo di qualche intendimento e di ncs-

sun principle fermo. Fu una finta parata? Puo essere ugualmente,

e per la ragione medesiraa. Certo e ch'egli, in presenza del mar-

chese Gioaccbino Pepoli, promise al Cialdini di portar 1'ambasciata 1.

II difficile non era consigliare Garibaldi a non dare nel pazzo, era

persuaderlo; perciocche tutto cio cbe e stupido, assurdo, frenelico,

ha virtu di allettare il Garibaldi irresistlbilmentc, come la serpe at-

trae 1'usignolo. Pero 1'Eroe, uditosi pregare, siimmagino di essere

il re di qucll'ora, si pose in sul grande ; sdegnalo, smanioso rigetto

i consigli dell'amico Crispi, e d'altri che si cimentarono a farlo rin-

savire. Infine voile provarvisi lo stesso generale Cialdini, dalo pri-

ma sicurta al mezzano Crispi, ch'egli non farebbe arrestare 1'Eroe.

Si abboccarono adunque i due general!, dissimulando il reciproco

disprezzo e 1'odio inveterate: sivenne a niezzalama subitamente, il

Garibaldi non ismonto un punto dalla sua, e il Cialdini convinto for-

temente che il Ratlazzi 1'aveva imburiassato a cosi-trattare, e che

il Re teneva col Garibaldi, se ne lorno scornato, ma forse contento.

Scoccavano le sei e mezzo del mattino 22 Ottobre 2.

Non rimanera al Governo italiano altro parlito, fuorche amma-

neltare il Garibaldi, come qualsiasi allro mascalzone colto in fla-

grante delitto. E doveva farlo, se pure nei dispacci di ieri alia Fran-

cia non menliva di proposito deliberato : ma il Rattazzi a tulto pen-

sava fuorche a cotesto, e biasimalo dipoi di si smaccata peifidia,

reco per iscusa, che egli non era piu Minislro in quel giorno. Vano

e ridicolo prelesto ! egli era Minislro congedato, ma con intatta la

autorita e pieno il dovere : a chi altri spettava metier mano a man-

lenere Tordine pubblico? 11 dabbene Crispi, accomodevole sempre,

Ycdcndo il Raltazzi restare in arcione, il Cialdini lullavia a piedi, e

il Garibaldi incornato di fare a modo suo, si peuti del breve lucido

intervallo a cui a\7eva ceduto, e se n' ando a chiedere un convoglie

espresso, per condurre il capomasnadiere al campo : la polizia ri-

chiestane, non si fece tirar pei capelli, per conscnlirvi : e cosi Giu-

1 Lett, del Crispi, nella Eiforma, 22 Dicembre 1867. 2 Ivi.
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seppe Garibaldi a un' ora e mezzo dopo il mezzodi, segnato e be-

nedetto dal Presidente dci Ministri, a veggente di tutta Firenze, par-

tiva per la guerra.

Ne avvenne pertanto che il Governo italiano scagliava il Garibal-

di nell'ora medesima, nello stesso punto, che in Parigi si distribuiva

il Monitore, con questa novella : II Governo italiano ha fatto per-

venire al Governo dell' Imperatore assicurazioni e dichiarazioni le

phi specificate. Ogni provvedimento e preso per impedire la inva-

sione degli Stati pontificii l. Ne mentiva il Monitore: le assicu-

razioni e dichiarazioni erano in realta pervenute. II signor Presi-

dente del consiglio (cosi telegrafava ieri il LaYillestreux da Firenze)

mi ha detto che si prenderanno misure per mettere risolutamente

ostacolo agli arrolamenti, che egli assevera non lenersi altro che

di soppialto ;
che i comitati di soccorso saranno sciolti

;
e che un

bando sarebbe pubblicato. Egli non aspetta novelle da Caprera che

piu tardi nella giornata (e Garibaldi era in Firenze da 24 ore) 2.

In Roma poi il Rattazzi operava anche meglio in servigio del Gari-

baldi. Nella maltina avea dato 1'ordine perentorio della insurrezio-

ne, e mentre il Condottiere partiva a grande vapore per prendere

il comando delle masnade
;

il Cucchi raunava i caporioni dei sica-

rii, per gli ultimi aecordi
;
e il Ministro di Vittorio Emmanuele sol-

lecitava smaniosamente col telegrafo le notizie del successo 3. H

perche, se nella notte i Garibaldini entro Roma avessero ottenuto ii

vantaggio, Giuseppe Garibaldi giugneva appunto per entrare trion-

fante alia mattina in Campidoglio. Con tale lealta operava il Go-

verno italiano.

In cambio del bando, promesso a Napoleone III, con cui raffre-

nare la invasione, Firenze e 1' Italia intronavansi di bandi energu-

meni, che e d'uopo registrare, nella storia, perche danno la misura

della inenarrabile oltracotanza, a cui assorgeva un partito di pochi

e disonesti mestatori, un vero pugno d'uomini rispetto alia nazione

italiana, e poderoso solo della oltrepotenza d'un Ministro fedifrago,

spergiuro, sacrilego. Giuseppe Garibaldi era tuttavia in Firenze, o

1 Moniteur, 22 Ottobre.

2 Disp. teleg. del bar. La Villestreux, 21 Ott.

3 Vedine i document! citati sopra, al capo LXIII.
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Bon dilungatosi gran fatto, allorche si affiggeva alle cantonale un

suo proclama : Italiani ! a Roma i nostri fratelli innalzano barricale

- da ieri sera si battono cogli sgherri della tirannide papale. L' Ita-

lia spera da noi die ognuno fara il suo dovere. 22 Ottobrc 1867.

G. Garibaldi. II Coinitato centrale d' insurrezione
, stampava:

Italiani ! Roma e insorta. I fratelli noslri combattono per restitui-

re all' Italia la capitale, che la congiura reazionaria le contender

Potremmo noi abbandonarli ? No, malgrado le spavalde minacce di

Govern! stranieri che insultano il nostro prode esercito, imponendo
al paese la vigliacca ritrattazione del suo dirilto. Non csitiamo :

l'ora da secoli attesa, e suonata. A Roma ! A Roma ! Sia questo i!

nostro grido, la nostra meta. Firenze, 22 Ottobre 1867.

Sottoscriveyano tale grida veramente forsennata, attesa la asso-

luta impotenza di sostenere una guerra, i sacripanti del Comitato
,

G. Pallavicino, F. Crispi, R. Cairoli, L. La Porta, A. Oliva, F. De

Boni, L. Miceli : mancava solo il vero autore, Rattazzi, il quale in

Yerita trasportato aveva il gabinetto ministeriale neH'ufficio del Co-

initato. Poco stante divulgavasi un altro bollettino, con tutti i parti-

colaii della insurrezione, che allora allora accendevasi nelle vie di

Roma: Ieri sera, per le ore sette, il moto insurrezionale di Roma,

secondo le date disposizioni, stava per prorompere. Gli animi pre-

parati, le armi pronte, le barricate sorgevano. Dalle ore sette di

ieri sera tutti i fili telegrafici che comunicavano con Roma sono

rotti : rotta anche la linea ferroviaria di Civitavecchia. Le nolizie

allarmanti, che si spargono intorno ai fatti di Roma, sono destitute

d'ognifondamento. Le probabilita del successo vincevano le proba-

bilit^ contrarie. L'ordine alle bande d'avanzare verso Roma era da-

to. II Comitato siede in permanenza ;
esso ha disposto per avere si-

cure notizie
;
un bollettino straordinario le render^ pubbliche, ap-

pena giunte. Garibaldi sara fra poco col popolo insorto; la fortuna

d' Italia lo assiste. In tutto cio non vi era di vero altro che la im-

pudenza inaudita del Rattazzi, il quale in realta intercettava i tele-

grammi di Roma, e la valigia postale; che pure venivano liberissi-

mamcnte ;
e perfino da Firenze sequestrava un telegramma priva-

to, ardito di recare in Francia la novella del Garibaldi partito pel
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campo 1
;

e col telegrafo delle agenzie lige ,
bandiva all' Europa

d'oltre monti la interruzione d'ogni commercio con Roma.

II di seguente, invece dei promessi e ripromessi provvedimenti

regii, si raddoppiava 1'audacia e Y insulto alia pubblica fede
;

la-

sciandosi dal Governo bandire piu clie a suon di tromba, sotto le fi-

nestre dell' ambasciala francese, questo proclama, vero compendia,

della politica onde erasi spedito Garibaldi nello Stato pontificio :

Italiani !

I nostri fratelli, il popolo romano, si battono eroicamente in

Roma da due giorni. La verita e quesla. Fra poche ore Garibaldi

sara tra i combaitenti in Roma... Roma capitale d' Italia, proclama-

ta tante volte, nei comizii popolari del parlamento, e ora affermata

col combaltimento, col sangue, e quanto prima, lo speriamo, colla

vittoria. Italiani, udite la voce di Garibaldi : muovetevi, ne abbiamo

obbligo, ne abbiamo diritto.

Lo straniero non osera ne minacciare, ne attaccare un popolo

di 25 milioni, che proclama il suo diritto, che sa combaltere, che

sa morire per quello. 11 Governo francese non e la Francia. La

Francia nazione, la Francia delle grande rivoluzione, la Francia

della liberta e col voto e col pensiero favorevole all' Italia... Noa

si deve cedere a minacce straniere quando la nazione puo contare

sopra un esercito valoroso come il nostro. Quando a migliaia ac-

corrono da ogni parle i voldmtarii. Quando abbiamo un capitano

che si chiama Garibaldi, che fu gia invitto difensore di Roma, die

vincera ancora.
i.;ijuu,<i 1& j

Date soccorso di armi, di denaro, di braccia, di tulto agrinsorti

di Roma, agV insorti delle province che sono al loro posto, che vi

stettero sempre, che ora marciano a stringere Roma inuna cerchia

di fuoco. Roma ieri ancora in preda alia teocrazia, ai mercenarii del

Papa, domani veramente capitale d' Italia per virtu degli Italiani.

Firenze, 23 Otlobre 1867.

Era impossibile che il Legato francese non facesse risenlimento,

ed egualmente impossibile, che il Ministro italiano non mentisse in

1 Nazione 23, 24, 25. Anche il La Villestreux e FArmand nei loro dispacci

del 22 si lagnano della interruzione dei telegrafi.
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risposta alle costui rimostranze. Corse il La Villestreux al palazzo

Riccardi, e caldamente chiese ragione, del perche le vantate dispo-

sizioni conciliative di pace si risolvessero in provocazione proterva.

II Rattazzi, stringendosi nelle spalle: Che ci poss' io? ho ras-

segnato 1'ufficio.

Che importa? fate arrestare il Garibaldi.

- Ben be', dimandero 1'avviso di Sua Maesta.

II Raitazzi va a corte, Vittorio Emmanuele risponde... Non si sa

che rispondesse. Solo si sa che il Ministro promise all'Ambasciatore

francese, che si darebbero ordini per fermare il condottiere. Tanto

ne scrisse il La Yillestreux al suo Governo l. Ora quanto rigorosi

riuscissero i comandi rattazziani e chiaro dairesito. Ne poteano fal-

lire, attesa la severa formola ond'erano concepiti: Prefetto di Pe-

rugia (era il Gadda). Inseguite Garibaldi, ma in modo da non rag-

giugnerlo. Si bruci questo telegramma. Cosi lo riferirono i gior-

nali 2; cosi credette tutta 1' Italia, ancora che il Rattazzi lo negas-

se; e quel che phi importa, cosi fece indubitabilmente il Prefetto

di Perugia, secondo che appare dalla sua relazione al ministro

Raitazzi B. Avendo il zelante Prefetto comunicato 1'ordine al Sotto-

prefelto di Rieti, e negli stessi termini, costui non pole eseguirlo di

tutto punto, perche il generate Pralormo sdegno di concorrere colla

truppa a si turpe commedia.

Del resto, anche senza quel telegramma mariuolo, la truffa spic-

ca manifestissima, a chi voglia recarsi in mano i documenti di quel

fatto, pubblicati dal Ministero italiano. Chi potra darsi a credere

che il Rattazzi volesse seriamente frenare la corsa del suo manda-

taiio, menlre egli si dimentica del telegrafo, con cui poteva in un

baleno dare ordini su tutta la linea percorsa dal Garibaldi ? II Rat-

tazzi si contento di scrivere una letlera che perveniva regolarmente

otto ore piu tardi che il fuggiasco da arrestare. In esecuzione degli

ordini di codesto Ministero (cosi il Gadda, prefelto di Perugia), che

trvenivano

a me alle ore due antimeridiane del giorno 23 corren-

1 Disp. del 22 Ott., nel Libro giallo.

2 Vedi la Patria, la Nazione, ecc. e soprattutto la Civ. Catt. che ne da

buone pruove, ser. VII, vol. I, p. 114.

3 Doc. relat. agli ult. avvenim. pag. 140.
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te, per eseguire 1'arresto del generate Garibaldi, il quale era passalo

con treno speciale da questa stazione ferroviaria alle sei pomeridiane

dell'antecedente 22, ecc. E segue discorrendo i mirabili ingegni

messi in opera, per raggiugnere il capobandito, e tutti mirabilmenle

tornati a vuolo. Le stesse lustre fece e scrisse il cavalier Mosca, sot-

toprefelto di Rieti. L'onore era salvo, e salvo Garibaldi l. Era d'uo-

po che nascesse un' Italia nuova, sconosciuta all' Italia degli Italia-

ni, perchd noi vedessimo siffatti governi di marionette, e intorno al

trono di un Reale di Savoia tragittarsi bagattellieri in sembianza di

minis tri, giullari in ufficio di magistral, e ciurmeria e birba dive-

Dire 1'apice di loro accorgimento politico. Principi legittimi d'lta-

lia, che daU'esilio dignitosamente contemplate il cadimento delle vo-

stre reggie usurpate, cosi Iddio vi ridoni ai popoli vostri ! ma non

pensate a vendetta. E gia fatta.

Giuseppe Garibaldi intanto, rozzo, ruvido, grottesco al solito, e

phi tagliato allo spaccalegna , che al diplomatico, male s' acconcia-

va al personaggio impostogli dal Ratlazzi. Sdegnava di sembrare

fuggiasco, e trornbettava per via, a che fare venisse, e da chi man-

dato. Del resto, ancora tacente lui, la cosa parlava da se. Giunto

verso Rieti, non potea piu bene avere, se non celebrava una smar-

giassata ; un pizzico di ridicolo e di stretta regola, ogni volta che

1'Eroe si mette in campagna. Adunque fece avvertire i suoi cagnot-

ti di cola del suo prossimo arrivo. Costoro in un baleno n'ebbero

piena la terra. Yolevano infiorargli la strada, passarlo sotto died

archi trionfali, agitare dieci mila bandiere, volevano... che non vo-

levano? mail tempo stringeva e le carozze deU'Eroe non tardarono

a spuntare sull'orizzonte. A tal vista il ramadan dei camiciotti (Rieti

era un dei depositi generali) si scaglia ad incontrarlo, assaltano la

yettura: Yiva Garibaldi! Viva la repubblica ! a Roma a Roma!

II povero vecchio si smammolava nel sciroppo di si tenere acco-

glienze, si volgea di qua, si volgea di la agitando le lanose gote ;

una smorfiosa che sedevagli a lato civettava col capo rinchinando

chi vociava piu forte. Dissero che costei fosse una figlia dell' Eroe,

h caporalessa delle Mopse frammassone di Napoli. E nella se-

1 Ivi, pp. 140 e sg. Anche le Giunte ai Doc. predetti confermano lo stesso.



LXIX, FIRENZE IL 22 OTTOBRE 68$

guente veltura era Una collezione di aiutanti di campo e di camera.

Ma la prodc gioyentu a costoro poco badava, e s'arruffaya attorno

alia precedente carrozza, ne furono content! linche non sottentraro-

110 essi ai cavalli : si scelsero i Garibaldini di piu forte groppa, e

questi nitrendo di lietitudine yettureggiarono 1'Eroe dentro la cittk.

Smonto alia casa de' conti Ippoliti Yincenlini, solito ricapito de' pa-

passi della garibalderia. Non appena aveva messo il pie nella sala

di rispetto, che gia chiamato da urla strepilose si affacciava al bal-

cone per la solita arringa.

Per disporlo a parlare a tono, gli sonaron prima T inno, delto di

Garibaldi, poi egli aperse il labbro fatidico alia solita cantafavola :

Vi ringrazio, e il piu bel giorno della mia vita, eccetera. Una sola

sciocchezza straordinaria gli usci di bocca, ma in buona fede., An-

dremo a Roma, diss'egli. Coi yolontarii che da il popolo, e coi

prodi dell'esercito, andremo a Roma. Si andremo a Roma in una

passeggiata. Qui fu un tuono di applausi. Un cotale che poi ce

ne scrisse, stava in disparte, e con una spallucciata diceva: Stia-

mo a vedere. L' Eroe non Y intese, e sicuro piu che mai del fe-

lice ritrovato, volto le schiene, pose le gambe sotto la tavola, per

confortarsi alia passeggiata.

Ma la razzamaglia rossa, indracata di vederlo e contemplarlo,

parlamentava alia porta, faceva ressa e tumulto : Garibaldi inyece,

poiche era presso 1'ora del mezzodi, intendeva di desinare. Fu

d'uopo venire a composizione ;
e qui rifulse la strategica dell' Eroe.

Ci displace che la oscitanza degli storici ce ne abbia fin qui invi-

diati i particolari : fortuna che v' era cola quel buon uorno, il quale

a noi ne fece minutamente la relazione. La sala avendo due porte,

una si depulo all'entrata, 1'altra all'uscita ; Garibaldi avendo due

mani, una ne abbandono cortesemente al pubblico, 1'altra conservo

per se in servigio della pappatoria, e fu la destra. A pie della scala

gli amici del conte Yincentini disciplinavano la turba scarruffata, e

1'avviayano in filiera per la porta d' ingresso : i divoti a uno a uno-

davano una strappata alia mano penzolone dalla tavola, e vi calca-

Tano un bacio piu o meno scoppiante, secondo il termometro della

divozione : Y Eroe non vi ponea mente, lavorava coll'altra e coi

denti, trinciava, maciullava, rideva, profetava. E perche trattanta
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di fuori non fosse scena muta, gli emiri deH'Arcaliffo arringavano

frenesie di polilica, bcstialila da cannibali, strampalataggini da galli

mammon!
; gli ascoltanti rispondevano con acclamazioni , strida ,

nabisso. Cosi passo mezz'ora. II Generate, pasciulo, confettato,

idolatrato si levo dalla mensa, e fu messo in carrozza. Traverse le

vie della cilia trionfando e digerendo : precedeva il concerto muni-

cipale slrimpellando diavoli pesti tra le smanacciale dei camicioUi

e un rombazzo d' inferno. A ducenlo passi fuori la porla Romana,
il cocchiere frusta, e 1' idolo dispare.

Or questo fcnomeno appunto aspettava ansiosamente la vigilan-

lissima polizia, per inseguire gli ordini fulminanli di arrestare Ga-

ribaldi. Ne il Rattazzi, ne il prefelto Gadda avevano volulo stan-

care il telegrafo di Rieli per ordinare la presura : a cio si spediva

il cavaliere Pacini, ispellore di polizia e uomo a garbo. Costui ar-

rivava fedelmente di posta in posta, giusto giusto allorche il Gari-

baldi n'era parlito: a Rieti, sapendo che il Generate vi voleva de-

sinare, naturalmenle gli diede un' ora di tempo, per non usargli la

scortesia di sopraggiugncre alle frulta. Questa e la storia, quale si

raccoglie da un documenlo fabbricato artificiosamente dal prefello

Gadda il di 26, per manlellare la slealta del suo padrone di Fi-

renze 1. E dunque evidente per noi, che il magistrate di Rieti, il

Pacini, il Gadda c il Rattazzi tulti eran d'accordo, collegati nel su-

blime e decoroso pensiero d' inseguire Garibaldi in modo di non

raggiugnerlo.

Pertanto il valoroso prefetlo Mosca custodi gli ordini gelosa-

mente, non vide il convoglio di carrozze in cui arrivava a Rieti

il Garibaldi, dormiva quando tutta la garibalderia era in tumulto

attorno al palazzo Vincentini, russava forte durante il frastuono

della banda e della partenza. Ma appena il Condottiere fu ben cer-

tamenle lungi da Rieti, il sottoprefetto si risenti furibondo ad inse-

guirlo. Negatogli dal generale Pralormo il presidio delle milizic,

raccozzo un picchetto di 10 gendarmi a cavallo, e lo slancio dietro

al fuggente, ordinando il servizio di galoppo. V'era, tra Rieti e

il confine romano, spazio e comodo di arrestare il Garibaldi dieci

I Docum. relat. agliultimi avvenim. pp. 140-141.
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e cento volte. Ma la provvida sapienza del Mosca aveva indirizzati

i gendarmi suoi precisamente cola dove non era il Garibaldi. Lo

racconta egli stesso al prefetto Gadda 1. Urbano Raltazzi non po-
teva essere servito con piu lodevole zelo.

Per tali tranelli mentre il Ministro italiano millantava al Legato
francese 1'energica risoluzione onde si perseguiva il masnadiere,
costui telegrafava al Comitato centrale d' insurrezione : Passo Co-

rese, li 23 Ottobre 1867. Occupo Passo Corese e Monte Maggiore
colle forze riunite di Menotti, Caldesi, Salomone, Mosto e Frigyesi.

G. Garibaldi. Poscia a grande agio formava il suo esercilo, e ne

prendeva il comando con un ordine del giorno. Volontarii, avete

combattuto valorosamente, ed io, lontano da voi, non ho potuto divi-

dere le vostre fatiche e le vostre glorie. Pazienza, non fu colpa rnia.

Oggi ringiovanito dall'entusiasmo vostro, per la santa causa,

che propugniamo da tanli anni, io vengo ad aggiugnere la mia

esperienza al vostro valore, e domani noi ritroveremo insieme il

sentiero della vittoria, che non ci ha fallito giammai.
La destra del nostro esercito e comandata dal generale Acerbi.

La sinistra dal generale Nicotera. II centro dal mio figlio Menolti.

II generale Fabrizi e sempre capo del mio Stato maggiore. II co-

lonnelio Cairoli, comandante del quartier generale. Ed il maggior
Canzio e mio primo aiutante.

Anche questa volta 1' Italia andra superba dei suoi valorosi figli.

Passo di Corese, 23 Ottobre 1867.

G. Garibaldi.

Cosi il Governo italiano osservava la fede dei trattati. Cosi si ot-

teneva forse anche il vero ma secreto intento del generale Cialdini ,

chiamato dal Re per formare un Ministero che raffrenasse la invasio-

ne, e che invece con un perfelto senso della situazione si era ado-

perato per due giorni (21 e 22 Ottobre), onde tenere in seggio il Mi-

nistero Rattazzi 2. Cosi il Rattazzi si rendeva degno dell elogio,

che oggi stesso gli faceva Yittorio Emmanuele : Rattazzi fu sempre

un vero patriotta ed amico mio 3.

Vedremo ora i frutti di tale politica.

1 Ivi. 2 Diritto, 24 Ottobre. 3 Gazzetta di Firense, 24 Ottobre.
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NEL 1682

II Gallicanismo, come opinione teologica, ha perduto gia da gran

tempo ogni credito nelle scuole della stessa Franeia; ed appena tro-

verebbesi oggidi in quell' Episcopate e Clero nobilissimo chi tenga

ancora o professi da senno i famosi Quattro Articoli del 1682. Se

gli riman tuttavia qualche forza, egli non Y ha che in mano ai con-

tradittori della Chiesa, come strumento di politica e arnese da guer-

ra, utile a cavar fuori ogni qual volta e bisogno correre una lancia

contro il Papa.

Mentre pertanto sarebbe opera gittata oggidi il confutare dottri-

nalmente le proposizioni gallicane, util cosa ed opportuna ci sembra

al contrario, chiarirne brevemente Y origine storica, indagando di

qual fatta e autorita fosse quell' Assemblea, da cui ebbero i natali.

Cio varra a dissipare quel qualsiasi prestigio, che presso molti an-

cora serbano, a cagione dell' antica fama e deH'immenso romore

che se n' e fatto pel mondo : imperocche, come a distruggere le illu-

sioni d'un fantasma, basta affrontarlo da yicino, cosl vedremo a que-

st' esame dileguarsi tutto quel fascino, che i famosi Articoli potero-

no finora esercitare, o come oracoli o come spauracchi. Nel che ci

si offre a sicurissima guida il recente libro di Carlo Gerin, intitola-

to: Recherches historiques sur rAssembled du Clergede France de

4682. L'illustre Autore, gi^t celebre pel suo Essai historique

sur la Pragmatique Sanction attribute a saint Louis , ha cer-

eato in tutte le biblioteche ed archrvii di Parigi i documenli re-
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lativi all'Assemblea del 1682 ;
e di questi, la maggior parte prima

d'ora ignoti, hatessuto il suo libro; il quale non e, dice il modesto

scrittore, la Storia, ma conlienc i materiali autentici con cuiscrive-

re, e senza cui non si potra mai scrivere esalta cd intiera la Storia

di quella famigerata Assemblea. Noi seguiremo fedelmenle le sue

tracce, compendiandone le sostanze ed a lui rhnandando, con fre-

quenti citazioni di pagine, chi voglia avere piu minuti ragguagli e

leggere in disteso le teslimonianze e le prove dei fatti.

A dime pero fin d' ora tulta d'un tratto la somma, dai document!

del Gerin risulta comprovato ad evidenza: 1. che 1'Assemblea del

1682, quanto al diritto, fu dei tulto incompetente a decretare i

Quattro Articoli; 2. che, di fatto, ella non li decreto liberamente;

3. che i Quattro Articoli, oltrele opposizioni econdanne che si at-

tirarono da ogni parte, furono ritrattati ed annullati dai loro mede-

simi autori. Tre capi, ciascun dei quail basta a convincere di nulli-

la legate ed intrinscca la Dichiarazione del Clero gallicano ;
e pre-

si insieme la dimostrano trc volte nulla.

I. Preludii dell'Assemblea del 4682.

A ben intendere gli atti del 1682, ci bisogna pigliare un po' phi

alto le mosse, e risalire un vent' anni innanzi, fino ai primordii del

regno personate di Luigi XIV; allorche, morto nel 1661 il cardinal

Mazarino, egli, uscito di tutela e di reggenza, si ebbe recate in mano

le redini dello Stato. Fin d' allora il giovane Monarca prese quel-

1' atteggiamento digran Re, che poi sempre mantenne: grande in

verila, se non altro per 1' immenso orgoglio, con cui e in casa e

fuori tolse a sostenere il punto della maesta, qual egli tra le adula-

zioni della corte se 1' era foggiato in capo. Quindi, attacco subito

brighe e gare di preminenza colla Spagna, la maggior potenzad'Eu-

ropa ;
ed afferro la prima ombra di pretesto per insultare nel Papa

la suprema delle maesta in terra, braveggiandolo tanto piu alia si-

cura, quanto lo vedea materialmente piu debole. Ognun sa le umi-

liazioni che ebbe a soffrire Alessandro YII dai cristianissimo Luigi

per la sciagurata rissa, avvenuta in Roma il 20 Agosto 1662, tra
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le guardie corse e alcuni famigli dell' ambasciata francese. Col trat-

tato di Pisa del 1664, il Papa, cedendo per necessita alia forza bru-

tale, dice il Gerin l, riusci fmalmente a placare le furie studiatedel

Re ;
ma in questo rimase sempre contro Roma quell' animosita e

ruggine, che un offensore ingiusto suole nutrire contro 1' offeso, ap-

punto perche senle d'averlo offeso a torto.

Sofliavano in queste ire del Re i suoi ministri e consiglieri, gen-

te educata alle massime parlamentari e alia scuola dei legist! di Fi-

lippo il Bello; nemici nati del Clero, e quanto facili ad esagerare

1'onnipotenza regia, altrettanto smaniosi di abbassarelapapale. Gian

Batlista Colbert, che era alia testa dei consigli del Re, era anche il

piu ardente in questa guerra contro la Santa Sede, e fu il principale

autore della trista politica, a quel tempo a bello studio abbracciata

dalla Corte francese, di umiliare Roma. Di cio abbiamo una testi-

monianza irrefragabile.

A tempo del Cardinal Du Perron (cosi narrava nel 1700 il Bos-

suet, rivelando a' suoi famigliari le origini della Dichiarazione del

1682) esotto il Ministero di Richelieu e di Mazarino, Roma era

troppo in favore, e la Francia avea quasi abbandonate le sue massi-

me gallicane; ma, appena il Re (Luigi XIV) ebbe preso in mano il

governo, e soprattutto dopo che Colbert fu ammesso al potere, si

tenne questa politica di umiliare Roma e di afforzarsi contro di lei,

ed ella fu seguita da tutto il Consiglio. Di qui nacque la decisione

della FacoM teologica del 1663
,

e tutto quello che si e fatto

dappoi 2.

Le massime gallicane, maximes de France, or ora nominate da

Rossuet, ovvero, come soleano con nome piu seducente chiamarsi, le

liberta gallicane, furono infatti la grand' arma, di cui si Yalsero i

consiglieri di Luigi XIV al disegno di abbassare Roma. I nomi, piu

che le cose, hanno, specialmente presso i Francesi, una fortuna e

potenza prodigiosa; ma niun nome per avventura fu mai piu fortu-

nate, e al tempo stesso piu bugiardo che questo, di liberta gallica-

1 Pag. 12.

2 Journal de Ledien, presso il GERIN, pag. 16.
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ne. Vero e die da prirna elle ebbero un senso rcltissimo: al tempo
di S. Luigi appellavansi liberta delta Chiesa gallicana le immuni-

ta, le franchige, i privilegi, conceduli dal Re al Clero contro la pre-

potenza dei baroni e degli stessi ufficiali regii. Ma piutardi, duran-

te il grande scisma d'occidenle, il Clero francese tra le pretendenze

degli Antipapi rivali essendo ricorso talvolta alia potesta regia per

mantenere le antiche sue leggi e costumanze
,

si estese a queste il

nomc di liberta gallicane ;
le quali cominciarono per tal modo a vesti-

re un senso di dipendenza dal Re e d' indipendenza dal Papa. II qual

senso fu afferrato poi ayidamente eel in gran maniera esagerato dai

legulei, sicche si giunse per ultimo a chiamare liberta gallicane tut-

te le usurpazioni, che in nome del Re si commetlevano dal poter lai-

co, contro i diritti del Clero francese, non meno die contro quelli del

Papa. E questo e il gallicanismo laicale o parlamentare, cioe il piu

tristo; laddove il gallicanismo episcopate fu sempre d'indole assai

men rea, siccome men lontano dall' innocenza del significato primiti-

vo. Lo stesso Bossuet faceva accurata distinzione tra 1' uno e 1'altro

gallicanismo, tra il modo cioe in cui le liberta della Chiesa gallicana

intendevansi dai Vescovi, e quello in che le intendevano i magistra-

ti l
; e il Fleury, tutt'altro che favorevole a Roma, scrisse pagine se-

verissime contro i gallicani parlamentari, le cui liberta, diceva, sa-

rebbero piuttosto da chiamarsi le servitu della Chiesa gallicana 2.

Ora non tardo di offerirsi a Luigi XIV T occasione di trarre in

campo contro Roma le liberta gallicane ;
e mentre faceva tuttavia

yillana guerra, per 1'affare dei Corsi, al Sovrano di Roma, aggiun-

gere una ceffata al Pontefice. Essendosi difese in una pubblica di-

sputa dinanzi alia Facolta teologica di Parigi alcune tesi favorevoli

alia Santa Sede, il Parlamento fece, il 22 Gennaio 1663, un arresto,

che proibiva alia Facolta di lasciare mai piu sostenere quinci innanzi

tesi di tal fatta, e ordino che il decreto, dopo fattane lettura all'as-

semblea generate dei Dottori e Baccellieri, si iscrivesse nei registri

della Facolta. II decreto fu letto e intimato in Sorbona alia Facolta,

1 Letteraal Cardinale d'Estrees, delDecembre 1681, presso il GERIN, p. 41.

2 GERIN, p. 15 e 37.

Serie VII, wl. VII, fasc. 468. 44 7 Settmbre 1869.
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il 31 Gennaio
,
da Achille de Harlay , allora sostituto del Procura-

tore generate; ma la Facolta ricuso d'obbedire, e solo consent! a

mettere la cosa in discussione. Questa fu lunga e vivissima, avendo

il Parlamento ad oppositori i piu autorevoli e piu dotti tra quei con-

ventati e con essi il giovane Bossuet; mavinse alfme la parte parla-

mentare, e ai 4 d'Aprile la Facolta registro il contrastato decreto. Se

non cne, quel di stesso , una tesi simile alle dannate dal Parlamen-

to fu difesa, approvante il Sindaco della Facolta, al Collegio dei Ber-

nardini. II Parlamento ne ando sulle furie; fulmino di sospensione il

sindaco Grandini, e con cio mise tale sgomento nei Dottori, che

pote indi a pochi giorni estorcere dalla Facolta
, quasi a riparazione

e disdetta degli atti precedent, una decisione dottrinale sopra la po-

testa del Papa e del Re, la quale fu come 1'abbozzo della famosa Di-

ehiarazione del 1682. II di pertanto 8 Maggio di quell' anno 1663,

la Facolta teologica, capitanata dall' Arcivescovo di Parigi, si rec6

solennemente al Re
,
e gli presento la sua Decisione

, concepita nei

seguenti arlicoli:

1. Non esse doctrinam Facultatis, quod Summits Pontifex ali-

quamin temporalia Regis Christianissimi auctoritatem habeat; imo

Facultatem semper obstitisse etiam m, qui indirectam tantummodo

esse illam auctoritatem voluerunt.

2. Esse doctrinam Facultatis eiusdem, quod Rex Christianissimus

nullum omnino agnoscit nee habet in temporalibus superiorem, prae-

ter Deum; eamque suam esse antiquam doctrinam,, e qua nunquam
recessura est.

3. Doctrinam Facultatis esse quod subditi fidem et obedientiam

Regi Christianissimo ita debent
,
ut ab us nullo praetextu dispen-

sari possint.

4. Doctrinam Facultatis esse, non probare nee unquam probas-

se propositiones ullas Regis Christianissimi auctoritati aut ger-~

manis Ecclesiae gallicanae libertatibus et receptis in regno canom-

bus contrarias; verbi gratia, quod Summus Pontifex possit depo-

nere Episcopos adversus eosdem canones.

5. Doctrinam Facultatis non esse, quod Summus Pontifex sit su-

pra Concilium oecumenicum.



I/ ASSEMBLEA BEL CLERO GALLICANO NEL 1682 691

6. Non ease doctrinam vel dogma Facultatis, quod Summus Pon-

tifex, nullo accedente Ecclesiae consensu, sit infallibilis 1.

Quest! suoi articoli non erano sottoscritti che da 70 Dottori, tra

i 700 e piu onde la Facolta parigina componevasi; ed il tenore con-

torto, timido, ambiguo, negative piuttosto che affermativo, delle pro-

posizioni, mentre da un lato mostrava Timpaccio e la retinenza di

chi le avea scritte
,
dall' altro era lontano dal poter soddisfare pie-

namente al desiderio della Corte e del Parlamento. Ad ogni modo

bisogno contentarsene, non potendosi per allora ottener altro; e i Sei

Articoli del 1663, padri naturali, ma oscuri, dei famosi Quattro Ar-

ticoli del 1682, furono,per ordine sovrano
, registrati in tutte le

universita di Francia.

Ma finqui non erano che leggiere avvisaglie; a sopir le quali con-

fer! non poco anche il Trattato di Pisa del 1664, con cui Luigi XIV

si rappaci6 alia meglio colla Santa Sede. Assai piu aspra e ostinata

guerra fu quella che si accese indi a pochi anni
; giacche ella duro

per piu di tre lustri e strascino il Re fin sull'orlo dello scisma. Ne fu

prima e principale scintilla la gran quistione della Regalia. Chia-

mavasi regalia, il diritto che i Re di Francia usavano in certe dio-

cesi, a sede vacante, di percepir le rendite episcopali, e di nomina-

re ai beneficii che eran di nomina vescovile, fmo a tanto che il nuo-

vo Vescovo non avesse prestato al Re giuramento di fedelta e fatto-

10 registrare alia Camera dei Conti, cio che dicevasi chiudere la re-

galia. Questo diritto, oneroso alia Chiesa, era nondimeno da lei

consentito entro certi limiti: e il secondo Concilio generale di Lione

aveva, nel 1275, autorizzala la regalia in quei Yescovati, ove a ti-

tolo di fondazione regia o per antica consuetudine si trovasse allora

in vigore; ma con divieto espresso di introdurla in altre diocesi.

I Re di Francia erano finqui stati fedeli al divieto: laonde, a mezzo

11 secolo XYII
,
erano tuttavia molte le diocesi del regno immuni

dalla regalia, e fra esse tutte quelle della Linguadoca, della Guien-

na, della Provenza e del Delfmato.

Solto Enrico IV gli avvocati del Parlamento aveano bensi tentato

di farla estendere a tutte le diocesi, trasformando Y eccezione in re-

1 Pag. 27, 18.
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gola; ma la rettitudine e il senno di Enrico nol vollero mai consen-

tire. Luigi XIV, al contrario ,
si porse docilissimo ai loro consigli:

quindi i due decreti regii, 1'uno del 1673, 1'altro del 1675, che pro-

mulgavano la nuova legge: tutte le Chiese del regno essere soltoposle

alia regalia; agli Arciveseovi eVescovi che non 1'avessero per auco

chiusa col far registrare il loro giuramento ,
concedevansi sei mesi

di tempo per farlo 1.

. Ouesta legge, che imponeva a capriccio una nuova e generale ser-

vitu a tutte le Chiese di Francia, non e maraviglia che trovasse op-

positori. Caulet Vescovo di Pamiers, e Pavilion Vescovo di Met,

disubbidirono all' ordinanza reale, e ricusarono di riconoscere i nuovi

beneficiati che il Re nelle lor diocesi avea osato nominare non solo

ai benefizii vacanti
,
ma anche a quelli che gia da molti anni erano

occupati per collazion vescovile
,
cacciandone gli antichi possessor!.

II Vescovo di Alet moil agli 8 Dicembre del 1677
,

in sui primi

bollori della lotta; ma quel di Pamiers, benche solo e vecchio, ten-

ne fieramente testa al turbine; lotto contro gli ufficiali regii, e con-

tro 1'Arcivescovo di Tolosa, Montpezat de Carbon, suo metropolita-

no, fattosi cieco strumenlo delle tirannie di Corte; sostenne la mi-

naccia della confisca stessa, eseguita con tal barbaric, che fu ridot-

4o a vivere d' accalto; difese i suoi diritti, e quelli del suo Capitolo e

Clero, rimasto a lui fedele nella comune persecuzione, con gagliarde

e ripetute rimostranze al Re, al Parlamento, all'Arcivescevo di Pari-

gi; e finalmente, non trovando appoggio ne ascolto in Francia, ebbe

ricorso, nel 1678, al giudizio supremo della Santa Sede, occupata

allora da Innocenzo XI.

Roma avea indugiato a fulminare gli abusi della regalia, speran-

do che la Chiesa gallicana si levasse in corpo a difendere le pro-

prie liberta ed interessi, e da se sola bastasse a tutelarli; ma il fat-

to era che dei 130 Vescovi che allora contava la Francia, pognamo

che molli ne gemessero in secreto, nissuno aveva osato alzare pub-

blicamente un grido in difesa ed aiuto di quei due lor intrepidi col-

leghi, Pavilion e Caulet, dei quali un solo rimaneva ora sulla brec-

cia. Al primo appello pertanto del Vescovo di Pamiers, il Pontefice

1 Pag 43.
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acoorse in sostegno d'una causa, abbandonata da' suoi natural! di-

fensori; e il 12 Marzo 1678 scrisse al Re un primo Breve di am-

moaizione. Non oltenendo risposta, gliene invio un secondo nel

Gennaio del 1679, a cui Luigi fece parimente il sordo. Allora il

Papa procade, secondo le forme canoniche, ad annullare gli atti il-

tegali dell'Arcivescovo di Tolosa contro il suo suffraganeo di Pa-

miers, e le sentenze de' giudici laici, violatrici della liberta eccle-

siastica; e poi, trascorsogia quasi un anno, scrisse al Re, il 29 Di-

cembre 1679, un terzo Breve, piu severo dei precedent!, minac-

ciandolo, ove non ubbidisse di venire agliestremi rimedii, delle apo-

stoliche censure.

Tra i consiglieri del Re vi fu allora chi gli propose di adunare

in un Concilio nazionale 1' Episcopate, per farsene scudo a sostene-

re contro il Papa la regalia. Ma la prudenza di Luigi rigetto cosi

pericoloso consiglio ;
e prefer! 1' avviso di temporeggiare, facendo

intanto al Papa una rispettosa risposta, in cui, senza entrar nella

questione, si rimetteva alle trattative che il suo ambasciatore in Ro-

ma era incaricato di iutavolare; trattative die doveano menarsi in

lungo il piu che fosse possibile l.

Venne frattanto a radunarsi in Parigi la consueta assemblea di

Yescovi e deputati del Clero, che ogni cinque anni (correva allora

II 1680) raccoglievasi a volare i sussidii da dare al Re. Ma questa

volta il Re, oltre i sussidii, voile da loro una dimostrazione, come

oggi direbbesi, contro il Papa, la quale fosse insieme un' apologia

dei proprii atli. Da quei ligi Prelati si fece adunque indirizzare una

Lettera, in cui dicevano : Aver essi inteso con estremo dolore (avec

un extreme deplaisir) che il Papa minacciava Sua Maesta di cen-

sure per cagione della regalia : quest' onta fatta al primogenito e al

protettore delta Chiesa recare loro straordinario cordoglio (imepeine

extraordinaire), e non che giovare alia Santa Sede, poterle anzi

tornare di sommo pericolo ;
se ella insistesse, li costringerebbe a

pigliare risoluzioni degae della prudenza e dello zelo dei maggiori

Prelati della Chiesa; ed a mantenere le loro liberta come in simili

easi avean saputo fare i loro predecessor! : il loro attaccamento al

l Pag. 52.
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Re essere si forte, che nulla potra mai scpararneli; ed ora (diceva-

no) noi ne facciamo con tutta la sincerita ed affetto possibile nuova

protesta, sia per eludere le vane intraprese della Santa Sede, come

per far noto a lutto il mondo, che noi sappiamo accordare coll'amo-

re dell'ecclesiastica disciplina la qualita gloriosa, che noi Y0gliamo r

o Sire, mantener sempre di vostri umilissimi ed ubbidientissimi, fe~

delissimi ed obbligatissimi sudditi l.

Questa incredibile codardia de' Yescovi, che per adulare il Re tra-

divano si bruttamente la Chiesa, fu severamenle biasimata dal pub-

blico; ne valse a scusarli la fretta tumultuaria, con cui, in sul chiu-

dersi dell' assemblea, la Lettera si dove in una sola mattina sotto-

scrivere da tutti i Vescovi e Deputati, sicche ai piu non fu dato

nemmeno tempo di leggerla, non che di esaminarla. Fra i moltl

scritti che ci han serbato 1' eco di quei biasimi, sono da leggere le

leltere di madama di Sevigne, piene di frizzi contro quella sciagura-

la assemblea. In una del 4 Agosto 1680 a madama di Grignan: La

vostra simililudine (dice) della donna di Moliere 2, che vuol essere

battuta, e divina. Sissignore, dicono i Yescovi, voglio esser battuto-

Di che v'impacciate voi, Padre Santo? Noi vogliamo esser batlutL

E dopo cio si rivoltano a battere lui pure, cioe a minacciarlo con

garbo, che se egli fa pensiero di restituir loro il diritto della regalia^

li costringera a fare questo e questo. E veramenteuna delizia... B.

Nuove cagioni sopraggiunsero intauto ad inasprire la lotta. Lui-

gi XIV, che s' intrudeva dapperlutto, avea nel 1676 imposto alle

monache Agostmiane di Charonne presso Parigi una Superiora ci-

sterciense, contro 1'antico diritto che esse aveano d'eleggersi ogni

triennio la loro Badessa; e TArcivescovo di Parigi, Harlay de

Champvallon,uomo tutto di Corte
7

s' era fatto esecutore del reale ca-

priccio. Ma avendo fmalmente le infelici monache mosso ricorso al

Papa, questi con Breve del 7 Agosto 1680 annullo gli atti dell' AT-

civescovo, e ordino che si procedesse ad eleggere una nuova Ba-

dessa secondo 1'antico diritto. La Badessa fu eletta; ma tosto UB

deereto del regio Consiglio dichiaro nulla 1' elezione ;
e il Parlaman-

1 Pag. 53 e 55.

2 Nella Commedia: Le Medecln malgru Ini; Atto I, sc. 2.

3 GERIN, pag. 55.
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lo appello come d'abuso dal Breve pontificio, proibi alle monache

di preslargli ubbidienza, e fece supplicarc al Re clie si degnasse

d'intervenire colla sua autorita a riparare disordini si perniciosi al-

ia liberta di tulti i suoi suddili.

Al tempo stesso, la morte del valoroso Vescovo di Pamiers, Cau-

let, accaduta il 7 Agosto 1680, diede luogo in quella diocesi ad una

violenta persecuzione e ad un lagrimevole scisma. II Capitolo era

diviso in Canonici legiltimi, e in Canonici intrusi dalla regalia : que-

sti aveano contro di se quasi tutto il Clero, ma per se il braccio re-

gio e il metropolitano di Tolosa, regalista a tutta prova. Gli uni e

gli altri elessero lor Vicarii general! per amministrar la diocesi, e

la diocesi per questa doppia elezione fu messa in fiamme. Gli uffi-

ciali del Re, colla forza armata e con ogni maniera di persecuzioni

e sevizie sostenevano i pretesi diritti della Corona ; il Capitolo fu

sbandato; piu di 80 Parrochi furono incarcerati, esiliali o costretti

a nascondersi; i due primi Yicarii, eletti dal Capitolo, furono arre-

stati epoi chiusi in fortezza; e il p. Cerles che loro fu surrogato,

ebbe dal Parlamento di Tolosa, per ordine venutone da Parigi, sen-

tenza di morte, che fu eseguita in effigie, campatosi egli a tempo

colla fuga. Dall'altra parte, il Papa non cessava di sostener ga-

gliardamente la causa della liberta ecclesiastica, confermando con-

tro I'Arcivescovo di Tolosa gli atti del Capitolo di Pamiers, e ful-

minando di censura gli arresti del Parlamento di Parigi, che appel-

iavauo come d'abuso dai Brevi papali.

In questo conflitto delle due potesta, T opinion pubblica in Fran-

ia era apertamente pel Papa. Indarno il Re e i suoi consiglieri stu-

diavansi di guadagnarne a se il suffragio; laonde, non volendo

rimaner soli a combattere contro il Ponteficc, si avvisarono di fare

lor complice tutto il Clero, coll' autorita del quale potrebbero facil-

mente imporre alle coscienze, non che alle lingue dell' univer-

sale. Tornossi pertanto a vagheggiar Y idea d' un Concilio na-

;zionale o almeno d' una Assemblea che ne avesse i sembianti

^ il prestigio ;
e tosto si pose mano ad attuare il disegno. Gli

Agenti generali del Clero, resident! a Parigi, furono consigliati di

presentare un memoriale al Re, supplicandolo che permeltesse loro
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di convocare i Yescovi, present! allora in Parigi, affine di delibera-

re sopra i mezzi di accomodare le correnti discordie. II Re acconv

senti quanto chiedevasi; e i Yescovi, nel Marzo e nel Maggio del

1681, lennero quella, die nella storia conserve ilnome di Petite

Assemblee, e fu il prodrome della grande Assemblea del 1682,

Trovavansi a quei di in Parigi, per caso, una buona cinquantina

tra Arcivescovi e Vescovi
; caso, in verita, alquanto strano, e che

anche allora dava assai che dire alle genti. Fra le altre satire, ar-

guto e I'epigramma del famoso Racine; il quale, di quella insolita e

misteriosa assemblea questo solo, diceva, capirsichiaro: esservi

allora 52 Yescovi fuori di residenza :

Un ordre, hier venu de Saint-Germain,

Vent qu' on s'assemble; on s' assemble demain.

Notre archeveque et cinquante-deux autres

Successeurs des apdtres

S' y troiiveront. Or, de savoir quel cas

S' y traitera, c' est encore un mystere.

C'est seulement chose tres-claire

Que nous amons cinquante-deux pre'lats

Qui ne residaient pas
l

.

Ma tant'e: altri per grimpieghi che aveano in Corle, altri per lor

faccende e interessi, ed altri ancora per mera dissipazione e monda-

nita, bazzicavano allora in piu di cinquanta nella Capitale, ed offriva-

BO una copiosa e stupenda eletta di Vescovi, quali appunto richie-

devansi al bisogno, doe lutto cortigiani e schiavi del Re: che se ta-

luno fra loro ve ne fosse stato men sicuro, agevolissimo era lo sba-

razzarsene, rimandandolo con un cenno regio in diocesi.

L' Arcivescovo di Parigi, Harlay, e quel di Reims, Le TelKer,

dopo aver presa Timbecherata dal Re, governarono tulto Tandamen-

to e le risoluzioni della Piccola Assemblea
; Bossuet, cappellana di

Gorle, e in quei di stessi nominalo Yescovo di Meaux,ne sottoscris-

se gli Atti, ma non vi piglio altramente parte atliva. Una Giunta di

1 GERIN, pag. 63.
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$ei Prelali fu incaricata di esaminare Ic quistioni proposte, le quali

erano: la regalia; il libro di Gerbais, De causis maioribus, tesle

eensurato dal Papa, come contencnle dottrina scismatica, sospetta di

eresia ed ingiuriosa alia Santa Sede; 1'affare di Charonne
;
c i tor-

bidi di Pamiers. L'Arcivescono di Reims, relatore della Giunta, tut-

li e qualtro i capi risolve, col dar torto alia Santa Sede, eragioneal

Re ed al Parlamento: quanto alia regalia, i Yescovi aver falto bene

a sottomellersi, per cessar litigi, alle regie Dichiarazioni del 1673

1679; il libro del Gerbais, salvo qualche espressione da emenda-

re, esser pieno di buona dottrina e di erudizione
;
nel fatto di Cha-

ronne e in quel di Pamiers, i procedimenti di Roma essere stati an-

ticanonici, e il Papa co' suoi Brevi aver violato gli ordinideU'eccle-

siastica giurisdizione e le liber ta gallicane. Conchiudeva : si suppli-

casse il Re, di adunare quanto prima un Concilio nazionale, affine

di rimediare a tai disordini, ovvero un' Assemblea generale del

Clero di Francia, composta di quattro Deputati per provincia,

cioe di due Yescovi con voce deliberativa, e due Ecclesiaslici di

second' ordine con voce meramente consultiva. La Petite Assemblee

accelto ad ocelli chiusi le risoluzioni dell' Arcivescovo di Reims, e

ai 2 di Maggio decreto la domanda del Concilio nazionale o della

Assemblea generale del clero l.

Gli Atti della Petite Assemblee, stampati per ordine del Re e dif-

&isi a migliaia di copie in Francia, in Italia e per tutta Europa, in-

contrarono da ogni parle biasimi ancor piu acerbi, eke non la vitu-

perosa lettera dell' Assemblea del 1680, poco innanzi mentovata.

Tutti condannavano a gran voce, piu che il dispotismo di LuigiXIV,

la debolezza e servilila di tanti Yescovi, clie per piaggiare il Mo-

aarca calpestavano i lor proprii diritti e interessi, ed insultavano il

Papa, unico difensore della vera loro liberty. Nella stessa Francia,

bencke il Re non tollerasse eke la condotta de' suoi Yescovi fosse

pubblicamente censurata, non pote tuttavia impedire eke corresse-

i
1^ per le mani di molti parecckie censure manoscritte, citate dal

Germ, in cui la causa della giustizia, oppressa dal potere laicale e

1 Pag. 66.



698 L ASSEMBLEA DEL CLERO GALLICANO NEL 1682

tradila dai Vescovi, era gagliardamente difesa. In una d' esse, la

Chiesa gallicana di quei di veniva paragonata alia bisantina, pia-

centiera coi Cesari, superba e riottosa coi Papi, e perci6 caduta fi~

nalmente nel baratro dello scisma. Un'altra portava in fronte la se-

guente epigrafe, tratta da Isaia, la quale ne esprimeva tulto il pen-

siero: Vae wbis, filii desertores, dicit Dominus. llabuistis conci-

lium et non ex me; fecistis conventionem et non per spiritum

meum 1.

Ma Luigi XIV, senza far caso di celeste impotenti opposizioni,

procedette oltre; e secondo il tenore della domanda, da lui medesi-

mo dettata alia Petite Assemblee il 16 Giugno 1681, spedi per tut-

ta la Francia lettere di convocazionc, colle quali tutti i Metropolitani

erano richiesti di adunar quanto prima le loro assemblee provincia-

li, per eleggervi i quattro Deputali, che ciascuna provincia dovea

mandare all'Assemblea generate, da aprirsi in Parigi il 1 di Otto-

bre di quel medesimo anno.

II. Convocazione ddl'Assembled.

Lo scopo di Luigi XIV e del suo Consiglio nel convocare fuori

d'ordine un'Assemblea generale del Clero, era di contrapporre al-

Fautorita del Papa, nella gran lite che da piii anni teneva con lui

accesa per cagione soprattutto della regalia, un' altra autorita pure

gravissima, la quale, dichiarando doltrinalmente i limiti della po-

tesl& pontificia, giustificasse in faccia al mondo le pretensioni e gli

atli del Re. Ma qui sorgeva un grayissirao dubbio: Tautorita di CCK

testa Assemblea sarebbe ella competente a tant'uopo?

Essa non aveva per fermo, ne poteva arrogarsi autorita di Con-

cilio nazionale, o anche solo provinciate. Imperocche, a costituire

legittimamente e secondo le forme canoniche un tal Concilio, sareb-

be stato necessario, la prima cosa, convocarvi tutti i Vescovi della

nazione o della provmcia, senza escluderne nessuno
;
e poi ricono-

scere come necessaria alia validita de' suoi atti 1' approvazione del

5.74.
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Papa. Ora Tuna e 1'altra condizione mancava di falto, ed era asso-

tutamente inconciliabile col disegno del Re, eke era di far guerra

al Papa, e farla per mezzo di Yesco'vi, del cui voto ei fosse sicuro.

Pero, lasciato da banda il norae e Y idea di vero Sinodo o Concilio,

egli s'era a\?visato che potrebbe supplirne le veci un' altra maniera

di adunanze, solite gia da gran tempo tenersi in Francia ogni quin-

quennio, e solennemente riconosciute dalle leggi dello Stato.

Se non che, affacciavasi anche qui una difficolta gravissinia. In

queste assemblee quinquennali, il Clero adunavasi non gia in no-

me e per autorita della Chiesa, come corpo dei Yescovi e Pastori,

per Irattare question! dommatiche o stabilir canoni di disciplina;

ma per sola autorita del Re, come un ordine dello Stato, solo per

affari temporali, e per votare la contribuzione da offrire, come buo-

ui sudditi, al loro temporale sovrano. Al contrario, 1'Assemblea

she ora intimavasi, era chiamata a trattare e decidere di materie

spirituali, e pero trascendenti al tutto la potesta e la pretendenza di

tali consessi. Ne questa capital differenza era punto ignorata o dis-

simulata. II Re stesso, nella lettera d'invito agli Arcivescovi di

Cambrai e di Besancon, scriveva che trattandosi di materie pura-

mente spirituals, alia decisione delle quali tutti i Yescovi del suo

regno erano del pari interessati, egli stimava necessario chiamarvi

1 Deputati, non solo dalle antiche province del Clero francese, soli-

ii intervenire nelle Assemblee che si tengono per gli affari tempo-

rail, ma anche dalle nuove (corn'erano 1'Artois e la Franche-Com-

tee, recentemente conquistate) . Ed il ministro Colbert, inviando

ai medesimi il regio dispaccio ;
Sua Maesta (diceva) mi ordina

di aggiungere, che i Deputati presentemente son chiamati a deli-

berare soltanto sopra le materie spirituali che debbono trattarsi

neH'Assemblea generate, senza che cio possa avere niuna conse-

guenza per le assemblee che si tengono per le decime e gli altri

affari del Clero 1 . Aggiungasi, che, al primo aprirsi dell'Assem-

t)lea medesima, alcuni Deputati del second'ordine avendo mosso ri-

chiamo contro la nuova legge che dava loro solamente voce con-

1 GERIN, pag. 117.



TOO I/ ASSEMBLEA DEL CLERO GALLICANO NEL 1682

sultiva, rArcivescovo di Parigi tuio loro la fcocca rispondendo : II

second'ordine avere voce deliberative negli affari temporali, uaa

1'oggelto della presenle Assemblea essendo tut to spirituale, perci6

essersi dovuta introdurre tal novita; la quale per altro, com' era

gia slata accettata da sedici province, due sole contrastanti, HOB

potea piu da nitmo ricusarsi l.

Ma, come poteva traltare di cose spiritual! un'Assemblea, clie

di sua natura era meramente temporalc? Con qual diritto una Ca-

mera del conti ecclesiaslica (cosi chiamavano alcuni quclle Asseia-

blee quinquennali) poteva trasformarsi in Concilio? Con quale auto-

rita poteva decidere sopra il domma o la disciplina un' adunanza,

che DOD avea niuu mandato dalla Chiesa, ina si professava congre-

gala solamente per mandato regio 2?

Quesla Datura ibrida della futura Assemblea rivelavasi nel titolo

stesso che la Corte, nei moduli di procura mandati alle province,

le dava, di Assemblee generate extraordinaire du Clerge, repre-

sentant le Concile national 3. Ne ai regalistl francesi, antichi c

recenli, e punto sfuggita la manifcsta incompetenza, che rendeva

anticipalamente nulle tulte le decision! dell'Assemblea del 1682.

Ma essi o dissimulano coil accorto silenzio la difficolta, oppure, se

si atlcDlano di scioglierla, s'avviluppano in talc spinaio di con-

traddizioni e di paralogismi, che e una pieta a vederli. Anche Col-

bert aveva antiveduto queslo terribile scoglio : e gia da gran tem-

po innanzi, mirando a valersi quando che fosse delle assemblee

del Clero a'suoi disegni, s'era studiuto di estenderne 1'autorita, e

al dolto Baluzio, suo bibliotecario e gran rovistatore di memorie,

avea dato incarico di studiare negli esempii antichi fin dove ghm-

gessero i poteri di simili assemblee, e qual partito se ne potesse

cavare contro le pretensioni di Roma 4. Ma indarno sudavano e

gli erudili e i giuristi a sciogliere un problema, il quale e rimast

e rimane tuttora insolubile.

1 Pag. 118.

2 Nos, Archiepiscopi et Episcopi, Parisiis MANDATO REGIO congregate-

Cosl nell'esordio della Dichiarazionc dei Quattro Articoli.

3 GERIN, pag. 139.

4 Pag. 118.
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Cio nondimeno non arresto punto ne Colbert, ne Luigi XIV. II

gran Re era a quei di all'apogeo della sua potcnza : la sua volonta

era legge suprema ed assoluta, a cui tutti gli ordini dello Stato, no-

bilita o borghesia, Parlamcnti ed Assemblee
, piegavano il capo

scnza far motto
;
ed anche tra i Yescovi v' erano molti die, parte-

cipavano pur troppo al servaggio univcrsale, e nelle adunanze de-

gli Stall, ultimo fantasma delle antiche liberla politiche, essi clie

vi teneano il primo grado, non solo erano i primi a curvarsi al-

I'assolutismo regio, ma facendosene panegirisli e complici presso i

Baron! e il terzo Stato, traevano anche questi ad approvarne, e

poco men clie adorarne, tutti i capricci. II Re pote dunque libera-

mente non pure prefiggere all'Assemblea le materie da trattarsi
,

comcche fuor d'ogni sua competenza, ma sceglierne altresi a sua

posta ad uno ad uno i mernbri, in guisa da averne sicurissimo il

voto e governarle interamente a suo senno.

E curioso a leggcre nel Gerin i modi tenuli da Luigi XIV e dai

suoi Ministri per le elezioni dei Deputati all'Assemblea del 1682.

Ogni provincia ecclesiastica, come dicemmo, dovea radunarsi in

sinodo per eleggere quattro suoi rappresentanti (tra cui, due Vesco-

vi) e clar loro la procura, ossia il mandato di quel che, in nome di

tiitta la provincia, potessero e dovesser fare aH'Assemblea generale.

Ma il Re scaric6 in gran parte i provinciali di cotesto doppio fa-

stidio.

Quanlo ai Deputati, egli designava anticipatamente quei ch' era-

no di suo grado; e se per caso veniva scelto alcuno men gradito,

scriveva senz' altro agli elettori: essere sua volonta, e il suo servi-

gio esigere che deputassero un allro; e la letlera conchiudeva colla

Solcnne formola: Si ri y faites faute, car tel est notre plaisir 1.

Ed era obbedito. Se accadeva che aU'eletto sopravvenisse impedi-

menlo, il Re di suo capo gli dava il sostiluilo. Cosi, nella proyincia

di Roano, al Vescovo di Lisieux, stato gia elelto ad espressa insi-

nuazione del Re, e non polutosi poi recare a Parigi, fu prontamente

surrogate il Vescovo d' Avranches; e Colbert, nel dargliene 1'avviso,

1 Pag. 124.
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non manco d' indicare i servigi che da lui per tal onore il Re aspet-

tavasi 1. Nella provincia di Tolosa, 1'Arcivescovo ebbe ordine di

far eleggere i Yescovi di Montalbano e di Lavaur, quantunque as-

senti; e per Deputati di second' ordine, due ecclesiastici, stranieri

affatto a quella provincia, di cui nondimeno si chiamerebbono i

rappresentanti : cio furono Cheron e Courcier, Vuno officiate, 1'al-

tro teologale delle diocesi di Parigi, amendue ardentissinii gal-

licani 2. In simil guisa, fu irnposto a Vienna il Gerbais 3, r autore

del libro De causis maioribus sopra nominato. In piu d' una pro-

vincia, i sinodi eran nulli, perche non vi erano chiamati lutti i Ye-

scovi: cosi a quel di Tolosa non fu chiamato il Yescovo di Rieux, e

da quel di Narbona furono esclusi i Yescovi d'Agde e di Saint-

Pons 4. In altre, come in quelle di Auch e di Albi, si fecero eleg-

gere a Deputati nel second' ordine, ecclesiastici che avean beneficii

di regalia, ed erano percio troppo interessati a difenderla ad ol-

tranza.

Ma in niuna provincia furono per avventura piu illegali i proce-

dimenti, che in quella di Aix, appunto perche ivi la Corte trovo duro

contrasto neH'Arcivescovo. Reggeva da trentatre anni quella Metro-

politana il cardinal Grimaldi, genovese, prelato di rara virtu e pie-

ta, padre dei poveri, alienissimo da ogni mondanita e cortigianeria,

e chiamato da Madama di Sevigne le saint Archeveque. Era ben da

aspettare che il sant
7

uomo non si porgerebbe facile agl' intendi-

menti del Re; ed iufatti il governatore della Provenza, Morant, a

cui tocco di comunicare al Grimaldi gli ordini regii per 1'adunamen-

to del sinodo provinciate, non ostante tutte le morbidezze e gli ar-

tificii diplomatic! da lui usati, non pote mai indurre il Cardinale

a consentirvi. Interessantissima e sopra cio la relazione S
?
da cui

il Morant medesimo narrando al Colbert 1' abboccamento avuto col-

1' Arcivescovo, espone dall' una parte le ragioni onde il Prelato tac-

ciava d' illegittima la futura Assemblea, e dall' altra le risposte con

cui egli erasi studiato di difenderla, Cotest' Assemblea, diceva in

1 Pag. 130. 2 Pag. 131. - 3 Pag. 230. i Pag. 132. - 5 Pag.

135-144.
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sostanza il Grimaldi, non potra mai essere altro che un conciliabolo;

perche ella vicn raccolta senza autorita del Papa, anzi contro il Papa

medesimo; perche vien chiamato a decidere question!, per cui non

ha autorita competente; e perche nello stesso convocarsi, niuna li-

berta si lascia al Clero elettorale, imponendosi dalla Corle e i De-

putati e la lor procura. A quest' evidenza e semplicita di ragioni il

Morant opponeva belle parole, scuse, reticenze, equivocazioni ed

anche aperte bugie, assicurando per esempio il Cardinale, che le

materie da trattarsi nell'Assemblea non valicherebbero punto i li-

miti della sua competenza, essendo che ella non dovea gia far leggi

tie decisioni di materia spirituale, nel qual caso egli stesso conce-

deva che TAssemblea sarebbe incompetente e illegittima, ma so-

lamente consultare i niezzi di terminare un litigio (della regalia) e di

assicurare Tosservanza d'un patto antico
(il Concordato di LeonX).

Ma, riuscite invano tutte le spiegazioni e le industrie del Morant,

un dispaccio alia sultanesca, partito da Fontainebleau il 23 Ago-

sto, comando al Cardinale di convocare senz' altro, toutes conside-

rations cessantes l, i suoi suffraganei. Siccome per6 prevedevasi

inevitabile il suo rifiuto, altri dispacci al tempo stesso ordinavano

ai Vescovi della provincia di radunarsi solto la presidenza del piu

anziano fra loro in Aix. E cosl fu fatto. II Morant, e il Vescovo di

Kiez, Valavoir, designate da Colbert, raccolsero, a dispetto del Me-

tropolitano e sotto gli occhi suoi, Tassemblea provinciale 2; dove,

ben s' intende, ogni cosa pass6 con perfettissima soddisfazione della

Corte.

Lo stesso procedimento si tenne, quanto alia procura, che ciascun

Sinodo provinciate dovea dare ai suoi Deputati. Un modulo di pro-

cura gia era stato composto in una Commissione della Petite Assem-

llee, sotto la dettatura deirArcivescovo di Parigi, portavoce di Col-

bert. Questo modulo fu, per ordine del Re, inviato a tutte le pro-

vince, con istruzione a tutti i governatori di farlo accettare, senza

mutarvi sillaba sans y rien changer 3, dai singoli Sinodi. Esso con-

teneva in sostanza i seguenti capi: I DeputaliairAssemblea genera-

1 pag . 147. - 2 Pag. 149. - 3 Pag. 126.
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le di Parigi dovranno ivi 1. deliberare sopra i mezzi di termlnare

la lite della regalia, accesa tra il Papa ed il Re; 2. cercare riparo

alle contravvenzioni commesse da Roma contro il Concordato, negli

affari di Charonne, di Pamiers, di Tolosa e altri
;
3. mantenere agli

Ordinarii del regno lutta la giurisdizione secondo i gradi e la forma

stabilita dal Concordato ;
4. in caso d'appellazione a Roma fare che

il Papa deputi Commissarii in Francia per giudicarne; 5. procurare

per ogni via debita e ragionevole la conservazione delle massime e

liberta della Chiesa gallicana
1 .

Questo modulo che era come il programma ufficiale dei futuri

lavori dell'Assemblea, quantunqae ingiuriosissimo al Papa, cui ac-

cusava apertamente di violazione del Concordato, appena incontrd

qualche opposizione nei Sinodi provincial!; e salvo due o tre frasi

leggermente modificate da qualche Sinodo, fu geueralmente accet-

tato, e tal quale era uscito dalla segreteria di Colbert, rimesso ai

Deputati eletti.

Tali furono i modi tenuti da Luigi XIV nella convocazione di quel-

la famosa Assemblea. La loro illegalita, per quanti artificii si ado-

perassero a mascherarla, colpiva anche allora gli occhi del pubbli-

co; ed un autorevole scritto di quel tempo, recitato dal Gerin, rias-

sumendo la narrazione dei fatti, conchiudeva : Non v'e certamente

niuno che non vegga, quanto siano poco canoniche le risoluzioni dei

Prelati, o poco regolare la convocazione, di loro fattasi per 1'Assem-

blea del 1 Ottobre. Alcuni Commissarii, nominati da un'assemblea

straordinaria (la Petite Assemblee), che non ha niuna autorita sopra

le province, prescrivono a queste quanti Deputati e con quali poleri

debbano mandare. Con lettere di gabinetto si determinant ai Metro-

politani i Deputati del primo e del secondo ordine. Dalle assemblee

provinciali si escludono parecchi Vescovi,per dotlrina e pieta illustri;

e neirAssemblea generate si ricevono ecclesiastici provveduti di be-

neficii per regalia, quantunque uno dei punti principalmente contro-

versi sia se il Re abbia diritto di conferirli 2!

1 Pag. 127. 2 Pag. 152.



RIVISTA
DELIA

STAMPA ITALIANA

I.

La verita ayli Eminentissimi Cardinali di Santa Romana Chiesa.

Lettera di LUDOVICO BERTOCCHINI Napoli , stamperia del-

Y Iride 1869.

L' ignoranza, scusabile, se volete, benche in verita ci pare ormai

piuttosto supina, ma insomma la ignorariza in cui sono alcuni fra

quei cattolici che si dicono liberali, sopra il vero scopo della guerra

che fanno i liberali non cattolici al poter temporale del Papa, e la

sola cagione della persuasione in cui alcuni di essi sono, o si mo-

strano, cioe die colla rinunzia del poter temporale il Papa guada-

gnerebbe nello spirituale. Se questi catlolici liberali e conciliator!

sapessero quello cue ormai sa ognuno, cioe che il liberalismo non

odia direttamente il poter temporale del Papa, ma il suo potere spi-

rituale; e che solo per privarlo poi dello spirituale vuol togliergli il

temporale; si che, se col lasciargli il temporale potesse privarlo dello

spirituale, non solo non glie 1' hrvidierebbe ma glielo accrescerebbe ;

se questi conciliator! sapessero questo, e chiaro che non si presen-

terebbero
,
come in questa sua lettera fa ormai per la terza Yolta

il Bertocchini, in alteggiamento di supplich'evoli al Yaticano, pian-

gendo e gemendo sopra il male che fa alia religione questa osti-

Serie VII, wl. W, fast. 468. 45 10 Setlembre 1869.
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nazione pontific'ia nel difendere il proprio temporale. Che anzi, per

quell' amore che professano di avere al potere spirituale, suppliche-

rebbero il Papa, insieme con tutto 1' Episcopate e il mondo cattolico,

a star fermo per T avvenire piu ancora, se fosse possibile, di quel-

lo che fece fmora, nel difendere quel temporale senza cui, siccome

ora non e piu lecito a nessuno di dubitare, nella presente prov\iden-

za non puo il Papa governare liberamente la Chiesa.

Ma siffatli caltolici liberali e conciliator!, mentre non credono que-

sto al Papa, all' Episcopate ed al mondo cattolico, credono pero il

contrario ai Cavour ed ai Menabrea. E siccome da costoro hanno

saputo in confidenza, che, se il Papa rinunzia al temporale, sarii

lasciato piu libero nello spirituale; cosi essi, subito, per Tamor del-

lo spirituale, si mettono in coro coi liberali ad urlare contro il tem-

porale, senza intendere che si rendono cosi oggetto, non solo di

compassione presso i sinceri cattolici, che ormai sono tutti uniti

In un pensiero sopra questo punto, ma di ludibrio ancora presso

gli stessi liberali, i quali noi siamo certissimi che sono essi stessi

stupiti, come si possano ancor trovare al mondo Soderini si dabben-

uomini e si degni del limbo dei bambini.

Tra costoro e da collocare in luogo speciale il signer Ludovico

Bertocchini; il quale in questa specie di letteratura cattolico-libe-

rale-coneiliatrice, ha toccato ormai il sublime del genere con que-

sta sua terza Lettera. Giacche e da sapere che il Bertocchini non

Iscrive che per lettera. II suo primo opuscolo fu : La verita a Pio IX,

Lettera di Ludomco Bertocchini, cattolico romano non presbitero,

delta quale a suo tempo discorremmo nella Civilta Cattolica. Si ab-

basso poi nel suo secondo opuscolo, ossia nella seconda sua lettera,

fino ascrivere: Alia Civilta Cattolica, risposta di Ludomco Ber-

tocchim. Alia quale sua lettera noi rispondemmo con una nostra a

lui, la quale aspetta ancora la sua controrisposta. Ora ecco il Ber-

tocchini rialzare lo stile e Yolgersi al sacro Collegio de' Cardinal!

e scrivere loro in confidenza una lettera col titolo : La verita agli

JEminentimmi Cardinali di Santa Romana Chiesa. Lettera di un

cattolico. Oggimai non gli resta piu che scrhere al Concilio ecume-

nico; e poi allo Spirito Santo.
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La verita che il Bertocchini scrive al Collegio apostolico e quella

slessa che avea gia scritta senza profilto, alcuni anni sono, al Santo

Padre, consigliandolo a rinimziare al poter temporale, ossia a quello

che nel prescnte opuscolo chiama apag. 29, con mirabile metafora,

il mantello diElia. Beata V Italia, esclama a pag. 30, che sara il

fortunate Eliseo, a cui restando quel pallio, con esso ereditera il

doppio suo spirito, cioe lo spirito di grandezza e di reltiludine !

Ma Elia non ha fmora intenzione di cedere a quest' Eliseo lo spirito

di grandezza e di rettitudine, e intende tenerlo per se. E non e

probabile che il sacro Collegio voglia degnare il Bertocchini di al-

tra risposta, che quella che gia egli ebbe dal S. Padre; che fu la

risposta dei fatti del tutto contrarii ai suoi detti.

Gli risponderemmo ben noi con qualche piacere, se non sapessimo

per esperienza che egli con noi poco ama di corrispondere. Infatti,

come dicemmo, noi aspettiamo ancora la risposta alia lettera che gli

indirizzammo a Napoli, per le stampe della Civilta Cattolica. Perche

dunque gliene scriveremmo ora un' altra
,
che rimarrebbe probabil-

mente senza risposta come la prima? Per ora dunque non rispon-

diamo a lui. Solo daremo qui un qualche cenno ai nostri lettori di

alcune gemme piu preziose, da noi trovate in questa sua lettera al

sacro collegio dei Cardinali.

E in prima piacerk ai bibliofili il sapere do di che egli informa il

mondo letterario e politico alia pagina 38 nella nota. II soltoscritto

Ludovico Bertocchini tiene pronto il suo quinto opuscolo, il quale

Insieme agli altri quattro ed un prolegomeno ,
former^ un sol volu-

me col titolo 77 Mio Esilio II frontespizio di quest'ultimo opu-

scolo e molto lusinghiero ; ed ogni pagina vi risponde lealmente :

// Papato ,
I
9

Italia e la Monarchia salvati. In esso e definitiva-

mente sciolta la questione nel modo accennato nella presente lette-

ra. L'autore, come meglio pote, vi svolse pensieri gravissimi e

prepotenti ragioni, relative alia situazione presente ed avvenire del-

T Italia. Yi sono rivelate verita molto importanti ed utili per la Chie-

sa, per lo Stato e per la cristianita, II tutto e detto in otto distinti

capi, e sono I nostri dolori II disinganno successo Lc leggi

del cosmo morale La nostra democrazia II gran problema sciol-

to II problema dimostrato II gran bene ottenuto I yantaggi
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della nuova situazione Auguriamoci cli poterlo rendere quanto

prima di pubblica ragione.

Ci viene Y acquolina in bocca al solo pensare die quanto prima

sarerao in possesso di questo gioiello letterario e politico, pieno cU

pension gravissimi, appoggiato a ragioni prepotenti, in cui saran-

no rivelate verita molto importanti cd iitili: opera che, inoltre,

per colmo d' importanza, sara dimsa in otto distinti capi, e sara

corredata di un frontispizio lusinghiero. Per ora siamo ridotti a

potere soltarito spigolare nel presente opuscolo.

Dove in sul bel principio troviamo che (pag. 1) * Gesuiti della

Civilta Cattolica, contro la yolonta del Pontefice, che loro racco-

mando di usare moderazione verso Ludovico Bertocchini, Y autore

della verita a Pio IX , credettero con insolenza confutarlo . Egli

poi, Ludovico Bertocchini, sa che con quel suo primo scritto avea

falto ncl Santo Padre una felice impressione . E con tutto questo

(vedete come va il mondo!) i Gesuiti della Civilta Cattolica, che

hanno disubbidito al S. Padre, continuano a scrivere in Roma. Lad-

dove Ludovico Berlocchini ,
che fece sopra il Papa una felice im-

pressione, e costretto a scrivere in Napoli la storia del suo esilio. Per

fermo noi compatiamo all'esule; e, se stesse in noi, lo lorneremmo

in patria ;
dove osiamo guarentire che non produrrebbe altro effet-

to, che di eccitare un poco di iunocenle curiosita. Ma certamente e

da pregar Dio che Ludovico Bertochini non produca mai piu felici

impressioni su nessuno. Altrimenti
, dopo 1' esilio, chi sa che cosa

gli polrebbe ancora capitare!

Ci conforta pero il pensiero che egli si trova in Italia. Ed oggi

(dice egli stesso a pag. 8), a come le cose sono ridotte, ove si tro-

va gente piu cristiana dell'italiana, ove Governo piu deferente, ove

Sovrano piu pio e devoto ? E chiaro che e una grande consolazio-

ne, nella sventura dell'esilio, il poter almeno vivere in mezzo a gente

cristiana, solto un Re divoto e pio, e, quel che piu monta, fuori di

quel sepolcreto (pag. 18) che dicesi Roma papale dove, come si

sa, la gente non e cristiana, e il Sovrano e si poco divoto e si poco

pio, a paragone di quell' altro.

In quel felice soggiorno il Bertocchini si e sentito ingrandire le

idee. Odasi come a pag. 18 descrive le vie ferrate. Macchine mos-
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se dalla forza ignifera (voleva dire yaporifera) le quali relicolando

in terra (voleva dire.... che cosa ?) e nella longitudine e nella lati-

tudine trasportano gli uomini (ed anche le bestie} da im punto al-

1'altro, e co! loro fischio, chc io direi piuttosto fischio di pace che

di allarme, vanno proclamando per ogni angolo della terra il gran

precetto dell'Apostolo della carita : Unitevi ed amatevi perche voi

siete fratelli. Cosicche si puo credere chc il Bertocchini, quando

sente il fischio di pace di una locomoliva, le corre incontro per ab-

bracciarla.

Egli poi ha anche veduli in Italia (pag. 19) fili elettrici che

traversano la terra
, (voleva dire che la corrono) e sopra i pun-

ti piu salienti della moderna civilta il liyellamento dei popoli ogni

giorno piu accentato e progressive , (ed e in verita un progres-

so nuovo questo livellamento prodotto dai punti salienti !
)
ed ha

imparato che (ibid.) le idee furono in ogni tempo le motrici, il

yeicolo del cammino dell' umanita . Tutte cose che a Roma non si

vedono e non si sanno: o almeno non si sanno esprimere con accoz-

zamento di parole cosi maravigliantisi di trovarsi vicine, senza com-

porre nessun senso intelligibile. Ma forse questa e la nuova lette-

ratura che il Bertocchini yalicina all' Italia risorta. Slia attento il

lettore e udra marayiglie. In questo secolo (pag. 20 e 21) si trova

uno sforzo ed una tensione per irradiarsi di credenze e ccnrvinzioni

generali e comuni a tutti i popoli. E solo per questa ragione la let-

teratura e per diventare grande, quanto lo fu la greca e la romana.

Si vede che il Bertocchini non e finora irradiate dalle idee comuni

a tutti i popoli.

In Italia il Bertocchini, ollre la meccanica c la letteratura, ha

imparata anche la storia contemporanea. Egli sa, per esempio, che

doyunque (pag. 10) si hrvio il Sillabo, il razionalismo alzo la testa,

e si osservo che ove i Yescoyi vollero zelare oltre il do\ere quella

produzione loiolita, ivi con piu efficacia aumento il numero dei liberi

pensatori . Donde si ricava che in nessun luogo come in Boma de\o-

110 ora fiorire i liberi pensatori, non essendovi luogo dove il Yesco-

TO locale abbia zelato piu che qui quella produzione loiolita. Egli

sa ancora che Mentana (pag. 1 2) fu un passo insipiente e fatale .
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Lasciarao stare la graziosa metafora di far di Mentana un passo. Ma
non e pellegrina erudizione questa, che Mentana sia stata un passo

insipiente e fatale per Roma? Giacche questo intende dire il Bertoc-

chini. Mi dica vostra Eminenza (dice egli) quando io scriveva la

mia prima e seconda lettera, era cosi caclulo e prostralo il prestigio

di quell' autorita, che tutta si rafforza nella stima e nell'affetto dei po-

poli, come fu dopo Mentana? I venituri (come dice il Bertoc-

hini a pag. 12, volendo dire i posted) non vorranno credere die ci

sia stato al mondo un uomo cosi obeso
(
come dice il Bertoe-

chini a pag. 13, volendo dire stolto) da non aver veduto quello che

perfino i liberali hanno capito, doe che Mentana fu un gran trion-

fo per la Chiesa ed un gran castigo dei garibaldini e dei lor pro-

lettori.

II Bertocchini ha imparato anche la politica e sa di certa scienza

die torno a ripeterlo (pag. 15 ), per parte del Governo italiano

2ion ci e nulla a temere
;
volendo dire che Roma e sicura da que-

sto lato. Bensi egli vede il pericolo nel partito spinto volendo

dire spinyitore. Dove e chiaro che il Bertocchini e solo in Italia ad

ignorare che quanto si fece e si tento contro Roma, fu fatto e tentato

dal Governo italiano, che nascondeva pero la mano e spingeva in-

nanzi il partito spinto. Vero e che a pag. 9 il Bertocchini sa che

la corrente moderata e nel suo decrescere, ed invece la corrente

spinta ogni giorno ingrossa . Ma do non prova altro se non che la

sua sapienza di governo, la quale consiglia ad entrar in accord!

colla parte che e nel suo decrescere, quasi dicesse : Badi
,
Emi-

nenza, che, se ella fara come dico io, fara un buco nell' acqua .

Egli sa ancora che (p. 23) la pleuitudine de' tempi e presso a

succedere, e guai a chi Tattenta! La sua forza latente scagliera in

alto qualunque ostacolo. E per sonare il gran momento (un mo-

mento che suonal) che Roma sara riconquistata all' Italia, all' Euro-

pa ,
alle liberta della scienza

;
cioe alle macchine ignifere, ai fill

che traversano la terra, ai fischi di pace, ai punti piu salienti e cio

nonostante livellati, alle idee veicole del cammino e ad altrettali ma-

raviglie.

E sapendo il Bertocchini queste cose di certa scienza, e volendo t

per l
f

amor ch' egli porta a Roma papale, avvisarla e porla in pen-
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siero del perieolo cbe corre; Ecco il difficile (dice egli a pag. 26),

ma non Vimpossibile. Due sono i mezzi. II mezzo prossimo riguarda

il presente, c il remote 1'epoca dei novendiali . Yolendo dire che

Roma si puo salvarc o dal Papa presente o dal futuro, Ma il mezzo

da usare e* uno solo: V accordo coi liberali. Proclami il Papa (pa-

gina 30) le ragioni dei popoli, la sovranita delle nazioni, e con ci6

iniziera la terza era della civiltiSi mondiale . So il Papa presente

TUO! far questo ;
bene : il Bertoccbini allora non cerca altro. Ma

se non si pu6 ottenere questo mezzo prossimo: allora il Bertoc-

cbini propone il remoto, cioe Yepoca dei novendiali: Se all'altuale

Pontefice (pag. 28) non e dato di compiere una lanta opera, nel fu-

turo conclave, il voslro senno (o Cardinali) e la vostra prudenza, sa-

pra scegliere 1'eletto di Dio .

Or qual sara questo eletto di Dio? Noi non vorremmo troppo scru-

tare le parole sibilline del Bertoccbini a questo proposito. Ma non

possiamo negare, cbe dal contesto e daU'esame attento di certe sue

espressioni, ci pare cbe il Bertoccbini proponga s& medesimo per

candidato al Pontificate romano. Ecco i nostri argomenti.

In primo luogo il Bertocchini sa e conosce di certo il vero modo

di salvare il Papato. Cio egli dice nella nota a pag. 88, dove ancbe

d promette un libro in otto distinti capi, e stampato col titolo ntolio

lusinghiero seguente : // Papato, I' Italia e la Monarckia sahati.

E non essendosi fidato di se il Bertocchini ed avendo preso consi-

glio da altri, questi 1'hanno assicurato cbe egli ha ragione. Diffi-

dente di me (p. 27) volli sottoporre il mio pensiero a due dotti ed

eminenti personaggi, il primo un grand' uomo di stato, Y altro un

ecclesiastico insigne, ed inconsapevoli Fun dell'altro, entrambi pro-

nunziarono il loro verdetto cbe perfettamente trovai conforme ed

tmisono : esso si compendia in queste poche parole o fare come

voi avete scritto, o andare incontro ad una grande rovina. Ecco

dunque un primo argomento per dimostrare che il Bertocchini ha

da essere il Papa venituro ;
se pure il Papato ha da essere

salvato.

In secondo luogo il Bertocchini ha una specie di rivelazione del

bisogni della Chiesa e del secolo. 6 vero, Eminentissimo (dice
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a pag. 33), ch'io ben poco valgo : ma la Yerita non prende il suo

valore dal nome eke sotto vi si firma, ma bensi da quelle idee in-

corruttibili che in essa s'incarnano. Essa, questa figliuola del Pri-

ino Vero, questo eandore della Eterna Luce, non scmpre si rivela

ai graiidi dottoroni: vi sono taluni ved, a cui troppo soslanzialmen-

te siannette il bene deH'uinanita; cotesti veri si rivelano ai sem-

plici. Ecco dunque qui uno, il quale non si puo negare che non sia

semplice, il quale insinua che egli e depositario di taluni veri a cui

troppo sostanzialmente si annette il bene dell' umanita. Sarebbe

un peccato non dargli il mezzo di beatificare 1' umanita intera. Giac-

che la provvidenza, come nota il Bertocchini pag. 34, non c' in-

viera al certo telegrammi dal cielo, che facciano conoscere agli

uomini le sue novelle disposizioni . Quando si vede che v' e un

nomo provvidenziale che conosce i tempi ed ha in pronto un opn-
scolo distinto in otto capi, la cosa parla da se.

E come negare che sia uomo provvidenziale il Bertocchini, che,

con uno sguardo da aquila, vede tutti i mali del secolo, e ne ha in

mano il rimedio? Eminenza
,

dice egli a pag. 42, dia meco un

rapido sguardo all'Europa. La osservi: essa e ridotta ad un vasto

quartiere, ed e per cangiarsi in campo di sterminata guerra. Ebbe-

ne chi disarmera colesti forsennati? Chi si porra fra loro, e dira ad

essi la taumaturga parola: abbracciateyi, che voi siete fratelli! Chi

sara quest' angelo della pace ?

Qualcheduno credera che quest' angelo di pace debba essere la

macchina mossa dalla forza ignifera che col suo fischio di pace va

proclamando per ogni angolo della terra il gran precetto dell'Apo-

stolo della Caiita: unitevi ed amatevi . Ma no. Questa volta il

Bertocchini lascia in pace le macchine a vapore, e dice che: Co-

stui (pag. 43) sara quel Pontefice, che proclamando alia terra il

trionfo completo della nazionalita, e la fratellanza delle nazioni co-

me il gran dogma sociale dell' avvenire, e fattosene coir esempio e

colla parola propugnatore supremo, aprira un' era novella di pace

stabile, di giorni fiorenti, onde T umanita in un evo di generazione,

attender possa pacificamente al progresso morale e consorziale, a

cui la chiamano i suoi alti destini .
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Ah si! La cosa e evidente. UnPonteficc capace di dire tante cor-

bellerie in si pochc parole, non puo essere che Ludovico Bertocchi-

ni: Eminentissimo, dice egli stesso a pag. 48, la prego di consi-

derare se le venne mai dato di trovare im uomo, ncl quale lanto cat-

tolicamente si pronunziasse il senlimento liberale, e tanto liberal-

mento si acccntassc il sentir catlolico, ed avesse il coraggio di ma-

nifestarlo? Or bene; o quest! due sentimenti cioe religioneeliberta

sono omogenei, si armonizzano, si compenetrano, ovvero io mi sono

un uomo eccentrico, una testa squinternata, una stravaganza in ter-

mini . E siccome questo non e possibile, resta che Ludovico Ber-

tocchini sia il Papa venituro il quale aprira I'evo digenerazione.

E come Papa avvenire gia parla il Bertocchini, quasi auctorita-

tem habens, in istile confidenziale, al sacro Collegio, con quel fare

paternalmente proteltore, con cui un vecchio maestro di scuola tratta

coi suoi scolarucci. Per carita, Eminentissimo (pag. 10), gli parlo

proprio da amico: non portiamo 1' intolleranza fino al cinismo. Emi-

nenza (pag. 11), la mi creda; non proseguiamo in questo metro.

Eminentissimo (pag. 16), non c'illudiamo. Eminentissimo (pag. 17),

La mi creda: gli parlo col cuor sulle labbra. Eminentissimo (pag. 25),

non aspreggiamo, non portiamo V irritazione, non pregiudichiamo

ulteriormente. Eminentissimo (pag. 41), senno dunque! In nome di

Bio finiamola! La prego (pag. 47), non perdiamo phi tempo. E

cosi va per tullo 1' opuscolo parlando coi Cardinal!, quasi egli gia

fosse uno di loro ed anzi il loro Decano. Nella qual qualita credia-

mo che parli a pag. 4, dove esorta i Cardinali a benignarsi di ac-

cogliere la presente con deferenza .

Bisogna pero lodarlo che, dei famosi Vede^ ,
dei quali avca

fatto si largo uso nella sua Lettera alia Civilta Caltolica, della quale

parlammo a suo tempo, non glien' e scappato piu in questa lettera

ai Cardinali che un solo, e proprio a caso e senza sua colpa e saputa

a pag. 10. Yeda, Eminentissimo, io son d'opinione con quel che

segue. E con cio diremo anche noi, com' egli a pag. 48: Eminen-

rimo, la lettera (cioe la rivista) e finita .
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II.

Institutiones luris canonici', quas in scholis pont. Sem. Rom. et

Coll. Urbani tradidit clarissimus professor DE CAMILLIS

Parisiis, apud Ludovicum Yives, 1868. Tre volumi in 12.

dipag. 356, 356, 300.

Questo corso, benche stampato a Parigi, apparliene di buon di-

rilto alia PJvista della stampa italiana, siccome opera postuma del

professore romano, don Giuseppe De Camillis, non ha guari defunto.

La terza parte invero, De iudiciis, che non trovavasi nei manoscritti

lasciali dal De Camillis, e opera d'altra raano perita, cioe d'un pro-

fessore francese, cui si rivolse 1'editore Vives, per dar Vopera com-

piuta. Se il giovane professore De Camillis non fosse stato precoce-

mente rapito da morte, avrebbe di.certo perfezionato il suo lavoro;

ma anche nello stalo, in cui lasciollo, e tale, che ben merita una

speciale rivista, come fece La Scienza e Fede di Napoli, nel suo

quaderno 427 dello scorso Gemiaio.

Cio che rende singolarmente pregevole questo corso si e T ordi-

ne scientifico, onde sono trattati i varii argomenti che formano Tog-

getto del gius canonico. II De Camillis col suo ordine scientifico ha

recato un vero vantaggio ad una scienza, che pur lanto richiede di

erudizioue positiva, ed ha dato al suo corso un nuovo aspelto al

confronto di tanti altd, che ne abbiamo, lutli generalmente eseguiti

suir idea del celebre giureconsulto Giovanni Lancellotti.

Si sa che a similitudine delle istituzioni civili pubblicate dali'im-

peratore Giustiniano, che fanno parte del corpo del dritto civile, il

Lancellotti, sotto il pontificato di Paolo IV, concepi il disegno di un

libro d' istituzioni canoniche, le quali potessero ottenere per appro-

vazione pontificia quel grado di autorita nella giurisprudenza ca-

nonica, che avevano le istiluzioni di Giustiniano in materia civile,

e che contenessero come il fiore delle tanle eanoniche disposizioni

a' suoi tempi in vigore. II Lancellotti, incoraggiato dal sommo Pon-

tefice, si accinse alia difficile impresa e termino il suo lavoro prima
che avesse compimento la nuova legislazione del Concilio tridenti-

no : ed anche percio, queste istituzioni non ottennero la sperata ap-

provazione ed autorita che 1'Autorc erasi ripromessa. Tuttavia perche
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un cotal lavoro, riconosciuto di grande merito, non rimanesse al tut-

to dimenticato, si pubblico per qualche tempo a guisa di Append!-

e al sesto delle Decretal! di Bonifacio VIII. Secondo Y idea del

Luncellotti. nell' et& specialmente a noi piu vicina, molti canonist!

si accinsero a scrivere e pubblicare corsi di canoniche IstituzionL

Ouelle che acquistarono niaggior celebrita all' eta nostra, sono le

Istituzioni di monsignor Giovanni Devoti, le quali realmente conten-

gono in sunto e con molta accuratezza quasi tutte le canoniche

disposizioni, espresse o dedotte dalle Decretal! e dal Concilio tri-

dentino. II metodo che tennero questi canonist! fu sintetico, inol-

to facile ed acconcio per coloro che devono apprendere i primi

elementi di qualunque scienza; e seguirono, chi piu chi meno, Tor-

dine delle materie, come vengono esposte nelle Decretali.

Ora il ch. professore De Camillis nei tre volumetti delle sue Isti-

tnzioni che abbiamo annunziate, segui tutt' altra via, altenendosi ad

un metodo quasi tutto analitico. Egli per lo piu si parte da un prin-

cipio o fatto piu o meno generale, e ne trae deduzioni e ne considera

gli effetli : quindi viene sviscerando 1' intera materia con molte, e

forse troppe, divisioni e suddivisioni
,
fmo alle ultime conseguenze.

Lavoro per verita nuovo e di molto studio e di profonda meditazio-

ne; che anzi sembra che 1'Autore, piultosto che dare un llbro d' Isti-

tuzioni canoniche ad uso delle scuole pei principianti, volesse piut-

tosto preparare per se una traccia di un grande trattato di giuris-

prudenza canonica, collegando in ispecial modo ad unM le molte e

varie materie
,
che da canonist! vengono piu comunemente esposte

secondo V ordine delle Decretali.

Cio che primeggia in questo suo lavoro, e in cui TAutore cer~

tamente si distinse
,
sono le viste general! istorico-giuridiche in

tulto il campo della giurisprudenza canonica dai primi secoli della

Chiesa infino a noi. E per questo e di gran pregio la prima parte

del primo volume
,
che egli appello Loyica specialis Inns canonici.

II primo libro: De fontibus luris canonici sen de legibus, vien di-

viso in due sezioni : nella prima trattasi delle varie qualita di leggi,

delle loro proprieta e delle pene o sanzioni ecclesiastiche : nella se-

conda traltasi delle varie collezioni di ecclesiastiche leggi, dalle piu

antiche fmo alle recenti, si nella Chiesa greca e si nella latina.
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Con brevi osservazioni istorico-giuridiche, sono esposle dap-

prima quelle due antichissime collczioni clie vengono sotto il nome

di Costituzioni apostoliche e di Canoni apostolici : quindi si passa-

110 a rassegna le varie collezioni della Chiesa grcca, cioe la collezio-

ne delta di Teodoreto, 1'allra di Giovanni antiocheno, la Collezione

trullana e la foziana
;
e si determina e si circoscrive in ciascuna la

forza della loro autorita : finalmente si esaminano le antiche colle-

zioni eke si fecero nella Chiesa latina, la Dionisiana e la Isidoriana,

determinandosi parimente la loro autorita.

Con questo chiude il ch. Aulore la prima epoca chiamata dai Ca-

nonisti di dritto antico. Succede quindi 1'epoca del dritto nuovo, clie

prende principio dalla collezione notissima, sotto il nome di Decreto

di Graziano: ed accennate le varie collezioni eke appresso ne se-

guirono, si viene ad aprire la storia delle Decrctali di Gregorio IX,

che colle susseguenli formarono, sollo il norae di Decretali, quel

corpo di Drilto lultorainuso nella Chiesa lalina. Tulle queste colle-

zioni formano 1'epoca chiamata dai Canonisli di Dritto nuovo.

La terza, delta di Dritto novissimo, si apri col Concilio Tridenti-

no, che e il codice priucipale della Chiesa nell'ela nostra. Yiene quin-

di 1'Autore indicando le varie collezioni, che contengono piu o me-

no il vario svolgiraento di questo codice, come sono la collezione

delle risoluzioni autenliche della S. Congregazione del Concilio
,
le

decisioni rotali
, come ancora le mollc Cosliluzioni del romani Pon-

lefici conlenute nella collezione del Bollario ecc.

Compiuto cosi il primo libro della Logica speciale del Drilto ca-

nonico sulle leggi, viene il libro secondo, che e tullo didascalico,

sulla retta inlerpretazione delle leggi. Ma sarebbe cosa lunga e no-

iosa il discendere anche qui ai particolari. II cenno, che abbiam da-

to del primo libro, puo baslare a far concepire una giusta idea del

merilo scienlifico di quesle islituzioni. Non vogliamo dissimulare che

qua e cola vi s'inconlrano delle frasi o asserzioni che sembrano me-

no esalte, le quali per altro o sono rettificale nello svolgimento del

discorso, o sono di ragione condonabili in un' opera che non ebbe

dall'Autore T ultima mano, e non meritano di essere indicale singo-

larmenle in una breve rivista.



COSE SPETTANTI

AL FUTURO CONGILIO

i.

OFFERTE E PREGHIERE ED ALTRE PIE OPERE
PEL CONCIL10 ECUMENICO

l.Proposta di offerte fatta dal Bien Public 2. dall' Unita Cattolica

3. dallo Stendardo Cattolico 4. Pie associazioni in Verona 5. Pre-

ghiere ed altre pie opere 6. Omelia del Card. Amat.

1. Uno dei segni piu eloquenii del movimento cattolico sono ora le

preghiere e le tante opere di pieta cristiana, che si fanno per ogni do-

ve a pro del Concilio. Noi raccoglieremo alcune notizie di quest! fatti,

e senza faryi sopra molte riflessioni del nostro
,
lasceremo parlare al-

tri giornali. A cominciar dalle offerte, ci e impossibile di registrare an-

che solo i nomi dei fogli cattolici che pubblicano le liste di tali contribu-

zioni
; ma, a saggio delle altre, sceglieremo quella cbe fu aperta dal Bien

Public di Gand il 2 Luglio, festa della Yisitazione, e cbiusa il 15 Ago-
sto, festa deirAssunta.il Vescovo di Gand, monsignor Enrico Fr. Bracq,
islitui una commissione diocesana per tali offerte, ed egli stesso si mise

in capo alia lista per mille francbi. L'appello della commissione, pubbli-

cato dal Bien Public (7 Jmllet] diceva con eloquenza calda di cattolici e

patrii affetti: La carita sara ancor questa volta Yinterprete della nostra

fede e mostreremo coi fatti il grande interesse cbe prendiamo nel prossi-

mo Concilio... Noi facciamo appello al cuore dei Fiammingbi, alia lor fede

sempre ferma e sempre attiva, al loro amore per la S. Sede. Essi re-

steran sempre degni del loro passato, e il nome fiammingo, dopo di es-

sere stato scritto a lettere di sangue nel glorioso martirologio dei difen-

sori del Papato, sara pure scritto a lettere d'oro negli annali, cbe ridi-

ranno alia posterita il piu grande avvenimento, di cui il mondo sia stato

lestimonio fin da tre secoli. AH'opra adunque, e la generosita delle no-

stre offerte mostri come noi sappiamo credere, come sappiamo amare!

Le colonne del Bien Public nel Luglio e nella prima meta d'Agosto in

iO liste registrarono le offerte venute Jogni parte della diocesi, e il
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16 Agosto, dopo il di dell'Assunta, il benemerito tbglio diede il suo re-

soconto generate con queste parole : Noi chiudiamo quest' oggi le no-

stre liste di offerte pel Concilio ecumenico. Le somme raccolte dal Bien

Public, coraprese le offerte indirizzate alia Godsdienstige Week, salgono a

franchi 72,941-64. Si son parimente formate altre liste di numerose sot-

toscrizioni. A St-Nicolas
,

i giornali Het Land van Waas e De Klok ban

raccolto 5,390 franchi. Ad Alost, la sottoscrizione aperta dal Denderbode

e giunta alia cifra di franchi 2470. A Termonde, YOnpartydige e il Katlio-

lyke Belg registrano una somma di 2500 franchi. Noi segnaliamo quest!
risultati con un yivo sentimento di gioia. Essi fanno onore alia fede e al-

ia carita della nostra Fiandra; essi attestano come il grande atto di

Pio IX nel convocare il Concilio, ha agitati i cuori : essi infine sono pre-

sagio dei felici effetti di questa augusta assemblea dell'Episcopato, co-

me i fiori annunziano i frutti. Prepariamci ora in ispirito di preghiera e

di sommessione a ricevere le infallibili decisioni della Chiesa riunita

sotto la presidenza del suo Capo. Noi sappiamo che i decreti del Con-

cilio saranno dettati dalla Verita eterna e che dalla Yerita ci verranno

la liberta e la pace. Attendiam questa luce, senza vane preoccupazio-

ni, con intiera semplicita, con ferma speranza. Cosi, dopo di aver con-

solato il cuor di Pio IX colle testimonianze della nostra carita, lo fare-

mo altresi contento colla pruova d'una ubbidienza figliale . Questa of-

ferta della diocesi di Gand ascese poi, coi supplementi degli stessi fogli

e del De Vrede, a fr. 90,180 22, ed e una delle tante che dimostrano la

generosa carita del Belgio
l

, che puo proporsi ad esempio ad altre na-

zioni cattoliche.

2. L'Unita Cattolica (28 Luglio) proponeva il bell
1

esempio di Gand,
come stimolo agli Italian! per le loro offerte in omaggio ed in aiuto al

Concilio ecumenico. Gia fin dalla pag. 98 di questo volume annunziam-

mo che T Unitd Cattolica si era fatta promotrice di queste offerte, se-

condo la proposta mossa dal patrizio torinese, conte Cesare France-

setti, in una sua lettera del 15 Maggio. L'Unitd col solito zelo organo

1 L' Unild Cattolica
,

del 51 Agosto, da un cenno della generosa carita del Belgio con

qitesto articoletto- <i Le Opere pontifide nel Belgio, 11 Bien Public descrivc una rinnione

del comitati delle Opere pontiiicie del Belgio, che ebbe luogo a Malines, il 48 Agosto, nei sa-

loni dell'Arcivescovato, sotto la presidenza di mousignor Dechanips, Per Opere pontificie qui

s'intendono quelle che hanno per iscopo le strenne al Santo Padre, le reclute degli zuavi,

1'armamento delle truppe romanc ed i servizii speciali die vi si annettono. II Danaro di san

Pielro non vi e comprcso, formando un ;

opera speciale. La scduta si apri con una relazione

del presidente generale, conte di Villerraont. Eccone alcune cifre; Nel 4 868 le strenne ascc-

scro a 88i,J>5< franchi; 885 nuovi zuavi vcnncro spediti a Roma a spese del Comitato, e

830 riinpatriati, essendone spirato il servizio : 5,000 fucili ad ago Remington, 2 uiilioni di

cartncce
, -40,000 kilogrammi di polverc e varie macchine vennero fornite. Le spese ascese-

ro a 492,300 franchi; in cassa al 4 Gennaio 1869, franchi 592,000, gia destinati ad armi

in vie di fabhricazione. L'Arcivescovo fece poi un discorso applauditissimo, in cui nurro le

vittorie della fede attiva e zelante.
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un modo per queste offerte, alquanto diverso da quello dell' 11 Aprile, e

cosi lo annunziava nel suo numero del 10 Giugno: II supplement),
che oggi ricevono i nostri associati, contiene due pagine bianche c nu-

merate che, tolte dal foglio, ne formeranno un altro di minor sesto e

servira per la raccolta delle offerte in omaggio ed in aiuto al Concilio

ecumenico. Ogni padre di famiglia, secondo la bella proposta del conte

Francesetti, dee farsi collettore. Sono duecento cinquanta oblazioni che

contieue ogni foglio, e tutti avranno altrettanti amici e conoscenti da

ottenerne il nome e 1'oblazione. Come abbiamo gia annunziato, non si

stamperanno ne i nomi, ne le oblazioni parziali, ma il solo nome del

collettore colla somma totale delle offerte. Poi tutti i fogli (segnati di

propria mano dagli oblatori) si raccoglieranno in volumi da deporsi ai

piedi del Santo Padre Pio IX 1'8 Dicembre, giorno della festadeH'Imma-

colata e deirinaugurazione del Concilio ecumenico .

Nel numero seguente del 20 Giugno aggiungeva questa calda racco-

mandazione: Dobbiamo scrivere i nostri nomi in volumi da deporsi a' pie-

di di Pio IX. A que
1

volumi, piu presto che non si crede, dovrassi ricor-

rere per sapere chi amo la Chiesa nei momenti della persecuzione. E sara

sempre un onore per le famiglie italiane 1' essere registrate ne' document!

del Concilio che resteranno in Vaticano. Chi non vorra procacciarsi un
onore cosi segnalato? Chi non vorra scriversi in questo libro d'oro della

fede cattolica? Chi sdegnera un'occasione cosi opportuna per acquistare
un vero titolo di nobilta in faccia a Dio ed anche in faccia agli uomini?

Passeranno i secoli, ma la fede proclamata dal Concilio del Yaticano non

passera, come non passo la fede nicena. Or con quale giubilo i nepoti

potranno dire : Al grande Concilio hanno preso parte anche gli avi no-

stri col loro omaggio e colle loro offerte ! noi veggiam nulla, o que-
sta nuova sottoscrizione dovra vincere le precedent! per moltiplicita dei

nomi e copia di oblazioni. L'imminente Concilio non avra, come gli altri,

il concorso dei Sovrani, ma quello migliore dei popoli. 1 Sovrani soventi

volte attraversarono Topera della Chiesa, ed i popoli invece Taiuteran-

no. Coraggio, Italiani : Al Concilio ecumenico ! Al Concilio , protestando
fin d'ora tutta la nostra sottomissione ai suoi oracoli

;
al Concilio, offrendo

al Papa ed a'Vescovi Taiuto delle nostre sostanze. La sottoscrizione no-

stra innanzi tutto e un omaggio, po'i un aiuto. Giacche i Re hanno rin-

negato la propria sovranita cedendola al popolo, questo Teserciti piu

degnamente, mettendola a servizio della Chiesa cattolica. E come Fltalia

ha il privilegio d'essere la sede del Concilio, cosi abbia anche T onore

d
1

essere stata la nazione che piu lo soccorse col voto del suo cuore, col-

la sottomissione della sua mente e colla generosita delle sue oblazioni .

Poco appresso, nel numero del 7 Luglio, YUnitd annunziava cosi il ri-

cevimento del primo foglio: La posta ci reca quest' oggi il primo foglio

dei volumi che saranno deposti ai piedi del Santo Padre Pio IX il giorno

8 Dicembre. Appartiene alia diocesi di Napoli ed alia parrocchia della
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Cattedrale. Contiene duecento cinquanta firme e una offerta totale di li-

re 116 07. Ne fu collettore Antonio Caracciolo de' marches! di Arena

11 quale proslrato umilmente ai piedi di Sua Santita Pio IX Papa-Re ?

implora per lui e per i soscritti al presente modulo una particolare bene-

dizione . I nostri Yolumi non poteano cominciar meglio. La proposta,

partita da Torino, trova pronta esecuzione nella cattolica e nobilissima

citta di Napoli. II patriziato subalpino si unisce col partenopeo nel soc-

correre Pio IX, e nel rendere omaggio e porgere aiuto air opera piu

grande dei tempi nostri, il Concilio ecumenico .

Napoli si e poi segnalata in queste offerte, come puo yedersi nella stes-

sa Unita Cattolica (20 Luglio e 20 Agosto) ;
e vi si e stabilita una nobile

Commissione che ha fatto stampare altri moduli di firme di soli 50 nu-

meri, per maggior agio dei collettori, e per riunir poi in un solo vplume
i nomi degli oblatori della citta e diocesi di Napoli.

Certamente questi yolumi di firme, in omaggio e in aiuto del Conci-

lio, come quelli che si son yeduti qui in Roma per la festa deiril Ap ri-

le, resteranno nell' Archivio yaticano qual monumento perenne della de-

yozione dell
1

Italia e del mondo alia Sede di Pietro e alia Chiesa cat-

tolica. V Unita Cattolica (30 Luglio) recaya ad esempio il bel volume man-

date da Como al S. Padre colle firme di cento sacerdoti e di settemila sei-

cento fedeli
,
che nell' 11 Aprile avean per Lui celebrata la S, Messa o

fatta la Comunione : e noi aggiungiamo un nuovo esempio ,
che ab-

biamo lott' occhio, cioe il numerosissimo elenco dei sacerdoti siciliani che

offrirono in quel di
,
in tutte le diocesi dell' isola, 1' incruento sacrifizio

per 1' augusto Pontefice (V. la tromba Sicana. Focjlio della sacra al~

leanza del clero siciliano. Suppl. al n. i).

Ma a che recare esempii? A tutli e noto che yolumi di firme con gene-
rose oblazioni yennero non solo d' Italia, ma da ogni parte del mondo;
che se yi fu gente che si segnalo in quegli indirizzi, si fu la cattolica na-

zione germanica, che mando tante e tante migliaia di firme da far per-

donare e mettere in dJmenticanza le poche firme agli indirizzi di Coblen-

2a e di Bonna. Se non che, se volessimo recare un esempio piu oppor-
tune e domestico a promuoyere questa nuoya sottoscrizione della Unita,

Cattolica basterebbe fare appello ai cento e piu Supplementi della stessa

Unita Cattolica pel denaro di S. Pietro, ciascuno de' quali contiene cen-

tinaia di firme di devoti oblatori. Altrettanto e piu ci promettiamo dr

queste nuove offerte al S. P. Pio IX in omaggio ed in aiuto al Conci-

lio ecumenico.

3. Come 1' Unita Cattolica di Torino si e fatta.promotrice delle offerte,

secondo la proposta dei patrizio torinese, conte Francesetti, cosi lo

Stendardo Cattolico di Genoya si e pur fatto promotore di una simile

unione di preghiere e di offerte, secondo la proposta del P. Antonio Ri-

vara, sacerdote genoyese. Anche noi fin dal secondo quaderno di Gen-

naio (pag. 230) annunziammo quell'Appello di un Sacerdote genovese set-
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tuagenario a tutti i sinceri e zelanti cattolici dell'universo, divoti di Ma-
ria SS. Immacolala. A quell

1

Appello, scritto T8 Dicembre, lo zelante

sacerdote, appunto sei mesi appresso, TSGiugno 1869, aggiunse un nuo-
TO eccitamento con un altro foglio intitolato : Una postilla all'Appello
unicersale dell' 8 Dicembre 1868 pel futuro Concilia ecumenico, rinvigo-

rendo, ora che il tempo si appressa, la primiera proposta di caritateyoli

offerte e di 12 Ave Maria, da reci tarsi il giorno stesso in cui si fa Tof-

ferta, o anche ogni di sino al terminar del Concilio, secondo la diyozione

di ciascuno.

Lo Stendardo Cattolico, che fin dal principio fu T organo principale di

questa proposta, espose poi in due numeri del 24 e 25 Luglio il modo

pratico di attuarla gcneralmente. Noi diffondiamo, dicea, e mandiamo

oggi ai nostri lettori una pagella, portante dodici distinte caselle per le

offerte di dodici distinte persone, ciascuna delle quali unira alia propria
offerta la preghiera indicata. . . . Inyitiamo i nostri associati cui man-
diamo le pagelle numerate a volersi acquistare il merito di limosinare pel

sommo Ponteh'ce, costretlo a ricevere le limosine dei fedeli
;
e li preghia-

mo rimettercele munite del nome di dodici fedeli che si gloriano di pre-

gare pel sommo Pontefice e di offerirgli quella offerta qualunqne che

consentono le loro sostanze. Coloro fra essi che per avventura nol potes-

sero, vogliano ritornarci prontamente la loro pagella, affinche possa es-

sere affidata ad altra persona. Questo semplice organismo ci promette
un felice successo: specialmente ci piace quel numero si discrete di soli

12 nomi in ogni pagella, onde non riuscira difficile troyar collettori, e

parimente ci piace T ayvertimento agli associati di rimandar la pagella,

anche in caso che non si facessero collettori, per affidarla ad altra per-

sona, sicche, per quanto e possibile, niuna delle pagelle numerate vada

sperduta. Lo Stendardo Cattolico fu lieto di pubblicare le prime liste it

3 Agosto; e il G e il 13 Agosto aggiunse nuoyo stimolo a queste offerte

col pubblicare le bellissime risposte del S. Padre agli indirizzi e alle of-

ferte dello Stendardo Catlolico e dei Genovesi per 1' 11 Aprile. Nel nu-

mero poi 11 Agosto, per dare maggiore ampiezza a questa unione di

preghiere e di offerte pel Concilio ecumenico, espose le ulteriori inten-

zioni del sacerdote genovese in questa forma : L1

infaticabile D. Anto-

nio Rivara, sempre nel suo pio intendimento di onorare la Yergine san-

tissima e di mandare al sommo Pontefice soccorsi pel prossimo Concilio,

ha fermo in mente che dodici principali citta italiane si costituiscano

come altrettanti centri delle collette da lui proposte pel futuro Concilio,

sotto gli auspizii della Yergine immacolata, e appoggiate alia preghiera

indirizzata a Lei.... Intanto V ottimo prete Rivara sempre nel suo amo-

revole intento si volge a quanti spera sappiano comprendere il suo pen-

siero, inspirato solo dal piu puro amore per la Madonna e dal piu caldo

zelo per la Chiesa. A trovare nelle dodici citta italiane, gia dianzi da lui

Serie Vll, vol. VII, fate. 468. 46 10 Settembre 1869.
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designate, cioe Genova (la Citta di Maria e del Pontefici), Torino, Mila-

no, Parma, Modena, Yenezia, Firenze, Pisa, Napoli, Palermo, Bologna
e Roma altrettanti zelanti cooperatori che suscitino a loro volta altri al

pari zelanti nelle citta e luoghi vicini, ha egli pensato indirizzarsi ai si-

gnori president! della associazione della Gioventu cattolica in ciascuna

delle dette citta, inviando loro le pagelle dell' Unione di preghiere e di

offerte pel Concilia ecumenico, da noi pubblicate. Sara loro cura il distri-

buirle e diffonderle quanto possono, affinche ciascuna di esse trovi do-

did efferent! che uniscano al dono qualsiasi, la breve preghiera delle

dodici Ave Maria. Pubblichiamo Tatto generoso; perche ci piace dar lode

al merito; e perche non dubitiamo della corrispondenza di tanti zelan-

tissimi giovani al caldo invito del vecckio sacerdote. Possano le fatiche

deiruno e degli altri benedette da Dio produrre il frutto desiderate 1

Lo Stendardo Cattolico viene intanto pubblicando le liste che riceve,

le quali poi tutte unite, insiem colle offerte, saranno presentate al Santo

Padre il 1 giorno della Novena dell
1

Immacolata. Fino al 31 Agosto
lo Stendardo avea raccolta pel Concilio la somma di lire 23,467 44.

4. Molte altre pie associazioni di offerte, di preghiere e di buone ope-

re, pel Concilio, si sono stabilite in molte diocesi, specialmente di Fran-

cia e d
1

Italia. Per darne un saggio ,
non sara invidiosa la scelta se par-

leremo di quella che fu lodata nominatamente nel Giornale di Roma del

2 Agosto con queste parole.

A Verona alcune pie persone si proposero di accostarsi due volte la

settimana
,
la Domenica e il Venerdi ,

alia SSiFia Comunione ,
ed appli-

carne il frutto per la Santita di nostro Signore e pel buon esito del fu-

turo Concilio ecumenico.

Pratiche di tal natura, che egregiamente rispondono a quanto il San-

to Padre non ebbe mai cessato d
1

inculcare negli Atti solenni diretti al-

T Episcopate ed ai Fedeli, veggonsi moltiplicare con santo giubilo, sotto

diverse forme e con different! modi , neir orbe cattolico. Ed e a godere
che F Italia nostra ne appresenti luminosi esempii, come e quello, cui ac-

cenniamo, di Yerona. II quale se in brevissimo periodo di tempo ha tro-

vato piu di ottocento persone ,
che accordandosi nella stessa intenzione

e nel medesimo proposito ,
lo hanno tosto approvato e seguito ,

fa con-

cepire la certezza che
,
conosciuto nelle altre contrade

,
saravvi accolto

con egual fervore
,
e per tal guisa il bene che si prefigge di procurare

andra a diffondersi e moltiplicarsi immensamente.

Le persone promo trici di questa pia pratica hanno invocato sopra di

se, sopra le altre che gia F hanno seguita, e quelle che la seguiranno,

Tapostolica Benedizione, onde esserc confortate ed avvalorate nei buo-

ni propositi. II santo Padre, lietissimo del bene che va per tal modo

procurandosi , ha esaudito i voti umiliati al suo Trono, di gran cuore

Timplorata Benedizione su tutti loro impartisce, e sopra i medesimi

chiama ogni bene dal cielo.
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Ayevamo gia scritte queste parole in lode di Verona, quando ci giun-
se la notizia d' un

1

altra pia associazione piu generate , per cui Verona
avra il vanto di aver dato un nobile esempio alle citta italiane e forse

ancora del mondo cattolico. L1

Unitd Cattolica del 3 Settembre ne diede

la notizia in un articolo intitolato : II sodalizio delle donne cattoliche in

Italia, recando T indirizzo al S. Padre Pio IX di alcune donne yeronesi,
il testo e la yersione della risposta del S. Padre, e lo schema del pio so-

dalizio
,

il quale e come segue.
I. Scopo: 1 Protestare contro la riyoluzione e sfiduciarla di poter

quando che sia ottenere che le donne sieno staccate dalla Chiesa per es-

sere adoperate a'prayi inlendimenti, come ripetutamente fu detto da

Garibaldi, Ricciardi, Morelli ed altri.

2 Ottenere una speciale ed unanime cooperazione di esse donne al

miglioramento delle famiglie cristiane ed all'attuazione pratica in que-
ste di quanto yerra stabilito nel prossimo Concilio ecumenico.

3 Concorrere con orazioni ed ispontanee offerte alia prosperita mate-

riale e formale del Concilio medesimo.

II. Pratiche: A questo effetto sono inyitate le donne cattoliche :

1 A dare il proprio nome per essere unito con apposite schede ad un

nuoyo indirizzo da presentarsi al Santo Padre T8 Dicembre.

2 A contribute a ragguaglio delle proprie tbrze edaffatto spontanea-
mente qualche danaro per le spese del Concilio.

3 Ad unirsi in comuni preghiere, che sarebbero cinque Pater, Ave e

Gloria ogni giorno alia sacra Famiglia per Tesaltazione della santa Chie-

sa nel Concilio stesso.

4 Ad accoslarsi, potendolo, il primo e terzo Venerdi del mese alia

santissima Comunione in onore del santissimo Cuor di Gesu.

b A migliorare colla propria edificazione le famiglie e disporle a som-

ma venerazione e docilita al Concilio.

6 A procurare che yenga da tutti con istraordinario feryore celebra-

la la festa deirimmacolata Concezione di Maria santissima, giorno di

apertura del Concilio medesimo.

III. Mezzi d'attmzione : 1 Avendo ottenuto una lettera di conforto

dal Santo Padre, si pubblichera per mezzo dell'E/mla Cattolica e di altri

giornali colla spiegazione del progetto.
2 Si spedira un modulo delle schede a tutti i Vescoyi (italiani) per or-

dinare le sottoscrizioni secondo le Congregazioni mariane, pie Opere ed

istituzioni femminili, esistenti nelle rispettive diocesi.

3 Ciascuna diocesi formera di queste schede un album suo proprio

da umiliarsi al Santo Padre V 8 Dicembre.

4 Ciascun album sara presentato al Santo Padre da una dama che sc

ne fara rappresentante della citta, cui appartiene Y album, cosicche in

una sala yedra il Santo Padre a se umiliate tutte le donne cattoliche.
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Questo disegno fu concepito, dice YUnitd Cattoiica, da alcune direttri-

ci della Congregazione mariana in Verona. Egli e da molti anni che i

nemici di Dio, della Chiesa e del Papa si rivolgono alle donne italiane ec-

citandole a scattolicizzare la nostra patria. Giuseppe Garibaldi, fin dal

JVIarzo del 1852, diceva alle donne dal cuore d'angelo di ridonare alllta-

lia il vecchio sublime cristianesimo, che Fegoismo e Timpostura ave-

vano trascinato nel fango . E chiamava le carissime donne, rigenera-

trici di un popolo, benemerite delfumanita inlera .

Coteste parole ripetute poi frequentemente dal Garibaldi, dal Ric-

ciardi, da Salvatore Morelli, fecero comprendere quanto a giudizio de-

gli stessi rivoltosi, possa la donna in Italia. Ed alcune valorose Verone-

si dissero tra se: Perche resteremo inerti? Perche non faremo a glo-

ria di Dio, in servigio della Chiesa, in vantaggio del Papa cio che gli

empii vorrebbero che facessimo in pro dell'Inferno? E deliberarono di

fare e fecero. Deposero a' piedi del Santo Padre Pio IX un tenerissimo

indirizzo, manifestandogli il proprio intendimento, e ne ottennero una

sublime risposta. V indirizzo comincia con queste parole.

Beatissimo Padre ! Sebbene la condizione di donne ci consigli alia

ritiratezza ed al silenzio, tuttavolta, poiche la rivoluzione ha mostrato

fare tanto assegno sul sesso nostro, da dichiararsi impotente a riuscire

a' suoi pravi intendimenti, infmo a tanto che le donne saranno ligie al

prete, cioe a Yoi, Yicario di Gesii Cristo, ci crediamo in dovere di en-

trare in campo, rompere il nostro silenzio e far sentire la nostra voce ;

eppero ben di cuore accogliamo la felice occasione dell'imminente Con-

cilio, nuova gloria del vostro Pontificato, e andiarao liete di poter per
lal guisa sfiduciare Torda malvagia col dichiararci apertamente in faccia

al mondo intero tutte per Voi, ossia vere cattoliche.

Quindi con affettuose e nobili parole, ad imitazione dei cattolici gio-

vani italiani, espongono anch'csse neir Indirizzo il loro attaccamento alia

Chiesa, ed accennano, secondo lo schema proposto, i motivi e lo spiri-

to del pio sodalizio, come puo vedersi dalla seguente risposta del Santo

Padre, che riassume tutto Y Indirizzo e benedice quest'opera del Signore.

Dilctte in Cristo fig lie, salute ed apostolica benedizione.

Ci siamo rallegrati, dilette in Cristo figlie, che Toi abbiate posto il

vostro sguardo nelle geste dei giovani cattolici, ed avendo ammirato la

virtu onde con armi e con franca ed aperta professione di fede si sono

posti a difendere i diritti della Chiesa e della religione, abbiate fermato

a ragguaglio di vostra condizione seguirne gli esempii. Ed in vero,

quantunque volte si tratto di raccogliere ecumenici Concilii, donne pie

contribuirono colletta di buone opere e di orazione, colla quale dar ma-
no alle preghiere ed ai voti dei sacri ministri, ed implorare che piii ab-

bondantemente il divino Spirito sopra di loro si spandesse.
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< Se non che sembra che yoi abbiate stabilito non solamenle di bat-

terne le gloriose ormc, ma eziandio di cntrare loro innanzi, meritre non
Yolele gia limitarvi a privati esercizii di pieta, bensi discendere per co-

Jal guisa in campo a rintuzzare Taudacia e Timpudenza della crescente

4iinpieta. Nel quale avviso per fermo, siccome scorgiamo Topera della

grazia divina, cosi crediamo riconoscervi la gloria ed il premio a codesta

<itta elargito in grazia di qucl sodalizio, che gia fondarono molte pie
donne affine di ottcnere al futuro sacro convegno Tassistenza celeste

per mezzo di santissirae comunioni, in ciascuna settimana ripetute.

Imperocche stimiamo doversi ascrivere a superiore virtu che yoi

eon vi siate spaventate deir impresa per la sua stessa grandezza, e che

<wendo considerate ncl sesso maggiore il grano di senapa cresciuto

gia in arbore maestosa, altrcttanto accrescimento air impresa vostra

speriate.

Ed ascriviamo alia stessa virtu che, avendo posto mente all'idoneita

id aU'eflicacia conferita al sesso vostro tanto ad educare fra le dorne-

stiche pareti la famiglia, quanto a modellare al di fuori e coir esempio
-e colle parole gli altrui costumi

;
ed avendo per do stesso considerate

con quante arti Tempieta si argomenti di scostarvi da Noi e stringervi

a se stessa per farvi istromenti di corruzione; yoi abbiate stabilito usare

quelle possedute qualita contro gli iniqui suoi sforzi ed in ossequio c

i/antaggio della Chiesa; eppero siate venute nella deliberazione di pro-

lessare francamente e manifestamente la religione nostra santissima;

di testimoniare coiropera e colla voce la divozione e 1'amore che nutrite

mverso questa Santa Sede; d'impiegare checche in voi v'ha d'ingegno,

di grazia e di forze a sostenere la sua autorita ed i suoi diritti; di ri-

muovere diligentemente e rigettare tuttoche valga a svellervi dairaffet-

to alia medesima, non curando puntoTira, Tinimicizia, il disprezzo, i

motti de
1

suoi avversarii
;

e di fmalmente accogliere quanto il futuro

Concilio decretera ed insegnera con venerazione pari a quella onde sa-

reste per accogliere i comandi e la voce di Dio. Delle quali imprese
niente potendo avere Noi di piu accetto, nieute desiderare di piu nobile,

wiente che torni a piu fecondo vantaggio del popolo cristiano, non pos-

siamo fare a meno di renderne ben di cuore a Dio grazie, e di congra-

tularci con voi, e da Colui che vi indetto questo nobilissimo divisamen-

to impetrare che colla sua grazia tutte le cattoliche donne ridesti, il-

Jumini e rinfuochi, cosi che, riuscendo con voi allo stesso proposito, una

volta di piu si addimostri che le deboli cose del mondo ha Egli eletto

per confondere le forti. A prenunzio del celeste favore ed a pegno del

JVostro affetto paterno a voi ed a tutte quelle che si pretiggeranno il

medesimo fine impartiamo amorosissimamente Vapostolica benedizione.

Dato in Roma presso san Pietro, il giorno 21 Agosto 1869, del No-

stro Pontificato 1'anno xxiv.

P10 PP. IX.
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II S. Padre avea gia mandate un altro Breve al Yescovo di Yerona ,

in risposta ai molti e car! indirizzi
,
alle schede e alle offerte Yenute da

quella diocesi per I'll Aprile, e lo zelante Vescovo, monsignor Luigi
de' Marches! di Canossa, la pubblico, aggiungendo nuove parole di esor-

tazione a tutti i suoi diocesani di stringers! sempre piu al S. Padre, e nei

present! pericoli tener fisso e fermo T occhio
,

1' intelletlo
,

il cuore
,

i!

yolere, I'aftetto, I'ammo, tutto insomnia al Pilota, al Capitano, al Pasto-

re, al Padre, a Pio IX . No! ci rallegriamo di veder tanta pieta in quel-
la diocesi

;
e ci sia permesso di ricordare cio che udimmo piu yolte da

un pio religioso di molto spirito e di grande esperienza ,
non ha guari

defunto, il quale dicea che in nessun'altra citta d' Italia ayea egli trovato

tanto spirito di pieta e specialmente di orazione nelle famiglie , quanto
in Yerona. Quindi non ci fa maraviglia di veder nascere in Yerona le

t

due pie associazioni che ahbiamo annunziate.

5. Yero e, come dicernmo, che di siffatte associazioni vi e ora gran copia,
e quasi una nobile gara ,

in molte citta d
1

Italia. Gia nelle notizie varie

abbiam fatto cenno di alcune, cominciando da Roma, donde tin dal prin-

cipio di quest'anno si sono sparsi, specialmente tra le pie Signore roma-

ne e forestiere, tante migliaia di biglietti di questa forma : I. M. I.

Avra la bonta di formare P intenzione di fare ogni piu piccola azione o

preghiera a maggior gloria di Dio pregando per la S. Chiesa , per il

sommo Pontefice, per 1'Episcopato cattolico e per il buon riuscimento del

sacro Concilio che si andera ad aprire ;
ed a questo fine fara una yolta

il mese la S. Comunione, ascoltera una Messa e dira una terza parte di

rosario. E pregata di propagarlo. I piu celebri Santuarii di Maria in

Francia, in Belgio ,
in Olanda ed altrove son pur divenuti centri di pie

associazioni e di speciali preghiere pel Concilio. In molte citta si sono

fatte union! di Sacerdoti per celebrare in turno a tal fine il diyin Sacri-

fizio : cosi
,
a recarne un nuoYO esempio ,

nella diocesi di Camerino dal

Luglio si comincio ad offerire da alcuni Sacerdoti in ogni Yenerdi il san-

to sacrifizio ad onore delle 5 Piaghe pei fini seguenti: 1. Un esito feli-

ce pel S. Concilio. 2. L'unione delle chiese scismatiche colla Chiesa

cattolica. 3.' La conYersione di que' Sacerdoti cattolici che Yivono in

modo indegno del loro sacro carattere. La qual divozione e simile a quella

che cinque Sacerdoti incominciarono
,
come dicemmo

,
nel primo Yener-

di d
1

Aprile a Gerusalemme nei luoghi santificati dalla passione del divin

Redentore, e che ha dato 1' esempio ad altre citta. Senonche, colFaccen-

Larne alcune poche, sembra farsi torto a tante altre simili associazioni o

pie opere, che si passano sotto silenzio. Ma e chi potrebbe raccoglierle

tutte? E chi potrebbe dire, a cagion d' esempio, il gran numero di ritiri

o esercizii sprituali, che quest
1

anno piu singolarmente, in riguardo al

Concilio, si danno in tante diocesi, specialmente al Clero? Se Yolessimo

dire le sole mute d' esercizii che a nostra notizia si daranno in questi due

mesi di Settembre e di Ottobre in tante diocesi d
1

Italia, doYremmo qui
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porre una lunga lista. E chi potrebbe dire in quanti luoghi si sian gia

ordinati esercizii spirituali e missioni al popolo, in occasione del Giubbi-

leo? E le pregbiere pubbliche, e le Messe, e le pratiche divote, ordinate

pure dai Yescovi in tante diocesi, chi potria anche solo accennare? E le

orazioni e le Messe de Spiritu Sancto, ordinate dal S. Padre per tutto il

mondo, e i Veni Creator Spiritus che ecbeggiano per ogni dove, chi po-
tria numerarli? E cbe diremo delle visite alle cbiese

,
dei digiuni, e del-

le limosine ai poverelli, per 1'Indulgenza del Giubbileo? Ben si puo di-

re che ad ogni ora del giorno e della notte in qualche parte del mon-

do cattolico si offre il divin Sacritizio e si fanno preghiere pubbliche e

private, e buone opere pel buon esito del Concilio ; e che ora, mentre

i Vescovi stanno per muoversi dalle loro sedi, sono preccduti ,
accom-

pagnati e seguiti dalle preghiere, dalle offerte e dai sacrifizii del Clero

del popolo cattolico, perche il Signore dia al Concilio un esito for-

tunato. Ci ha intenerito F esempio di una citta dclle repubbliche del-

TAmerica meridionale (non ricordiamo il nome) che ha voluto fare spe-

ciale raccolta di offerte per le spese del viaggio del proprio Vescovo

lino al ritorno, accompagnandolo pure con fervidi voti e quotidiane

preghiere: esempio assai bello, in cui si vede quell
1

amore di famiglia

verso il proprio Padre e Pastore, come nelle offerte generali a Pio IX

in aiuto e in omaggio del Concilio si vede lo spirito universale della fa-

miglia cattolica. Forse parra a taluno che noi dipingiamo un quadro
a troppo brillanti colori ;

e dirassi che v'e un altro lato assai scuro.

Sia pure : tuttavia non puo negarsi che fin dVa il Concilio ha gia fatto

un gran bene, e che puo dirsi fin d'ora spectaculum Deo et angelis el ho-

minibus. Saiga ogni di piu al cielo, come soave incenso, la pregbiera e

il sacrifizio, e ne discendera copiosa la divina misericordia.

6. Conchiuderemo colVesortazione d'uno degli Effii Cardinal! Yesco-

vi suburbicarii ;
tan to piu ch'egli reca nella sua esortazione un bel testo

di S. Agostino, che riassume il concetto generale di quest
1

articolo.

L1

Eminentissimo Cardinale Luigi Amat, Yescovo di Palestrina, il gior-

no 18 Agosto, sacro in Palestrina al martire protettore S. Agapito, nel-

rOmelia che disse al popolo inter missarum solemnia, torno con mag-

gior calore ad esortare i suoi diocesani, come avea gia fatto nella Pa-

storale della Quaresima, e nella pubblicazione del Giubbileo, a concor-

rere, per quanto e da loro, colla preghiera, colla elemosina, colla peni-

tenza e colla santita delle opere al buon esito del Concilio
,
e presen-

tando il santo concittadino, S. Agapito, come esempio di zelo per la cau-

sa di Dio, e della Chiesa, fino al sacrifizio, infervoro tutti ad imitarlo a

lor modo nelFoccasione del Concilio Yaticano, che pur richiede un sa-

crificio spirituale di fede, di ubbidienza, di mortificazione e di preghie-

ra; e in fine adatt6 alPuopo un bel tratto d'un sermone di S. Agostino

(serm. 358) che prima di entrar nella disputa coi Donatisti, dicea : Yoi

vi aspettate di conoscere cio che dobbiate fare, e noi vi assegniamo le
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vostre parti, paries uberes pietatis. Quando per voi imprenderemo Is

disputa religiosa, e voi pregate il Signore che le dia un esito fortunato.

Nos disputamus pro vobis ; ws orate pro nobis. Avvalorate le orazioni

coi digiuni e colle limosine, che sara come un darci le ali per volare a

Dio: orationes etiam vestras ieiuniis et eleemosynis adimate: addite pen-
nets illis qui volant ad Deum. In tal maniera voi ci otterrete cio che

da noi far non possiamo; e forse maggior vantaggio arrecherete voi a

noi, che noi a voi : fortasse utiliorcs nobis eritis, quain nos wbis. Im-

perocche niuno di noi in questa disputazione presume di se, ma tutta

la fiducia e in Dio: nemo enim in hac disputatione pro se praesumit; in

Deo est tota spes. Ne ci riputiamo da piu deirApostolo che pur implo-
rava le preghiere degli efesini dicendo : pregate per me, perche mi si

conceda il dono della parola : orate pro me ut detur mihi sermo. Prega-
te adunque per noi il Padre dei lumi, nel quale e riposta ogni nostra

speranza, afliche voi possiate godere delFopera nostra. Ilium ergo pro
nobis rogetis, in quo speni posuimus, ut de nostra disputatione gau-
deatis.

II.

RiVISTi BIBLIOGRAFICA

1. Istruzione di mgr. Pedicini 2. Omelie di mgr. Frascolla 3. Appello
del Dr. Urquhart 4. Version! di mgr. Dechamps.

1. Pio IX ed il giorno otto Dicembre. Bari, tip. Cannone 1868. (In 8.*

di pag. 62.)

Ci duole che questo scritto deirArcivescovo di Bari, monsignor Pedi-

cini, pubblicato fin dalfanno scorso, non ci sia prima d'ora venuto tra

mano. Benche diretto specialmente ai suoi diocesani nella semplice forma

di omelia o d'istruzione pastorale, esso e uno degli scritti piu concettosi

sulle quistioni correnti, religiose e sociali. Vi e una grande ampiezza e

suhlimita di vedute, tutte concentrate nelVidea del titolo : Pio IX ed il

giorno otto Dicembre. Tre grandi fatti renderanno per sempre memora-

bile nella Chiesa, egli dice, Pio IX e Tolto Dicembre; e sono la domma-

tica definizione deH'immacolato Concepimento di Maria, la solenne pub-

blicazione del Sillabo e Tindizione d'un Concilio ecumenico. Di questi fat-

ti egli prende a dimostrare Tintrinseco valore e le salutari conseguenze

per la Chiesa e per la societa.

La definizione deirimmacolato Concepimento fu di gran gloria per
Maria per le strette attinenze, che questo domma ha con le altre sue glo-

rie; torno pure a grande gloria della Chiesa, che e di Maria la piu viva

e perfetta immagine; a gloria del Pontificate romano, che dispiego col

fatto la sua prerogativa d'infallibile autorita, sicche il Gallicanismo, come



COSE SPETTANTI AL FUTURO CONCILIO 729

^a altri fu detto graziosamente, fu schiacciato in quel giorno sotto il pi&
della Immacolata; a gloria specialmente, egli aggiunge, della gene-
rosa nazione francese, che dimentico in quel giorno le erronee teorie del

3iio Gersone e le famose dichiarazioni del Clero gallicano difese dal Bos-

suet, e ricordo solamente le apostoliche dottrine di S. Ireneo, di S. lla-

no, di S. Bernardo, e con la Chiesa universale, senza punto esitare, od

aspettare, riconobbe nella voce di Pio IX, la voce di Pietro, la voce di

Dio, Toracolo infallibile della verita
; fmalmente quella defmizione torno

a gloria e vantaggio della societa umana, per le intime relazioni, che

quel domma ha colla storia e colla vita deirumanita tutta quanta.
Altrettanto puo dirsi del secondo fatto, la pubblicazione del Sillabo. E

qui ancora a dimostrare come il Pontificato romano spiego allora la sua

infallibile autorita, Teloquente Arcivescovo, dopo un raffronto tra il Pon-

tefice, che e capo e maestro della Chiesa o deirumanita rigenerata, ed

Adamo capo e maestro di tutta Turnana famiglia, cosi prosegue: Subli-

me fu lo spettacolo, che e descritto nel Genesi ed addita la scienza, di

ui Fuomo primo era stato da Dio graziosamente arricchito. Stando Ada-

mo in tutta la maesta di Re del creato, si vide passare innanzi tutti gli

animali, perche desse a ciascuno il suo nome; ed il nome da Adamo im-

posto e di ciascuno il vero nome : Omne quod vocavit Adam, ipsum est

nomen ems. Ed uno spettacolo non men sublime, dava al mondo Fio IX

nel di 8 Dicembre del 1864. Quasi a rassegna facevasi passare innanzi

tutti i mostri di false dottrine, che, al dir del Profeta, si nascondono, co-

me bestie della selva, nella mente e nel cuore dei iigli delle tenebre, ed

il nome che fu iinposto dal sommo Pontefice e quello il vero nome che a

dascuno si conviene; ed il Sillabo e quasi Tindice, in cui ogni errore in-

eancellabilmente e registrato . Benche poi nel Sillabo non si dia alcuna

speciale censura alle proposizioni condannate, tuttavia FArcivescovo ne

prende occasione per dichiarare la generate dottrina sulle censure teolo-

giche. Una dottrina e detta temeraria e scandalosa, ed e questo il ve-

ro suo nome. Altra dottrina e detta esiziale e rovinosa e ben le st'a un

tal nome. Una massima e chiamata ereticale ed altra irreligiosa ed em-

pia, e ne e questo il proprio nome: Ipsum est nomen eius. E per quanto

i affatichino i nemici della Chiesa di dir bene il male e male il bene, can-

giando ad ogni ora il nome alle cose, rimarranno sino alia consummazio-

ne dei secoli i veri nomi imposti dal Pontefice Pio IX. Le generazioni,

he verranno dopo noi daranno alle dottrine ed a chi le insegna, il nome

imposto dal sommo Pio, come chiameranno sempre e tigri le tigri, e lu-

po il lupo : Omne quod wcamt Adam ipsum est nomen eius.

Ci e impossibile di compendiare Tanalisi, che Tillustre Arcivescovo fa

delle dottrine del Sillabo da profondo teologo e da pubblicista caltolico,

dimostrando come in quegli errori condannati e in quelle verita promul-

gate, si compendia, per cosi dire, Videa della caduta e del rinnovamento

della societa.
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Un tale rinnovamento si aspetta da quel grande Concilio, che dee aprir-

si Totto Dicembre ;
e qui pure rArcivescovo da teologo insieme e da pub-

blicista dimostra Finfluenza deirinsegnamento della Chiesa nelle grand!

question! religiose e sociali. Dehl possa la societa riformarsi, secondo la

smarrita immagine di Dio, deh ! si rialzi coiraiuto della Chiesa, die le ten-

de la mano, e senta la voce del Successore di Pietro, che come gia Pietro

allo storpio di Gerosolima, le dice : Surge et ambula: ma sorgi nel nome
di Gesu Gristo, ma cammina nelle Tie da Gesu Cristo segnate; e se ve-

ramente desideri di progredire, appoggiati a Gesu Cristo, perche senza

il suo aiuto, tu non darai un passo : In nomine lesu Christi Nazareni,

surge et ambula.

2. Le due Pentecosti e Cristo e Simon Pietro: Omelie in ossequio e

preparazione del prossimo Concilio ecumenico Vaticano, di mons. BER-

NARDINO MARIA FRASCOLLA, vescovo di Foggia. In Andria e Potenza pres-

so la libr. Milanese. Milano, presso G. Lapenna. (In 8. di pag. 72.)

Queste due omelie e pel pensiero e per lo stile, non sono propria-

mente pel popolo, ma piuttosto per quei falsi sapienti, che si chiamano

razionalisti e liberi pensatori. II Yescovo e debitore ai semplici ed insi-

pienti, e ai sapienti, veri o falsi che siano ; e questi specialmente prende
di mira il Yescovo di Foggia in queste due polemiche omilie, ove con

forza di raziocinio, e con imaginosa eloquenza pon 1'arte e Tingegno a

mostrare al razionalista e al libero pensatore la divinita della Religione

dal gran fatto della Pentecoste, che ora per certo modo si rinnovella nel

Concilio Yaticano, e dalF ayveramento delle promesse dell' Uomo Dio a

Simon Pietro per la splendida sua confessione, le quali promesse ricevo-

no ora dal Concilio Yaticano un nuovo splendore.

3. Appel d'un Protestant au Pape, pour le retablissement du droit

public des nations. Cinq propositions sur I'oeuvre du futur Concile oecu-

menique. Paris, Duniol 1869. (In 8. di pag. 100.)

I nostri lettori ricorderanno cio che abbiam detto altra volta (vol. YI,

pag. 485) del foglio protestante inglese, The Diplomatic Review, che

ben lungi dal volere la separazione della Chiesa e dello Stato, promuo-
ye anzi un appello al Papa e al Concilio per la ristaurazione del diritto

publico delle genti. II Direttore, David Urquhart, per far viepiu cono-

scere fuori d
1

Inghilterra T idea del suo Appello ,
V ha esposta anche in

francese. Questo libro, egli dice, e il sunto di parecchie conversazioni

su queste cinque proposizioni ,
a cui si vorrebbe chiamare Tattenzione

del Concilio. 1.' La dimenticanza del dritto delle genti fece passar le

nazioni cristiane dalle guerre legali alle illegal!. 2/ La restaurazione

del diritto delle genti e necessaria per salvare la societa europea. 3.' La
Chiesa cattolica e capace di operare questa restaurazione. 4. 11 prossi-

mo Concilio ecumenico mette la Chiesa nell
1

alternativa o di proclamare
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il diritto, o di sanzionare (anche sol col silenzio) la sua infrazione.

5. Sarebbe di urgente necessita 1'istituzione di un collegio di diplo-

mazia secolare a Roma.
Noi non vogliamo prendere ad esame ne questo opuscolo, ne gli ar-

ticoli che si vanno ancor pubblicando ogni mese nella Diplomatic Review;
ci basta di osservare generalmente questo fenomeno, di yeder cioe im-

plorata da alcuni pubblicisti protestanti sulle question! sociali e politiche

queirazione dirctta del Concilio, che par poco accetta ad alcuni liberal!

pubblicisti cattolici, i quali mostrano di aver paura, che la Chiesa entri

in politica e tocchi certi punti che essi dicono uscire dalla sua sfera d'a-

zione. In tal proposito viene opportuna la riflessione d' un altro foglio

protestante, The Spectator (July 17), il quale dopo di aver detto che ne

cattolici ne protestanti, secondo i loro principii, ban punto a temer dal

Concilio
,

si raaraviglia che pur lo temano alcuni cattolici tanto illogici ,

che sembrano credere la Chiesa infallibile in teologia, ma pur fallibile

nel conoscere il campo o V estensione della propria infallibilita.

Del resto Y idea generale della Diplomatic Revieiv, sceverata dalle sue

idee politiche, massime sulla Russia e sulla Turchia, e da quanto TJ ha
di esagerazione ,

di Utopia e di spirito protestante, incontra favore,

come dicemmo, e in Inghilterra e fuori, anche presso i cattolici. Forse la

Diplomatic Review suggeri al Month, nel suo quaderno di Maggio, il pen-
siero d

1

uno studiato articolo, in cui si presenta, in modo accettevole

persino ai protestanti, T idea del Romano Pontefice, come arbitro e pa-

ciere delle nazioni cristiane : The peace-maker of the nations.

4. Versioni del libro di Mgr. Dechamps.

Siam lieti di annunziare che oltre la settima edizione neir originale

francese del trattato sulV infallibilita e sul Concilio, deirArcivescovo di

Malines, di cui parlammo a pag. 342, se n'e gia pubblicata in Roma per

la tipografia di Propaganda la versione italiana
,
e parimente una ver-

sione tedesca in Magonza, e se ne aspetta una yersione inglese.

III.

CORRISPONDENZA DI SIRIA

Sentiment! verso il Concilio 1. Tra i cattolici 2. Tra gli scismatici

3. Tra i protestanti.

Beyruth 1 Luglio 1869.

A giudicare delFeffetto prodotto in Siria dalla intimazione del Con-

cilio Vaticano, debbonsi distinguere gli abitanti in tre classi : cattolici,

scismatici e protestanti. Non curiamo qui gl'infedeli, indifferenti assolu-

tamente per quanto riguarda gl' interessi interni dei cristiani; in cio vi
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ha progresso; poiche una volta gVinfedeli erano sempre ostili; per dirlo

di volo, accenno come ultimamente a Djebail, 1' antica Byblos, e state*

giuridicamente riconosciuto in una fanciulla musulmana il diritto di far-

si cristiana. Ma veniamo ai cattolici.

1. Cattolici. I cattolici di tutti i riti, maronili, greci, armeni aspetta-

no T apertura del nuovo Concilio con gioia e tranquilla speranza: go~

dono che il vecchio scoglio su cui rimasero fermi, mentre che gli altri

tutti facevano naufragio, afforzi la sua saldezza, la sua verita, il sue*

diritto con un fatto di tanto splendore e si sentono orgogliosi di essere

membri di una Chiesa cotanto plena di vita, cosi possente ed evidente-

mcnte universale. I Patriarchi ed i Yescovi si recheranno adunque vo-

lenterosi al future Concilio, persuasi del favorevole accoglimento che

riceveranno e delF amore per loro di tutti i loro fratelli neU'Episcopato,
Pero alcune preoccupazioni d' involontario sospetto si mescolano al-

cuna yolta a questo sentimento generate! L'avvenire, e la riforma pro-
clamata dal Concilio che cosa riserbano per loro? Temono gli uni per le

loro costumanze, i loro riti, le loro prerogative. Payentano gli altri che

non si voglia racchiudere vin nuoyo in otri yecchie, le quali impotent*
a trattenerlo ne scoppieranno. Gli uomini di poca fede dicono di no&

vedere nel Concilio, da celebrarsi in Occidente, chi offra loro garanzia

di perfetto conoscimento dei loro riti e delle loro abitudini, onde assi-

curarli circa le temute riforme. SMmmaginano costoro che i prelati lati-

ni, come dotti e facondi , potranno facilmente impor loro cose, cui i fe-

deli di Oriente sdegneranno, e forse cosi precipiteranno nello scisma.

Ben si vede in do un resto di quella diffidenza e di queirantagoni-

smo antico deli'Orienle contro TOccidente, che una yolta originarono gli

scismi. Fortunatamente la grazia li ha infiacchiti: ma pero la occasione

fa ben presto germinare in alcune nazioni i sentimenti di diffidenza

contro i Latini. Yivamente pertanto deploriamo che un giornale france-

se, la Terre Sainte, risyegli questi sentimenti sopiti, combattendo i mis-

sionarii latini e rappresentandoli come opposti al clero indigeno. Que-
sto zelo e assai imprudente nella presente condizione, e puo partorire 7

in un ayyenire non lontano, pericoli grayissimi. Se i fedeli di Oriente

risguardano i missionarii latini quai nemici, non larderanno a conside-

rare i latini tutti quai loro avversarii, eccettoche quando potranno ri-

trarne danaro.

Pochi pero accolsero tali idee timide e paurose; essendo da credere

die il Concilio rispettera, come sempre fecero i Romani Pontefici, i riti

e gli usi consacrati dall
1

antichita, e che ammantano di bella varieta la

Santa Cbiesa. La piu gran parte dei Yescoyi nutre le piu belle speranze
sul future Concilio per la prosperita e rigenerazione delle nazioni orien-

tali. Cotali avanzi di nazioni un di illustri, dopo di aver patite tante pro-

ve, son ridotti ad un numero talmente meschino, che appena si puo ap-

plicar loro il nome di nazioni. Infatti le piu numerose non contanc*
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200,000 anime, e nelle loro svcnture ban subito una schiavitu di do-

dici secoli, che ha fatto il possibile per guastarne Vindole generosa. 11

Concilio promoyera il progresso religiose e scientific*) cbe si manifesta

dalFera nuova che il secolo presente ha dischiusa pei Cristiani deH'Im-

pero ottomano. I desiderii di queste anime zelanti per la loro Chiesa son

concentrati sopra alcuni pnnti speciali.

E brama universale che 1'antica liturgia sia rispettata, quantimque
si yeda con soddisfazione qualche accidentale riforma, com' e per cagion
d' esempio T uso che permette ad un sacerdote di celebrare con una

seraplice stola, la diminuzione del numero delle feste in cui e vietato il

layoro, la mitigazione dei digiuni di stretto magro, ecc. Si nutre indi

speranza di veder riformato e migliorato il clero, al che basterebbe il

rendere Tordinazione dei preti piii difficile, 1' educazione dei chierici piu

ecclesiaslica, e T istruzione piu ampia e piu soda.

Ma la piu impaziente aspeltativa e quella della riforma degli Ordini

religiosi, perche sieno ricondotti al pristino splendore. Sarebbe desiderio

Yeder rientrare i religiosi nei proprii conyenli, soggetti ad una discipli-

na esatta e dediti agli studii ed ai minister! ecclesiastic!, come fanno con

si gran bene delle anime tanti claustrali di occidente.

Ecco alcuni pensieri che ha fatto nascere nei cristiani di Oriente la

coiiYocazione del futuro Concilio. Le speranze e i bisogni, come si vede,

son grand! ;
faccia Iddio che questa Chiesa orientale riceva la copia

delle celesti benedizioni da questa grande assemblea del Cattolicismo.

2. Scismatici. Gli scismatici non faranno certo in Siria grand! sforzi

contro il Concilio; i loro interessi intern!, i quali or si trattano a Bey-

ruth, li tengono occupati oltremisura, e tolgono loro ogni altro pen-
siero dal capo.

Alia morte dell'iilUmo titolare di Beyruth, i Greci scismatici di questa
citta richiesero al loro Patriarca di Antiochia di non dar loro, come per lo

passato, un Vescovo delKAnatolia o delle province greche, dicendo: non

Toler eglino piu oltre subire questa indegna esclusione dei Sir! dall'Epi-

scopato a profitto dei Greci orgogliosi. Volevano, in una parola, un Ye-

SCOYO indigeno. Non si fe conto di questi reclami e si yolle imporre un

Yescovo greco; ma pero gli abitanti di Beyruth vi si sono energica-

mentc opposti, ed il nome del Patriarca di Antiochia e stato tolto dai

dittici. II Patriarca di Gcrusalemme e ora a Beyruth per conciliare gli

animi, cd i Beyrutesi non yogliono in nulla cedere delle loro patriotli-

che pretensioni. Se Tesito sara fayorevole, sara un Yantaggio per noi,

o meglio una speranza per la unione
; poiche gli scismatici Sir! son piu

ragioneyoli, e meno ostinati dei Greci propriamente detti.

Debbe dirsi che, intesi come sono a tutt
1

altro, essi non pensano ne

parlano punto del Concilio e deirinyito del Sommo Pontefice? No,

senza dubbio: ma pur non dan mol'to a sperare. Se non sono aper-
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tamente ostili al Cattolicismo, pur non si decidono ad alcun passo per
rientrarvi. Sembra loro primieramente che il Papa dovrebbe cedere la

sua supremazia : e dopo cio, potrebbesi venire a qualche composizio-

ne. Con piacere si lascerebbe a Roma Tonore di avere il primo Pa-

triarca, a patto pero cbe non si brigasse di altro, che di cio cbe con-

cerne il suo rito; il primato sarebbe una pura oiiorificenza. Ecco a che

punto sono le loro pretensioni, senza poter far loro intendere, che qui

si tratta di Evangelo, della parola di Gesu Cristo, la quale non puo a

proprio libito cambiarsi. Ma il partito scismatico si spinge piu oltre :

stampa in questo momento un libro in arabo che intitola: Menzogne
dei Latini : e fa circolare un altro libro piu antico, intitolato la istoria

delle Variazioni cattoliche.

Non si creda che tal libro provenga dagli Scismatici della Siria : non

son capaci di tanto. Yi ha in Francia un sacerdote indegno, che alcuni

anni indietro apostato, perche il sommo Ponteiice condanno la sua Sto-

ria della Chiesa. L
1

infelice trasfuga sig. Guettee e colui che compo-
ne simili libri a proiitto dei Russi e dei Greci scismatici. Nulla sara

piu facile che distruggere questo tessuto di menzogne colla verita : tut-

tavia questo non impedira, che egli non vada ripetendo ancora che

facciamo dogmi nuovi, che continuamente cambiamo, che pervertiamo

la pristina economia della Chiesa, e simili falsita, di cui si serve lo spi-

rito deU'errore per raddoppiare le bende ai ciechi, e raffermar gli osti-

nati nello scisma. La loro separazione rassomiglia molto a quella delle

dieci tribu d
1

Israello, le quali si ostinarono nel loro scisma, finche non

furono condotte in cattivita, e di cui Todio contro Giuda si perpetuava
ancora con ira al tempo di N. Signore sopra il monte Garizim.

II rifiuto del Patriarca di Costantinopoli e dei Yescovi scismatici, di

ricevere le lettere di convocazione del sommo Pontefice, non e qui stato

un trionfo per lo scisma. Al contrario Topinione si e qui fortemente ma-

nifestata avversa a questo atto, che sembra rinnovare i vecchi rancori

del basso-impero. Alcuni laici scismatici li condannano : e questo un pri-

mo soggetto di speranza pei cattolici, i quali vi scorgono la ragionevo-
lezza e il buon senso degli scismatici. Sono stato testimonio di conversa-

zioni assai vive fra cattolici e scismatici, in cui la condotta dei Yescovi

era fortemente censurata. Mi piace riferirvene alcune idee, onde pos-
siate giudicare lo stato degli animi.

E rincrescevole, dicevasi, che il Patriarca di Costantinopoli non abbia

accettato V invito, tanto cortese del Santo Padre, il quale rovesciava fi-

nalmente questa infausta muraglia, innalzata da secoli tra Y Oriente e

TOccidente; solo mezzo a far cessare ogni divisione e il Concilio. Era

quello il momento favorevole : allorche tutte le nazioni si ravvicinano,
e i vincoli della cristiana fratellanza si strettamente le uniscono, e ii

progresso e la civilizzazione tutto trasportano inverso Europa, sareb-

be stata fortuna, che i popoli di Oriente si unissero in un amplesso
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iraterno coi loro fratelli di Occidente, scuotendo i pregiudizii del pas-
sato. Ma I'ostinazione del Patriarca di Costantinopoli fa tutto cadere a

Yuoto. E come spiegare tale e tanta ostinazione da non voler neppure
disculere la riunione, ne le sue basi? E cecita, o ancor raeglio, c una
codarda diserzione della propria causa. Non yuol discutere coi Latini,

cui riconosce suo malgrado piu dotti di se e dei suoi : e diffidenza del

proprio diritto, cui dispera yeder trionfare in una splendida discussione.

Costantinopoli, non puo piu attribuirsi i privilegi della Roma Nuova,

poiche non e piu che lo Stamboul dei Turchi; se i suoi Patriarcbi, di-

cevasi da costoro, non banno da secoli ingannato il mondo col titolo

arrogante di ecumenico o universale, se sono pari al Papa e independen-

ti, ecco yeramente giunto il momento di riyendicare queste ragioni al

cospetto del mondo
, provando al Papa dell' antica Roma i diritti della

Roma nuoya. Altrimenti quesle arroganti e tenebrose pretensioni, che

perpetuano le division! per un puntiglio, ed espongono le anime alia

dannazione eterna per conseryare i yantati diritti ed onori
; no, diceaa

essi, noi non possiamo crederle ne fondate ne cristiane. Cio non pud
essere che una usurpazione sotto T egida della ignoranza e delF orgoglio
nazionale. Per chi riflette, lo scisma greco e russo e giudicato per la sua

repulsione dell
1

unione e della luce. Gli scisnlatici non rispondono a tai

quistioni, che con debolissimi ragionamenti.
3. Protestanti. II Protestantesimo e tale una impercettibile minorita in

Siria, che sarebbesi creduto che in proposito del Concilio, ayrebbe ser-

bato un rispettoso silenzio. Al contrario per6, sebbene poco numeroso,
fa gran rumore, perche puo disporre di molto danaro. Un talMeschaka,
che da molti anni apostato, onde ottenere a Damasco il consolato di Ame-

rica, e sorto a rispondere alia lettera del sommo Pontefice in un opuscolo

arabo, che la tipografia protestante ha con tutta sollecitudine pubblicato.

Egli ha pero operato da yero discepolo del grossolano Lutero. Giunge

perfmo a chiamare il Yicario di G. Cristo, un capro; gli contesta Y Episco-

pate, poiche asserisce che secondo la sacra scrittura i Vescoyi debbono

ayere moglie e figli ; or Pio IX non ha ne Tuna ne gli altri, non potreb-
be dunque pretendere all

1

Episcopato di G. Cristo. II rimanente e della

stessa portata; un ammasso di assurdita, di villanie, di nefandezze, escla-

mazioni senza fine sui vizii dei Papi, istorielle plateali. Ecco quanto il

Protestantesimo ha potuto produrre in Siria, in occasione delFinyito

pontificate, per confermare i suoi nuoyi adepti nelFodio al Cattolicismo.

Per tal guisa molti onesti, sebben protestanti, ne son rimasti indignati,

e FAu tore riceye la meritata risposta. Anche i Frammassoni ban yoluto

prendersi piacere con attaccare la Chiesa, gli scismatici e i protestanti ;
a

tal efietto fanno stampare la traduzione arabica MYEbreo Errante.

Ben si rawisa, come il demonio si agita anche qui, nel modo che al-

troye, contro il Concilio che deye recargli grandi sconfitte.



COSE SPETTANTI AL FUTURO CONCILIO

IV.

NOTIZIE ROMANE

1. Invito sacro del Card. Vicario 2. Decreto della S. Congr. del Riti

3. Appartamenti pel Yescovi 4. Accademia di Religione Cattolica

5. Rettificazioni.

1 . Ancor questa Yolta daremo due paginette per le Notizie varie
;
al-

meno romane. L' Emo Card. Vicario nel suo Invito sacro per la festa

della Nativita di M. V. avea, in riguardo al Concilio, queste parole:
Onorando veramente Maria nella prossima natalizia sua festa, ci sara

dato sperare che come questo bel mistero, iniziativo di tutta 1'opera

della Redenzione, prepare la ristorazione del mondo e fu quasi Falba

di quella luce, che dovea illuminar tutti gli uomini
;

tale ancora la sua

memoria ne riesca un lieto presagio di quella vita novella, che la Chie-

sa si propone donare alle umane generazioni nel futuro Concilio, tute-

lato da quella Vergine che nacque intatta daH'originale peccato .

2. La sacra Congregazione de'Riti, con suo decreto dei 19 Agosto,
ha concesso facolta ai Vescovi di rito latino e ai loro Consultori e Cappel-
lani che verranno a Roma pel Concilio ecumenico, di conformarsi in tal

tempo al calendario, e al Proprio del rito romano. SS. D. N. Pius

Papa IX, ad enixas preces Rmi D. losephi Fessler, Episcopi S. Hippo-

lyti ac proximi Concilii oecumenici Vaticani a Secretis, ab infrascripto

substitute secretario SS. Rituum Congregations relatas
,

de speciali

gratia benigne annuit, ut Sacrorum Antistites ritus Latini, qui Romam
venient ad praedictum Concilium, eorum in Urbe commoratione duran-

te, in sacrosancti Missae Sacrificii celebratione et in Horarum canoni-

carum recitatione pro eorum lubitu conformare se valeant Kalendario

et Proprio Cleri ipsius Urbis : quo quidem privilegio indulsit , ut frui

possint Sacerdotes eorumdem seryitio addicti yel tamquam consultores

vel tamquam Cappellani. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 19 Agusti 1869.

C. Ep. Portuensis et S. Rufmae, Card. PATRIZI, S. R. C. Praef.

Pro R. P. D. Bartolini secretario losephus Ciccolini Substit.

3. Gli appartamenti necessarii per accogliereiVescoyi, presto saranno

pronti, e il S. Padre si compiace di osservarne alcuni in persona. Martedi

24 Agosto si reco alia yen. casa di Tor dei Specchi, dove quelle nobili

Oblate hanno messo a disposizione di S. S., pei Vescovi, una parte della

loro abitazione : quindi si porto a visitare il nuovo palazzo del signor

Cartoni, in via di S. Teodoro, presso S. Giorgio in Velabro, preso in af-

fitto pel medesimo effetto. L' Ecc. duca Massimo di Rignano, ha pur of-

ferto a Sua Santita un suo palazzo agli Orti Sallustiani, come gia il prin-

cipe Torlonia ofl'erse il suo palazzo Giraud, presso il Vaticano.
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4. Monsignor Luigi Puecher Passavalli, il 9 Settembre chiuse il

corso accademico deirAccademia di Reliyione catlolica sul Concilio, di-

mostrando come al rifiuto degli eretici e degli scismatici, che fu un er-

rore e una colpa, i cattolici non debbono rispondere altrimenti che colla

sovrabbondanza della evangelica carita, compiangendo, pregando ed
amando. Lo splendido uditorio fe

1

grande applauso all' illustre Arcive-

scovo, gia predicatore apostolico, ed ora designate a fare il discorso di

apertura nel Concilio Yaticano.

5. Varii corrispondenti romani scrivono mirabilia. V'e chi ha yeduto
nella Basilica yaticana alzarsi sei troni per sei Re cattolici, ai piedi

dei-qiiali troni sederanno i loro rappresentanti . V'e chi scrive che gli

oratori dei Principi cattolici saranno aramessi a sentire le discussioni,

senza poteryi interloquire; finche saranno trattati argomenti puraraente

ecclesiastici, religiosi, spirituali, non direbbero nulla: ma se il Concilio

volesse decidere sopra qualche punto relative alia politica, allora inti-

merebbero ai Yescovi della loro nazione di abbandonare il Concilio I II

cortese divisamento deirEmo Card. Borromeo di aprire a certe ore del

giorno le sue sale nel palazzo Altieri per convegno dei Yescoyi, come

gia fece TEiuo Altieri, Ve chi lo trasforma in un disegno di divertire

TEpiscopato con grandi concert!, e di dar fcste diurne e notturne per
allietare gli animi preoccupati dei gram dottori della Chiesa! Y'e chi

sa che il Segretario del Concilio 'ayra Tassistenza di 12 preti, 4 italia-

jii, 4 francesi e 4 tedeschi . Ci spiace di doyer rettificare, o piuttosto

negare tante notizie! Ma ci piace assai una hella rettificazione sul conto

nostro, che troviamo neirottimo periodico inglese The Tablet (Aug. 21).

Si e detto e ridetto che i Gesuiti, e massime la Civilta Cattolica, met-

teyan su il Papa e il recayano con arte alle loro idee sul Concilio, e non

pochi dabbenuomini ci hanno creduto. Ora alia fine uno de
1

grandi cam-

pioni del protestantesimo, il signor Bluntschli, ha felicemente troyato

(e merita il breyetto d
1

inyenzione) che Pio IX fa da se, Pio IX dirige,

Pio IX comanda. II Papa, dice ora il Bluntschli, e personaggio di con-

summata prudenza, di grande esperienza del mondo, e possiede quella

grand
1

arte, non mai perduta in Roma, Tarte di tracciare i piu ampii con-

cetti di goyerno ecclesiastico e di dirigerne Tattuazione con mano sicu-

ra. Come un filosofo che sta saldo sulla base del suo sistema, coordinan-

do a quello tutti i fenomeni, egli e una grande potenza, e potenza tanto

piu forte, quanto piu e yestita in lui di forme leggiadre. E i Gesuiti?

I poyeri Gesuiti ubhidiscono, ma ubbidiscono da Gesuiti, mente, corde

et opere: e quindi quella misteriosa armonia tra i Gesuiti e il Papa. L'in-

fluenza non e dei Gesuiti sul Papa, ma del Papa sui Gesuiti. La Civiltil

Cattolica non impone le sue opinioni, anzi neppur e Torgano officiale

della Santa Sede, ma n'e un eco fedele. Felice scoperta! hellissima retti-

ficazione! e noi preghiamo il Signore di sempre meritar questa lode.

Serie VII, vol. Y/J, fasc. 468. 47 11 Settembre 1869.
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Roma 11 Settembre 1869.

1.

COSE ITALIANS.

STATO PONTIFICIO 1. II Santo Padre alia chiesa di S. Luigi de' Frances!
2. Sj)iegazioni della Correspondance itaUenne circa le pratiche per le qui-
stioni del debito pubblico pontificio.

1. La festa di S. Lodovico re di Francia, dice il Giornale di Roma,
del 26 Agosto, fu,celebrata ieri, con la pompa consueta, nella chiesa na-

zionale dei Francesi, dedicata a Dio in onore di quel santo Monarca. II

signor Yisconte di Croy, incaricato di affari per la Francia presso la San-

ta Sede, insieme agli addetti alia imperiale Ambasciata, sulle ore 10 an-

timeridiane, si condusse in nobile treno alia predetta chiesa, riccamen-

te addobbata ed illuminata, e riceve gli Emi e Rffii signori Cardinali,
che sono soliti convenirvi per la Cappella cardinalizia. La Santita di

nostro Signore, accompagnata dalla sua nobile Anticamera, recossi, sul-

le ore 5 pomeridiane, al predetto sacro tempio, e nel discendere di car-

rozza, fu riceYuta dal nominate signor Incaricato di affari, ed alia porta
della chiesa dal Clero nazionale. Seguito dai medesimi il Sanlo Padre
adoro V augustissimo Sagramento, ed oro dinnanzi all

1

altare di san Lo-
dovico. Dipoi nella sagrestia ammise al bacio del piede quanti ayevano
avuto T onore di riceverlo, e molti altri signori e dame. La moltitudine

accalcata nella piazza e nelle ampie yie circostanti alia chiesa ossequio
con le usate dimostrazioni di riverenza e di affetto Y augusto Padre e So-

Trano, implorandone ad un tempo Y apostolica benedizione.

2. Ci pare di molta rilevanza venir registrando le notizie, che i gior-
nali ufficiali ed ufSciosi di quando in quando divulgano circa il punto a

cui sono condotte le pratiche per radempimento delle condizioni poste
dal Governo imperiale di Francia a quello di Yittorio Emmanuele II, in

Tirtu della Convenzione del 15 Settembre 1864. Tra questi spiccava
T obbligo di satisfare al pagamento degli interessi del debito pubblico
delle province rubate alia Santa Sede, e di restituire anche gli arretrati.
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11 protocollo del 31 Lugliq 1868 * lascio a decidere alcuui punti, c pre-
scrisse che la soluzione di essi fosse affidata ad una Commissione mista,
che dovesse essere nominate, entro sei mesi dalla data del 31 Luglio.
E 1

trascorso oltre im anr.o dopo la ralificazione di quel protocollo,
pubblicato dalla Correspondance italienne, e riferito anche <Ha\YUntid
Cattolica del 21 Agosto 1868. E tuttavia non solo quelle quistioni non
sono risolute, ma il Governo italiano, sotto futilissimi pretest!, si

spt-
trasse airobbligo di trattarne, parendogli aver da to una grande prpva
di sua lealta coll

1

aver nominate un Commissario che ricuso quel carico,
ed avergli surrogate un altro die gli dovesse succedere. Di che abbia-
mo la prova nella Correspondance italienne del 1. Settembre 1869.

Questo diario del Menabrea si commosse air idea, che si potesse dar
fede ad una notizia della Correspondance Ilavas, la quale tra le altre

inesattezze conteneva aacbe questa : che il sig. Fava, consigliere di Sta-

to a Firenze, dovesse essere, in compagnia del sig. Mancardi direttore

del debito pubblico italiano, incaricato di trattare questo negozio a Roma
col sig. Lheureux commissario francese; ma che per giunta ayesse un

incaricp segreto e contidenziale pel modus vivendi p pel Concilio; e che
ad ogni modo la faccenda del debito pubblico pontificio non si prende-
rebbe a trattare se non dopo il ritorno del signor Banneville.

A smentire queste asserzioni, la Correspondance del 1. Settembre di-

chiaro che: In verita la formazione della Commissione incaricata di

rtsolvere le quistioni rimaste in so3peso, quando si
eftettup

lo sparti-

mentp del debito
pontiiicio,

e un fatto compiuto, poiche si e fatta la scel-

ta dei Coramissarii, e questa scelta fu oggetto di comunicazioni ufliciali

dei Governi interessati. Sarebbe pero al tuttp
inesatto il credere, che

Fltalia debba farsi rappresentare in tal Commissione da due delegati, e

che Tuno di questi sia il signor Fava. Questi era
statp

nominate per
rappresentare Tltalia prima che a cio fosse designate il signor Mancardi;
e solo allora quando il signor Fava ebbe pregato il Governo di dispen-
sarlo, per cagioni di sanita, dall'andare a Roma, solo allora fu nominato
il Mancardi. La malattia del signor Fava fu la cagione principale del ri-

tardo posto dalla Commissione a riunirsi
;
e Tessere stato designate il

Direttore del Debito pubblico del regno per surrogare il Fava, attesta la

premura, che ha il nostro Governo, di fare che la soluzione delle qui-
stioni secondarie, tenute in sospeso, non sia piu oltre differita. II signor
Mancardi era infatti il solo personaggio, che potesse andare a Roma ed

imprendere la
trattatiya di tali quistioni da risolversi, senza dover per-

cio applicarsi a lunghi studii preparatorii sui particolari di tal negozio.
Onde risulta che tutte le dicerie, con che si cerco di far credere all'esi-

stenza d'una doppia missione confidata al signor Fava, erano prive di

ogni fondamento .

Da tutte. questa pappolata della Correspondance italienne risulta an-

che piu chiaro: 1. Che la Commissione, la quale, per Tarticolp
11. "del

protocollo del 31 Luglio 1868, dovea essere npminata entro sei mesi, ed

accingersi prontamente alia soluzione delle quistioni rimaste in sospeso,
a termini della Convenzione del 7 Dicembre 1866 2

,
fu bensi nominata,

ma non si e ancora riunita a far checchessia, benche dal 31 Luglio 1868

1 Civ. Catt Scrie VII, vol. HI, pag. 616-19.
2 Ivi, Serie VI, vol. IX, pag 406-407,
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al 1. Seltembre 1869, siario gia passati tredici mcsi. 2. Che la premu-
ra del Governo di Firenze per venire alia soluzione di quelle quistioni, si

fece maniiesta, col nominarc Commissario il signer Fava, che non vi

avea mai poslo mano, anziche il signer Mancardi, che gia le avea trat-

tate, e stipulata la Convenzione del 7 Dicembre 1866; e col sostituire il

Mancardi al Fava, solo allora che quest! impedito da malattia d'impren-
dere gli studii necessarii e condursi a Roma, si ritiuto a quell

1

incarico.

Per tal modo, dando un cane a menar per Vaia, il Governo di Firenze si

beffq spesso inipimemente, ed in punti assai piii gravi. delle convenzio-

ni stipulate col Governo imperiale della Francia. Ed ora si metta in dul>~

bio, se e possibile, la lealta dei liberal!!

TOSGANA E STATI ANINESSI 1. Trame mazziniane; un altro assassinio politico ad

Imola 2. Ciarle sopra una missione diplomatics per accord! fra il Go-
verno di Firenze e la Santo Sede 3. Sequestri di giornali 4. Sporcizie
teatrali a Firenze ;

caluniiie contro religiose a Bologna, sventate da una in-

quisizione o. Decreto di chiusura della Sessione parlamentare del 1867.

1. II Governo di Firenze, inteso ad abbattere 1'autorita della Ghiesa ed

a preparare i inezzi da poter iinpunemente consiimniarcrusnrpazione di

Roma e lo spogliamento e Tassassinio del Papa, fino a ieri stava in comu-

nella di mezzi e di congiure con la setta mazziniana. Or questa comincia

ad essere stanca di servire come struniento, e pretende diventare padro-

na; quindi nuoye congiure. 11 Governo, per salvarsi, ricorre a mezzi di

rigore che, se si usassero a Roma contro i Garihaldini, gli darebbero pre-
testoad empiere VEuropa di strida e di lamenti. Carcerazioni preventi-
ve e diuturne, deportazioni arbitrarie, inquisizipni, spionaggi di Polizia

fin negli intimi recessi del domicilio e della famiglia; nulla egli trascura

per parare il colpo di cui paventa. Ma vi riuscira? Certo e che la setta

mazziniana non si sgomenta per questo ;
e quando una cospirazione c

syentata, ne prepara un'altra. Infatti ecco quel che leggesi neirOp?-
nione n. 252 del 22 Agosto.

L&Gazzetta d'Italia del 20 scrive che, merce la continua sorveglian-
za con la quale V uilicio di pubblica sicurezza di Qryieto tenne dietro alle

mene mazziniane, facendo perquisizioni domiciliari, riusci ad imposses-
sarsi di documenti, che si assicura sieno importantissimi, e che si riferi-

scono alia cosidetta repubblica universale. In seguito alia scoperta di

quei documenti furono arrestati gli emigrati romani Tondi Ermenegildo
e Lucchetti Maruliano, nonche due orvietani che hanno nome Pastore

Giacinto e Mancinelli Primo, ex-soldato dell'esercito iialiano. La sezione

della corte d' appello di Perugia precede, e forse T istruzione di tale pro-
cesso fornira maggipri elementi di quelli cbe ora si hanno.

E' da notare che i process! di tal genere soglionp nell
1

Italia rigenerata
andare assai lenti ezoppicando, pel timore che i sicarii della setta incu-

tono a chi osa rivelare o deporre in testimonianza presso i Magistral!

quello che sa, onde possano essere riconosciuti i colpevoli. Di che si eh-

be recente esempio, che cosi e narrato dafia Gazzetta deU'Emilia: La

sera del 12 accadeva in Imola un deplprabilissimo caso, non nuovo cer-

tamente nelle Romagnc. 11 signor Lucio Pasini, uno di quelli che nella

causa d
1

Imola depose con molta franchezza e fermezza rara, mcntre si

riduceva verso casa in compagnia di un suo amico prete, trovandosi sul-
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la strada Emilia in vicinanza della piazza, fu proditoriamente assalito da
un gioyine, che gli si ayyicino accanto e gli punto una pistola al fianco e

gliela scarico a bruciapelo. II Pasini rimase mortalmente ferito, ma non
pertanto ebbc ancora tanta energia da perseguitare per alcuni passi il

suo feritore, poi venne meno, perche le gambe nol sorresseropiu. Funo-
tato che nel momenta che si consummava T assassinio, a poca distanza
dai luogo del delitto vi erano fermati tre individui, che si ritiene fossero

iyi
non a caso, ma complici del misfatto. La causa dell

1

assassinio credesi
sia una yendetta dipendente dalla causa d'Imola, nella quale, come yi
diceya piu sopra, il Pasini fu teslinione e depose senza timore e senza
esitazione .

2. Codesto imbaldanzire della setta mazziniana dovrebbe poter aprire
gli occhi ai liberali-modemti, e far loro scorgere 1' abisso yerso cui so-

spingono la Mpnarchia. Ma, veggano o no il precipizio, certo e che'di
niuna cosa paiono tanto solleciti quanto di syentarne, se fia

pqssibile, i

disegni, senza pero allentare nel feryore della guerra che di comune
accordo mazziniani e moderati fanno a Roma. Quindi e che il Goyerno
di Firenze continua a perlidiare, metlendp in opera ogni maniera di arti-

iicii per attrayersarsi al Concilio ecumenico
; e soprattutto mantiene fer-

nio il programma di annettere a\Y Italia anche Roma e le poche provin-
ce non ancora potute rubare al Papa.

Anzi in questo suo proposito sta cosi fermo, che si mostra altamcnte

oft'esp , guando pei giornali si divulga qualche noyella di pratiche di

conciliazione ayyiate per un componimento tra il Goyefno di Firenze ed
il Gpyerno pontificio. II Diritto spaccio che il Menabrea ayesse percio

spedito a Roma un tal conte Tornielli, capo del suo Gabinetto particola-
re, e ne lo garriya fortemente. La Correspondance italienne \o ammqni
subito che egli era stato

trattp
in errore, e che il yiaggio del Tornielli a

Roma era immaginario. II Diritto del 14 replico, ammettendo che ci

fosse errore circa la persona ,
ma insistendo sulla yerita

della disegnata

spedizione ,
e raccomandando al Menabrea di non impicciarsi per impe-

dire il Concilio, e di Jasciar fare, e soprattutto di guardarsi dai maneggi
di certi mestatori, cui attribuisce titolo di prelati romani, che prometto-
no da una parte al Goyerno italiano conciliazioni imppssibili,

e peral-
tra parte alia Curia papale priyilegi

e fayori assurdi . Quindi il Di-

ritto disse, che questa fazione di conciliator* inganna entrambi i Go-
Terni

;
essa non aspira ad altro, se non ad assicurarsi mezzi ed influenze,

che certamente non saranno adoperate in favore della causa liberale .

Questo yalga di ayyisb a certi buoni uomini, che sono sempre sul pre-
dicare la carita e la conciliazione tra Roma e gli assassini del Papa!
Ma codeste yelleita di conciliazione attribuite al Menabrea furono assai

piu recisamente negate dall
1

Opinionc, e sono troppo chiarameiite smen-
tite dai fatti. II Menabrea a questo proposito yale quanto il Rattazzi ed
il Garibaldi.

3. Ad ogni modo pero e certo che il Goyerno di Firenze senlesi ora un

poco a disagio, e cerca di puntellarsi con ispedienti temporanei, dando
un colpo al cerchio e Taltro alia doga. Oggi un attentato contro la Chie-
sa

, per appagare la setta; domani un rimbrotlo alia setta, per cahnarne
i furori e tenerc addietro i piu maneschi

;
e come per contrappesq ai

sequestri dei giornali mazziniani. troppo arditi, altri sequestri ai gior-
nali cattolici. Cosi ad un tempo e si procedcva contro il Dovcre di Geno-
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va e r Unild italiana di Milano ,
che troppo chiaro bandivano la guerra

alia mpnarchia e la necessita di proclamare la repubblica , e si seque-
strava il n. 183 dell

1

Unitd Cattotica di Torino per un arlicolo intitola-

to: I nuovi Faraoni e il dcro d' Italia, per aver citato ed approvato al-

cuni tratti d' una lettera del Vescovp di Rodez contro la legge che sog-

getta i cherici alia leva militare. Anzi egual sorte tocco att'ottimo Osser-

vatore
Catfolico

di Milano, che ne avea parlato, benche si guardasw be-

ne del recitare quelle frasi che ppteano considerarsi come contenenti una
offesa al Re ed alle leggi. Per simile cagione era sequestrato il n. 231
della Hiforma, cioe per imputazione di oltraggio alia persona realc. Era-

no inoltre sequestrati e posti sotto processo, probahilmente perchc po-
co rispettosi verso la Monarchia ed il presente ordine di cose, la Piebe

di Lodi, ed il Dovere mazzinianp di Geneva, che ebbero ciascuno due
Gerenti incarcerati, il Democratico, hCronaca turchina, YAmicodel po-
polo, la Fenice, V Asino e lo Zenzero di Firenze, e piu altri. Di che il Pi-

ronti, ministro di grazia e giustizia, e ora messo al bando dei liberalj,

come troppo austero contro la libera stampa, e si per questo e si per la

traslocazione da lui fatta di parecchi magistrati, gia si preconizza il suo

capitombolo dal seggio ministeriale.

4. Ma la delicatezza del fisco in esigere la psservanza della legge non
risente veruno stimolo dai duelli che si moltiplicano per ogni parte , e
di cui vanno sui giornali i resoconti

,
con norni e cognomi dei padrini e

<:on Tannunzio del risultato. Anzi esso chiuse gli occhi per non vedere e
Je orecchie per non udire Torribile strazio che della religione e del buon
costume si tece in Firenze, air Arena Goldoni ed all'Arena Mor.ini, dove si

gareggio di empieta in oscene rappresentazioni di una favola immonda,
inventata dalla setta giudaico-masspnica ora dominante in Austria, ed

intprno alia quale riferiremo la verita a suo luogp. L'eccesso della tur-

pitiidine e ivi giunto a tal segno, ehe perfmo certi diarii liberalissimi ne

furpno st'^macati; e la Polizia o'i Torino
, riparando il fallo commesso col

lasciare afiiggere i
cartellpni

d'invito al dramma: La monaca di Cracovia,
ne proibi la rappresentazipne. A Firenze

,
sotto gli occhi del Ministero ,

che pretende insegnare aljPapa, nella sua Correspondance ,
la religione

eja" morale, a Firenze quei due teatri furono- per molte sere di seguito.

stipati di gente che andava a pascersi di quella produzione bestialissima 1

Ne bastando alia setta di esagerare cosi e me.ttere in scena 1'cnor-

mezza della impostura spacciata in Austria, venne divulgando che a

Bologna si fosse ripetuto il suppostp fatlo di Cracovia. Accurate inda-

gini della pubblica autorita posero in sodo che non v'era nulla di ve-

ro, e che solo custodivasi con ogni carita e pazienza in un monastero
di quelia citta una monaca, che sventuratamente era divenuta pazza, e
la quale fu poi condotta a custodire

, piu che a curare, nel manicpmio.
Di che la Gazzetta dell' Emilia del 17 Agosto dovette pubblicarc i

par-
ticolari seguenti: La monaca G... nel 18i9.cpminci6 a dar segni di

alienazione mentale, e poi nel 1850 perdeva addirittura la ragione; ma
e bene avvertire che di sua fa'miglia parecchi soffrirono demenza, e che
il padre suo mori nel 1840 demente affatto. Lo stato della monaca G.
reclamando un trattamento speciale, costrinse piii volte la badessa del

convento a qualche rimostranza alia famiglia della monaca, e nel 1867
la marcbesa G. P. v. G. ottenne dal tribunale la convocazione di un

consiglio di famiglia, il quale propose la interdizione della monaca, Al-
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lora I'autorita giudiziaria si reco al convento, ebbe accesso nella cella

deila G. e, interrogandola, si pole persuadere che Tinfelice era priva di

ragione. Dopo di cio fu pronunziata I
1

interdizione e fu nominate il tuto-

re ed il contutorc per amministrare la sua scarsa fortuna. Le ristrette

entrate di lei, circa lire mille, naturalmente non bastavano al manteni-
mento della mpnaca G. e dell

1

infermiera estranea al convento che la

serviya ;
sicche la badessa aveva ottenuto dalla cognata della sofferen-

te dei sussidii di L. 100 nelle
principali solennita dell

1

anno. Da tutto-

cio risulta che la monaca G. non soffriva maltrattamenti e che i suoi pa-
renti conoscevano la sua coudizione. A confermare questi particolari,
che crediamo esatti, aggiungiamp aver pptuto appurare che, quando
ieri si recava al conyento

Tautprita giudiziaria, accompagnata dal pro-
fessor Roncati, per vederc se fosse conveniente trasportare la monaca
O. al manicomio, la badessa accolse con tutta cortesia gli uomini della

legge, di guisa che ora la monaca trovasi al manicomio senza che dal

Jato delle Carmelitane siasi fatta alcuna opposizione. Dalle visile ed in-

dagini fatte dcil professore Roncati risulta altresi, che la monaca non el)-

be a soffrire alcun atto di violenza, ma che pur troppo trovasi priva di

ragione .

Abbiamo recitato qui queste confession! del diario liberale perche non
ci farebbe meraviglia che nell

1

Austria la setta facesse della monaca pazza
di Bologna un uso equivalente a quello che fece in Italia della monaca di

Cracovia. Yarii immondi giornalacci di Firenze e di Milano aveano gia
abbozzato per la infelice di Bologna un dramma somigliante assai a

Duello che la scelleratezza di certi settarii di Cracovia e di Vienna manda
in giro per tutto il mondo.

Nello stupido romanzo percio divulgato dalla Gazzetta di Bologna,
n. 221, dalla Gazzetta del?Emilia & dalla Gazzetta d"Italia, e riprodotto

daU'Opimone e dalla Nazione, erasi anche involta un'altra religiosa dello

stesso monastero, Suor Angela Gabriella di santa Teresa, al secolo contessa

Marianna Agucchi ; laqualeper isfatare quelle imposture scrisse e mando

pubblicare per le stampe da quegli stessi giornali una stupenda lettera
,r

dove e mette in evidenza che quelle erano prette invenzioni calunniose,
e prende in modo commovente la difesa della sua sorella impazzita e del-

le altre che tanto amorevolmente la curarono. Codesta lettera, riprodot-
ta neir Unita Cattolica, n. 197 del 26 Agpsto, e un vero capolavoro di

sapienza e carita cristiana, e piena di sensi cosi sublimi, che vorremmo

poterla qui Irascrivere per intiero. Ma cio essendoci yietatp
da mancan-

za di spazio, dobbiamo con nostro rammarico limitarci a recitarne i tratti

seguenti.
Sulla mia coscienza dichiaro e protesto che il racconto riferito nel

Monitore di Bologna, n. 221, sotto il titolo : Le Monache di Bologna, e un
tessuto di menzogne e di immaginazioni. lo entrai in monastero Tan-

no 1826 di mia spontanea volonta e con piena cpgnizione degli obblighi

che mi veniva ad assumere ; e, lungi dall
1

esserm cacciata a forza, come
si osa scrivere, ebbi da Ipttare

non poco con prove e difficolta, cui la piu

cpnsummata saggezza mi spttopose, e specialmente con la tenerezza dei

iniei ottimi genitori, i quali per altro, religiosi com
1

erano, finirono col

rispettare la liberta delta mia elezione e mi donarono a Dio. Qui sonq
stata sempre cpntentissima,

e un'ora sola di pentimento non venue mai

a turbare la mia tranquillita; come adesso nulla desidero piii che di po-
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ter chiudere gli occhi per sempre in una casa e in una vita, chc fu per
me fonte di consolazioni, le quali io non domando al mondo di apprezza-
re, ma di lasciarmi insino airultimo respiro. Dopo cio cadono da so certi

particolari
di cpiel racconto che, lo ripeto, e un tessuto di menzogne e di

immaginazioni. E qui io non posso non dire una parola anche della mia

compagna suor Maria Maddalena, al secplp marchesa Isabella Guastavil-

lani, nel racconto stesso indicata coir iniziale G. La poverina non e in

grado di rispondere ai suoi calunniatori ; ma, se fosse, io sono certa che

lo farebbe come me. Io la vidi esempio alia nostra comunita di tutte le

virtu, finche essa godette F uso della sua ragione, e mai non mi accorsi

che essa fosse scontenta del suo stato; e negli ufficii che, durante quel

periodo, esercito nella comunita, diede prove della piii gran saggezza e

regolarita. . . Tutti sanno che ella perdette la ragione e rimase alieriata

di mente sotto le terribili impressioni del bombardamento, a cui ando

soggetla la nostra citta nel Maggio 1849. Diro io le cure amorose, da cui

F infelice fu sempre circondata da parte delle nostre sorelle? Ah! II mon-

do non sa quale e quanta carita alberga in cuori consacrati a Gesu Cristo:

ed e ben ingiusto quando giudica cosi spietatamente le religiose senza

conoscerle...

I1 racconto pubblicato si occupa altresi della nostra vita interim e la

dipinge coi piu tetri colori. Anche qui sono falsita ed esagerazioni che

toccano lino il ridicolo. Ma le nostre regole sono opera di una delle San-

te piu illuminate che abbia la Chiesa, sono dalla Chiesa stessa approyatc,
hanno fatto dei Santi; non e d'uopo fame T apologia. Solo dimandiama

di liberamente professarle, come le abbiamo liberamente abbracciate. II

mondo ha torto in perfidiare a crederci vittime ed a cpmpiangerci ; egli

ci ha spalancato le porle, ne rifinisce di ripeterciche siamo liberedi usci-

re; ebbene, noi eleggiamo di restare, e saremmo veramente vittime quel

giorno in cui fossimo strappate a questo asilo della nostra fede e dei no-

stri cuori. No, noi non siamo infelici : qui dentvo, nell
1

assiduita delia

preghiera edel lavoro, e nello studio continue della nostra perfezione,

troviamo una pace, una cpntentezza che non cangeremmo in alcuna cosa

di questa terra; cela lascino. Cio non sara senza pro di loro medesimL
Non hanno essi alcun bisogno del cielo? Non ne bramano le benedizioni

sui lorocari, sulle loro fortune, su di se stessi? Ebbene uno sluolo di

vergini che si studiano di piacere a Dio, prega quotidianamenle an-

che per loro.

5. Le imposture settarie contro innocenti religiose cosi furono sco-

perte e messe in evidenza, e non ne restera mcmoria che a vituperp dei

tristi che le inventavano, e di qualche Governo che non ebbe onta di tuf-

farsi in quella lordura, onde trarne fuora un pretesto di perseguitare

viepeggio la religione, rubare i beni alia Chiesa e spacciarsi della abor-

rita presenza delle corporazioni religiose. Per cpntro delle vereebrut-

tissime turpitudini parlamentari degli uomini politic! della presents Ita-

lia, restera memoria autentica e dimostrativa negli Atti ufjiciali della

Camera dei Deputati del 1869. Dopo le scandalose scene per la Hegta
cointeressata e pel processo dell'assassinio del Lobbia, non era ppssibile
che la Camera dei Deputati potesse ancora radunarsi ed esercitare il

suo mandato legislative. Percio la Gazzetta
ufficiale

del 21 Agosto pub-
blico un decreto reale, con cui Fattuale sessione del Senato del Regnp
e della Camera dei Deputati e chiusa . Un altro decreto determines poi
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il giornp della convocazione per la nuova sessione, o piu probabilmente
pronunziera lo scioglimento della Camera stessa.

La Nazione del 22 Agosto, recitando T qrazione funebre a questa pri-ma sessione della decima Legislatura italiana, si destreggi6 per guisa,
da gittar tutto sulla Sinistra il torto dei procedimenti della Camera net
1ungo intervallo che corse dalle elezioni generali del Marzo 1867 al 17

Oiugno 1869. Ma confesso che la condotta della Camera fu una yera
altalena di bene e di male; fu un camminare a sbalzi, un dare addietro

capriccioso, senza una norma, senza un principio, senza una direzione,
yivendo alia giornata, operando solto il pungolo della momentanea ne-

ccssita, riluttando ad ogni fecondo lavoro appena questa necessil? ces-

sasse di farsi sentire . E la Nazione fim col proporrc il problema : Se
si

ppssa sperare di ottenere da questa Camera qualche frulto diyerso e

migliore di quelli che diede finora . Ci pare che la tesi cosi espressa e

syolta dalla Nazione basti a dimostrare, quanta ragione hanno gli Ita-

liani di senno per non far.e capitale veruno di quell e beatitudini del

sistema parlamentaro, in cui certi dabbenuomini yogliono farci adorare

ilPalladiodell'Italia!

Questa sessione della Camera fu drvisa in tre periodi. 11 primo dal 22
Marzo al 19 Agosto 1867; il secondo dal 5 Dicembre 1867 al 31 Agosto
1868; il terzo dal 26 Novembre 1868 al 17 Giugno 1869.

In questa si lunga sessione, durante h quale furono a goyernare la

cosa pubblica treMinisteri, cioe quelli presieduti dal Ricasoli, dal Rat-
tazzi e dal Menabrea, la Camera tenne 449 sedute pubblicbe; approvo
181 disegni di leggi ;

udi svolgere, con immenso apparato di ciarle, di

ingiurie e direcriminazipni, 95 interyellanze; votolll ordini del giorno;
e nomino quattro commission! inquisitoriali, cioe sopra le condizioni della

Sicilia, sopra quelle della Sardegna, sopra il corso forzato della carta-

moneta, e sopra i fatti della Regia cointeressata, colla quale chiuse de-

gnamenle i suoi giorni, tuftandpsi
nel brago e nel lezzo delle piu plebee

altercazioni. La Gazzetta d'ltalia, n. 235 del 28 Agosto, reputando im-

possibile giudicare questa sessione, aggiunge: Nessun giornale ne
dice bene. E' questa una epigrafe cbe vale una sentenza storica . Poi,

volendo pure sbozzare la figura della Camera in questa sessione, dice:

<< La Camera fu lacerata sempre da intestine discordie, ed agitata dal piu
cieco spirito di parte . Ci pare che questo non sia un carattere che in-

namori troppo delle istituzioni parlamentari.

II.

COSE STRANIERE.

AUSTRIA 1. Condizioni politiche present! della monarchia austro-ungberese
2. Sue relazioni colla Santa Sede esposte nel Libra rosso 3. Conse-

guenze infauste della violazione del Concordato 4. Istruzioni deirArci-

vescovo di Praga e del suoi siiffraganei coudannate da Tribunal! 5. Pro-

cesso intentato a mons. Rudigier Vescovo di Linz, che viene arrestato e

condannato al carcere; Tlmperatore rimette la pena 6. Indirizzi di con-

gratulazione a mons. Rudigier 7. Tumulti e violenze di Frammassoni e

Giudei a Cracovia per una monaca impazzita.

1. II giorno 1. di Maggio 1861 ayea luogo a Vienna V inaugurazione

solenne delle sedute del Consiglio deirimpero, secondo i mum ordini
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politici ed amministrativi disegnati dallo Schmerling ,
del quali abbiamo

data ampia e particolareggiata contezza nelle nostre cronache della Se-
rie quarta, vol. IX e X. L1

Imperatore pronunziava allora im discorso, in

cui mostravasi pieno di fiducia che quelle riforme, onde tutto nelF Ini-

pero era raffazzonato alia moderna, secondo i famosi principii del 1789,
tornerehbero all

1

Impero Tantica vigoria, darebbergli quella saldezza che
risulta da una perfetta unione delle parti onde si compone un vasto cor-

po politico, e gli restituirebbero quella prosperita interna, quella in-

fluenza all
1

esterno, il cui difetto erasi fatto sentire con tanto deplorabile
disastro nel 1859.

Riconosco, diceva allora Francesco Giuseppe, cbe mi corre stretto

debito verso i miei popoli di difendere, con tuttala mia potenza impe-
riale, conforme al giuramento da me prestato in ora solenne, il tutto

della Costituzione come fondamento inviolabilc del mio Impero unito cd

indivisibile, e di respingere energicamente ogni violazione di questa Co-

stituzione, come un assalto contro I
1

esistenza della monarchia e contro i

diritti dei miei popoli.
Or dove sta il tutto della Costituzione del sig. Schmerling? Dove sta

ora I
1

Impero unito ed indivisibilel Que'medesimi valenti uomini, che in

quell
1

ora ed in quella sala applaudivano, con entusiasmo da farnetico,
a tali dichiarazioni dell

1

Imperatore, spazzarono via quella Costituzione,
senza quasi lasciarne vestigia ; e sbrandellarono quell

1

Impero unito ed

indimsiUle, accettando il dualismo cisleitano e trasleitano, da cui si de-

rivano tutte le altre presenti scissure, descritte abbastanza da un nostro

corrispondente nel prec. vol. a pag. 105-10. A grado a grado, dal 1848
al 1869 Terede degli Absburgo, o scegliendo da se, od accettando da

quelia potenza cbe dicesi opinions pubblica, o rassegnandosi a ricevere

dalla occulta ma terribile potenza della Frammassoneria, i Ministri cbe

pareano dover ristaurare le alYrante
t'qrze

dell
1

Impero, sperimento i piu
svariati ed opposti sistemi, come abbiamo esposto nel vol. II di questa
settima Serie a pag. 374-80. E tutto indarno quanto airasseguire la

scopo inteso.

Egli e manifesto cbe di cio non vuolsi render al tutto mallevadore

Francesco Giuseppe, il quale avendo accettato le parti di sovrano costi-

tuzionale a norma del sistema rappresentativo parlamentare, e ricono-

sciuta cosi come fonte d'ogni diritto la sovranita popolare, si ridusse

anch
1

egli ad essere nulla piu che il primo dei pubblicl ufficiali, incarica-

to di certe funzioni, in cui cio cbe il Ministero decreta egli promulga. Ma
non e men yero cbe la moltitudine del popolo mal puo discernere ia

questi casi i veri sentimenti del Sovrano da quelli che la politica, bene
o male intesa, savia o rpvinosa dei suoi Ministri, gli mette sul labbro e

gli la esprimere nei suoi atti solenni.

Laonde altamente doleyasi teste un cospicuo uomp di Stato aiistriacp
in una lettera, di cui abbiamo Tautografo sotto gli occhi, perche: il

Governo con ogni mezzo si adopera onde far persuase le popolazioni,
che quanto succede ora neir aperta guerra che si fa alia Chiesa, tutto e
in armonia ed in accordo perfetto colle idee e coi propositi dell

1

Impera-
tore. E 1

tanto radicata nel cuore degli Austriaci, massirae di quelle classi

in cui non si e ancora potuto diffondere il veleno del liberalismo moder-

no, la devozione all
1

Imperatore, che loro parrebbe di fargli ingiuria, am-
mettendo che altro egli pensi ed altro dica in quelle solenni congiuntu-
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re; e percio appunto i Ministri liberal!, con la lealta della loro selta, si

studiano di mettere cpstantemente sul labbro dell
1

Imperatore teorie per-
niciose, ed esposizioni di 1'atti troppo ripugnanti al vero, principalmente
per do chc spetta ai rapporti colla Cbiesa e la Santa Sede .

Non vogliamo punto altrihuire codesto impegno dei Ministri settarii

a deliberate proposito di attenuare cosi 1' influenza personale del Spvra-
no

;
anzi siamo dispostissimi a credere, che questo procedere sia ispirato

da sincere desiderio di ristaurare le sorti della monarchia absburghese,

rappattumando con lei i liberal!, e facendo assegnamento sulla devozione

leale ed incrollabile degli onesti sudditi. Tuttavia e pur vero che, a ta-

cere cTaltro, i cattolici del Tirolo risentirono troppo sul vivo la violenza

loro fatta quando, sotto minaccia di adoperare la forza aperta. se osas-

sero ancora ripugnare, furono reietti i loro yoti per la conservazione
dell

1

unita religiosa nel loro paese. I loro richiami contro la liberta dei

culti, imposta dalle recenti leggi, benche avvalorati da quelli deirarci-

duca Carlo Lodovico e dimostrati da Indirizzi firmati da quasi tutto il

popolo, furono posli in non cale; e cosi un immenso oltraggio fu inflitto

a quelle province, baluardo gia delFImpero e modello di fedelta, per

compiacere a' settarii, miscredenti e giudei d'altri paesi, molti dei quali

insigni soltanto per le passate fellonie e per aperte ostilita contro la re-

gnante dinastia. Or egli sembra a noi che troppe cause di malcontento

gia fossero in Austria, senza che per simile causa si dovessero offendere

quei fprti petti dei Tirolesi, tanto benemeriti per ogni riguardo della

Casa iraperiale.
I frutti di codesta politica di conciliazione coi Frammasspni, giurati

nemici d
1

ogni autorita che non derivi dalla loro setta, si coglieranno piii

tardi ed amari assai. lutanto la scissura delVImpero e compiuta, anzi

1'Impero stesso cesso di esistere. Vi e ancora un Imperatore, ma quel
gran corpp di nazioni collegate in unita di governo sotto

Ip
stesso scet-

tro, che gia ebbe tanta potenza in Europa, quel corpo e distrutto. Per-
fmo T antica bandiera imperiale fu messa da parte ; cosi che pure la ban-

diera deH'armata di mare, dove rUngheria non ebbe mai dominio ve-

runo, e mutata. Dal giorno 1 del passato Agosto 1869, la bandiera

austriaca colle insegne del santo romano Impero disparve dai mari, e

le fu surrpgata la nuova bandiera austro-ungherese , composta a parti

uguali dei colori dell
1

'Arciducato d
1

Austria e di quelli del Regno di S. Ste-

fano. Nella parte arciducale d
1

Austria, rossa e bianca, vedesi uno scudo
cui e sovrapposta una corona, che non e piu la corona imperiale. La par-
te reale dell

1

Ungheria, rossa, bianca e verde, porta lo scudo dell
1

Unghe-
ria sotto la corona del lie Apostolico. Questa e la necessaria conseguenza
del dualismo, che il de Beust fece accettare e sancire da Francesco Giu-

seppe d'Austria, cui fu lasciato titolo d
1

Imperatore, ma tolto rimpero,
cangiato in monarchia federate ausiro-imgarica.
Ma ben altre mutazioni deono tener dietro a questa, poiche il princi-

pio di nazionalita, su cui questa si fonda, vale non meno pei Boemi e pei

Dalmati, per esempio^che per gli Ungheresi. E di qui infatti procedono
le incessant! agitazipni degli Tzechi, degli Slavi, degli Italiani di Trieste,

e di ogni altra proyincia che ppssa recar in mezzo diversita di origin!,

di lingua e di diritti antichi. Di che, oltre a quello che abbiamo riferito

nel precedente volume VI a pag. 105-110, ecco quel che leggeasi po-
c

1

anzi nell' Oesterreicher Volksfreund di Vienna.
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Pur troppo i garbugli nazionali si
arruffanp ognora peggio per le

intestine discordie degli stessi partiti r.azipnali
i Come nella Galizia i

democratic! stanno in urto coi conservatori, e nella .Boemia i giovani
Tzechi cogli Tzechi conservatori, cosi anche nella Carniola la setta della

(fiovanc Slovenia \ agita e tiene testa contro gli Sloveni conservatori.

Ecco le strane condmqni presenti della monarchia austro-ungherese!
Al di qua della Leilha, gli Tzechi, i Pplacchi, gli Sloveni, i Tirolesi

sonp d'accordo fra loro neir impugnare gli ordini reccntcmente istituiti

ed il sistema in vigore; ma le popolazioni della Boemia, della Moravia,
della Galizia, della Stiria, della Carinzia, della Carniola, della Dalmazia,
e del littorale adriatico, stanno in scissure ed in lotta fra loro, per
rivalila fra Tedeschi e Slavi ; onde avviene che gli uni minacciano dr

staccarsi dull' Austria, quando nel Governo prevalga I

1

influenza degli

Slavi, e gli altri minacciano altrettanto, qualora abbiano qualche prefe-
renza i Tedeschi.

Al di la della Leitha, nel reame di S. Stefano, la grande fazione de-

mocratica, che siede a sinistra nella Dieta, sta lottaudo accanitamenle
col partito del Deak, per recarsi in manp il predominio della cosa pub-
blica, ed ogni giorno piu precede innanzi verso il suo scopo, mentre le

diverse razze e nazionalita, di cui si compone quel corpo politico, i Serbi,
i Rumeni, i Croati, gli Slovacfhi, i Sassoni della Transilvania covano
astio profondo contro i Magiari, e stanno alia vedetta, aspettando il mo-
mento opportuno per sottrarsi al predominio di quesli. E cio per nulla

dire delle lotte religiose, di qua e di la della Leitha egualmente fervide

ed ostinate, e che accennano a dover quinc
1

innanzi accrescere T indebo-

limentp dell
1

autorita del Governo, fmo ad abbatterla del tutto.

2. Piaccia a Dio che le cose non debbano giungere mai a cosiffatto

termine! Cio non di meno e un fatto chiaro come il sole in pien merig-
gio, che Taver soddisfatto alle pretensioni della Frammassoneria colF pf-
i'endere la Chiesa e violarne i piu sacri diritti, non giovo punto a miglio-
rare le condizioni pplitiche

dell
1

Austria, anzi vi introdusse una nupva
ed efficacissima cagione di fimeste scissure; onde se la Chiesa ha motivo
di piangere, il Governo di Vienna ha tutfaltro che da rallegrarsi.

Quando ilConcordato del 1855 era in vigore, almeno quanto al diritlo

riconosciuto (che nel fatto la burocrazia austriaca non cesso mai dall'at-

traversarsi alia sua attuazione), si dicea che tutte le sciagure e le inte-

stine discordie dell
1

Austria erano effetto del Concordato. Ora che, per
gli atti da noi riferiti nei vol. II e III di questa settima Serie, il Concor-
dato fu virtualmente abolito a talento del Governo austriaco, lo Stato si

trova in condizioni assai peggiori per molti riguardi, ed anche sotto il

rispetlo religiose, si che quante ne sono le province, tante sono le gra-
vi quistioni politiche onde sono in conflitto Ira loro il Governo ed i varii

popoli. Di che il Governo austriaco dee chiamare in colpa se stesso; che

Fesempio da lui dato colla violazione dei piu sacri impegni, e colla ri-

bellione alia piu veneranda autorita, non potea non essere efficacissime.

E prescindendo anche da quel che fece nel passato anno 1808, bastereb-

bero i sette documenti del Libra rosso, spettanti alle relazioni fra il Go-
verno di Vienna e la Santa Sede, per dimostrare che quando si abusa

della forza per violare il diritto, e (juella si sostituisce a questo nelle

relazioni da State a Stato, e molto piu nelle relazioni fra il Governo d'un

Sovrano cattolico ed il Capo della Chiesa cattolica, torna yano poi Tap-
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pellare al diritto, che cjuel Governo vanta, di essere rispettato ed obbe-

dito dai proprii sudditi.

I documenti del Libro rosso, che il conte de Beust, ministrq delllin-

pero per gli affari comuni esterni, comunico alle Delegazioni miste, con-

vocate I'll Luglio passato a Vienna, contengono la corrispondenza
scambiata 3al Xovembre 1868 fino al Luglio 1869 tra il suo Minislero

ed i rappresentanti imperial! presso le Corli straniere. Sono in tutto 48,
che sono riferiti nel Memorial diplomatique dei 22 e 29 Luglio e 5 Ago-
sto, num. 29, 30 e 31, espettano aicapi seguenti: 1 Cambiamento di

titolo agli atti ed anche alia persona imperiale, in virtu dell'accordo per

rorganamento dualista della monarcbia, fra il Gabinelto di Vienna e la

Dieta di Pesth. 2." Istruzioni al Wimpfen, per la compilazione del Li-

bro rosso. 3.
8

Questione turco-greca. 4. Relazioni coi Principal! danu-
J)iani. 5. Relazioni coif Italia. 6. Condotta dell

1

Austria rispetto alia

politica alemanna. 1. Questione francp-belga. 8. Relazioni con la Santa

Sede. 9. II prossimo Concilio ecumenicq.
Di cio che riguarda il Concilio, non e di questo luogo il parlarne. Quan-

io alle pratiche con la Santa Sede pel Concordato manomesso, e per le

famose leggi confessionali, di cui abbiamo riferito il testo nel vol. Ill di

questa Serie, a pag. 107-15, e 248-52, il de Beust comunico sette di-

spacci, dei quali daremo un cenno sufficiente a mettere in chiaro gii in-

tendtmenti di quel Governo; i quali appariscono ancbe meglio lumeg-

f'ati

dalla risposta cbe il de Beust fece alia circolare bavara del principe

ohenlohe, circa le precauzioni da prendere contro il Concilio ecumeni-

co. II quale documento, dopo i sette mentovati, e riferito per intiero

nel citato Memorial diplomatique n. 29 del 22 Luglio a pag. 460, col

riscontrp della circolare stessa deirHohenlobe a pag. 461.

II primo dei sette documenti contiene le istruzioni mandate dal de

Beust, sottola data di Buda 16 Novembre 1868, al conte Traultmansdorf

nominate ambasciadqre presso la Santa Sede. In mezzo al consueto pro-
lluvio diplomatico di frasi cbe esprimono riverenza alia Santa Sede,

spiccano chiari questi due punti. 1. Importa innanzi tutto di ben con-

vincere la Corte di Roma della ferma risoluzione delllmperatore e del

suo Governo, di non retrocedere dai passi dati, e di non togliersi da

ijuella
via che non fu da loro seguita che dopo la piu matura delibera-

zione II mantenimento delle presenti istituzioni, con tuttc le loro

conseguenze, e un dovere col quale non si puo transigere, e che e in-

compatibile col ritorno alle stipulazioni del Concordato... 2. La seconda

parte della vostra missione deve essere d'indurre la Santa Sede a con-

formarsi alle esigenze delle condizioni presenlicosi intese. Laonde, col

tono del quod scripsi, scrips i, il de Beust denunziava a Roma che,

avendo cgli giudicato a prqposito
di violare la fede data sotto la parola

.0 sanzione imperiale, e di rescindere a piacer suo il Concordato, era

yana ogni protestazione per rivendicarne rosservanza; inoltre cbe gli

interessi della Chiesa, di cui i Governi massonici si fanno sempre mae-

stri alia Ghiesa, esigevanq che questa si acconciasse ad approvare e le-

^ittimare gli iniqui principii su cui fondayasi la violazione del Concor-

dato. Tale e la lealta e tale lo spirito conciliative della setta libcrale.

II secondo documento e una lettera del Trauttmansdort' al de Beust,

m cui esso riferisce le risposte, quanto savie e cortesi, altrettanto giu-

_ste e veramente conciliatiTe date dal Saato Padre e dal Cardinale Segre-
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tario di Stato circa le istanze di acconciarsi al fatto compiuto e di ado-

perarsi anzi, perche niuna opposizione si facesse da chicchessia in Au-

stria a quelle leggi. II Trauttmansdorf disse chiaro : Sono sicuro di

non ingairnarmi dicendo tin d'oggi, che qui mplto generalinente si vede

per 1'Austria ralternativa d'una prossima reazione, o di im Governo che

precede verso la rovina propria e dello Stato a forza di debolezze e con-

cessioni . Col tempo si yedra che il senno di Roma valeva meglio che la

furberia massonica di Yienna ;
e che avea ragione il Card. Antonelli nel

mantenere fermi, senza consentire ad attenuarne punto la forza, i prin-

cipii ed i diritti della Chiesa, come riferi rambasciadore austriaco.

II terzo documento va in ribadire le stesse verita, scrivendo il Trautt-

mansdorf al de Beust, il 5 Dicembre, che Sua Santita, al pari che il

Segretario di Stato, in discussioni che io posso qualiticare come essen-

zialmente beneyole, mostrarono, per quanto spetta alVintatta conser-

vazione dei diritti dalla Chiesa, quella fermezza che e loro imposta e dal

proprio grado e del loro convincimento .

II barone de Beust era in questo mezzo ricompensato de'suoi servizii

anche col titolo di Conte, e da Yienna il 5 Gennaio scriveva da capo al

Trauttmansdorf una lettera, che e il quarto documento del Libro rosso.,

in cui mostra di gradire ed apprezzare assai le disposizioni concilianti

della Santa Sede, ma ribaldisce Yaut ant; o faccia a modo nostro, o noi

faremo senza lei quanto crederemo che sia per tornarci utile.

Gli nltimi tre documenti vanno in iscambii di esortazioni del Beust al

suo ambasciadore, perche profitti dello spirito conciliativp della Santa

Sede; ed in risposte del Trauttmansdorf, che qui la
conciliazipne non si

riguarda come sinonimo di concession! che sono reputate iniqiie e sa-

crileghe. Onde apparisce che a Roma, quanto alle ragioni di Santa

Chiesa, si tiene rispetto airAustria quel modo di procedere e di par-
lare fermo che si tenne colla Russia, coll' Italia rivoluzionaria e con

quanti altri Governi abusarono ed abusano della forza per opprimere
la Chiesa

;
e che intanto pretendono che la Santa Sede, per amore di con-

ciliazione, scenda a patteggiare colla iniquita, ed a legittimare fatti sacri-

leghi contro gli inviolabili ed eterni principii dalla giustizia e contro i

diritti dwnamente conferiti da Dio alia sua Chiesa.

Ma la vera indole delle condizioni in cui fu posta rAustria dal pre-
sente suo Governo rispetto alia Chiesa ed alia Santa Sede, troppo me-

glio che da documenti diplomatiti, arjparisce da alcuni falti che espor-
remo qui appresso con qualche ampiezza, come quelli che mettono in

evidenza lo scopo a cui indirizzavasi Tarbitraria yiolazipne del Concor-

dato, intesa ad attuare la funesta teorica della separazione dello Stato

dalla Chiesa, che equiyale al rendere ateo lo Stato, atea la legislazione,

atea Famministrazione pubblica.
3. I Ministri di S. M. Francesco Giuseppe d

1

Austria aveano ben pre-
sentito le gravi conseguenze d'una yiolazione cosiffatta dei solenni im-

fegni
contratti, non solo con la Santa Sede, ma coi sinceri cattolici del-

Impero, quanto alia esatta osservanza del Concordato del 1855. E per-
cio fin dal Febbraio 1868, prima ancora che le nuove leggi conlessionali

fossero discusse e sancite dalle due Camere del Reichsrath, il ministro

Giskra mandaya circolari ai governatori affinche si premunissero a tem-

j)o,
con severi proYvedimenti per impedire ogni agitazione che si po-

'tesse suscitare rispetto alle nuove leggi costituzionali circa il matrimo-
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nio, le scuole ed altri oggetti, riguardati fin qui come spettanti alia

competenza della Chiesa . Cosi appunto in un dispaccio al Governato-
re delFAlta Austria.

II Giskra ccrtamente non si periterebbe punto di adoperare le baio-

nette e la mitraglia contro chi osasse tentare, in difesa dei diritti della

coscienza e della religione, una minima parte di quel che i settarii ten-

tarono e fecero dal 1848 in qua contro la stessa autorita suprema del-

F Imperatore. Ma non potrebbe coi cannoni e con le sciabole irapedir al-

tri effetti
,
che V imperterrito e sapientissimo mons. Rudigier, Vescovo

di Linz, indico in una lettera del 9 Marzo 1868 al governatore delFAlta

Austria, comunicata poi al suo clero il di 11 Aprile.
In codesta lettera, piena di quella yera liberta apostolica e di quella

pacata fermezza che risulta dalla conoscenza e dalFamore della verita e

della giustizia, mons. Rudigier accennava certe conseguenze politiche
della condotta ostile del Governo contro la Chiesa, assai manifesto in una
scrittura diretta in forma di lettera al Vescovo di Monaco, e che era in-

tesa a favorire la propaganda prussiana in Austria contro il Governo au-

striaco. Infatti in codesto libello si magnih'cavano gli atti della Prussia,

come quella che lealmente osserva il Concordato con la Santa Sede; e che

si e dichiarata tanto propizia al mantenimento della spvranita temporale
del Papa; cioe si faceano

rileyare
i meriti della Prussia verso il cattolici-

smo, per disgustare i cattolici austriaci contro il loro proprio Governo,
i cui atti erano un contrapposto si spiccato a quelli della Prussia in mate-

ria si delicata ed importante. Che se, diceva il Yescovo di Linz, in que-
sti tempi di profono*a umiliazione per FAustria, il

nostrp popolo cattolico,

che gia per una parte geme sotto il peso insopportabile delle pubbliche

gravezze, per Taltra parte non osa piu, non puo piu vedere net suo Im-

peratore il difensore della sua fede, chi si stupira poi che egli porga

troppp atlento Torecchio alle seducenti parole della Prussia? Chi se ne

stupira, massime quando si rifletta che nelFAustria stessa esiste un

grande e poderoso partito, che ha sempre odiato TAustria, sempre la-

vorato a pro della Prussia, non certamente per suggettarsi a questa,
ma per fare del Re di Prussia il fondatore della grande repubhlica ale*

manna?
4. II Vescovo di Linz non tardo gran fatto a scontar la pena della sincera

sua devozione airimperatore non meno che alia Chiesa, ond'era stato

spinto a sostenere cosi altamente le ragioni della verita e della giustizia

yilipesa. Quando il Giskra e la sua consorteria credettero giunto il mo-
mento di tentare se, co-n provvedimenti di rigore e col trattamento do-

vuto ai malfattori, si potesse atterrire TEpiscopato e costringerlo ad es-

sere come un cane muto, scelse appunto monsignor Rudigier, Vescovo di

Linz, per farlo bersaglio ai suoi colpi. Ma prima avea tentato altri spe-
dienti per astringere tutti insieme i Vescovi al silenzio.

Appena promulgate le infauste leggi confessionali del 25 Maggio 1868,
i Vescovi di Bpemia, prima con una

istruzipne pel clero pubblicata il 3

Giugno, quindi con una Lettera pastorale in comune, sotto il 24 dello

stesso mese, aveano dovuto studiarsi di salvare i diritti della Chiesa, in-

dicando al Clero come dovesse egli governarsi, per non offendere quest!
nellardua stretta della violenza aperta, con che il Governo disponeasi
ad attuare quelle leggi. II Governo certo seppe ogni cosa; ed ebbe sotto

gli occhi quei document!; e non ne fece capitale veruno. Ma pareccbi
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inesi dopo un diario cattolico di Praga, scritto in lingua slava, il Blaho-

vest, katolicke Hlasy , divulgo una versione di codeste due scritture; ed
allora il tribunale di Praga, ad istanza del Procuratore imrjeriale, iriten-

to contro quegli atti episcopali un'azione criminate, qualiiicando la loro

pubblicazione come un delitto di perturbazione della quiete pubblica.
II Cardinale Arcivescoyo di Praga, per se e pei suoi suffraganei, rifiu-

to quella sentenza del Tribunale di priraa istanza, come quello che era

incompetente a giudicar Yescovi. Ma la Corte d' appello confermo quel

giudizio. Fu appellato alia Corte suprema, la quale il 13 Gennaio re-

spinse Tappello, confermando le due prime sentenze. Tuttayia non si

ando Diu oltre. A noi non ispetta decidere il litigio sorto di poi, se aves-

sero tatto bene o no i Prelati di Boemia, appellando dal Tribunale di

prima istanza
;
o se avrebbero fatto meglio a non curarsene, per nori

car pretesto a dire, aver essi riconosciuto, almenq per indiretto, con un

appello ad altra Corte, la competenza di Tribunali laici a giudicare Ye-

scovi, contro lo spirito del Concordato.

5. Ma se il Governo si contento, pei Yescovi di Boemia, della taccia,

fatta loro apporre dai suoi Tribunali laici, di perturbatori della quiete

pubblica, in tutt
1

altra guisa procedette contro monsignor Rudigier, Ye-
covo di Liriz. Questo egregio Prelato, con sua Pastorale del 7 Settem-
bre 1868, avea tatto lo stesso che i Yescovi di Boemia, contro i quali al-

lora non era avviato alcun processo. Alii 12 Settembre la Pastorale ve-

niva sequestrata,
ed una sentenza del Tribunale di prima istanza ne man-

teneva il sequestro. Monsignor Rudigier riiiuto di ammettere come cbe

sia la competenza di codesto Tribunale; ed appello successivamente alia

Corte di Appello ed alia Corte di Cassazione, appunto e solo per quel
titolo ftincompetcma; ma amendue rigettarono il suo ricorso. Anzi la

Corte di Cassazione
afferrp questa opportunita, onde dicbiarare Tirtual-

mente abolito dalle recenti leggi fondamentali Varticolo XIY del Concor-

dato, che si invocava da monsignor Rudigier contro la competenza dei

Tribunali laici, e che guarentiva Timmunita delV Episcopato austriaco,

II sig. Herbst, come viene esposto con tutti i particolari dall
1

Univers

del 7 Giugno 1869
,
non tralascio yeruna industria, in sua qualita di

Ministro della Giuslizia, per assicurarsi che mons. Rudigier sarebbe cou-

dannato; adqperandosi percio affine che non si trattasse questo affare

nella Corte di Cassazione, se non in presenza del suo presidente Schmer-

ling, e dopo che questi gli avesse dato guarentigia di riputarsi obbliga-
to dal proprio convincimento a secondare il Ministero.

Sperayasi da molti che, come pei .Yescovi di Boemia, cosi per quello
di Linz, il Governo si contenterebbe dell

1

ottenuto successo, circa la di-

chiarazione di competenza dei Tribunali. Mala cosa ando per altro modo.
mons. Rudigier ricevette la citazione di comparire innanzi al Tribunale
di prima istanza di Linz , per darvi ragione di se e della sua Pastorale.

II \escovo torno ad opporre rarticoloXIY del Concordato, e cito inoltre

una lettera del S. Padre che diyietaya di riconoscere la competenza dei

Tribunali civili, attesq che la violazione manifesta del Concordato non
era bastevole ad annientarne la forza giuridica. Tuttavia, piu che ad

opprimerlo, tendeasi ad avyilirlo, inducendolo a cedere dopo le protesta-
zioni fatte di non poter cedere; il che ayrebbe anche fruttato un preceden-
te, come dicono, da potersi yolgere poi contro altri Yescovi che rifiutas-

d'ammettere quella competenza dei Tribunali esclusa dal Concordato.
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Percio da Vienna si mossero le piu potentileve, onde scuotere mons.

Rudigier dal saldo sup proposito. II sig. de Beust vi spese gli ufficii

del suo devotissimo sig. Hoffman, ed il Ministero cisleitano adoper6
air intento anche la facondia c le sollecitazioni del proprio presidente,
conte di Taaffe; anzi fu mosso 1'Imperatore stesso, che per mezzo del

suo capo di Gabinetto, sig. Braun, interpose la sua influenza onde pie-

gare il Vescovo al piacere del sig. Herbst, facendogli promettere che
il GoYerno lo dispenserebbe dal comparire in tribunale, purche s'indu-

cesse a dichiarare per iscritto che: pubblicando la sua pastorale, egli
intendeva unicamente di insegnare ai fedeli le dottrine cattoliche .

(Univers, numero 811, edizione della sera del 20 Luglio). Ma questa di-

chiarazione riguardavasi come equivalente ad un virtuale riconoscimen-

to della competeuza del tribunale. Mons. Rudigier s'avvide del tranello,
e riliuto; tuttavia per non parere ne testereccio senza ragione, ne scor-

tese, ne espose i motivi con lettera alllmperatore.
Allora si diede libero corso all' azione del tribunale, che tento anco-

ra uno spediente, onde strappare al Yescovo un segno da potersi in-

lerpretare come riconoscimento della pretesa abolizione deirart. XIV
del Concordato. II Giudice dlstruzione, e lo stesso Presidente del tribu-

nale, andarono, con atti e parole ossequiosissime, ad inyitare
il Ve-

scpvo a presenlarsi sponianeamente; ma non riuscirono all
1

intento; e si-

mile risultato ebbero il 15 Giugno le pratiche fatte a tale effetto dal

sig. Drouot, borgomastro di Linz. Mons. Rudigier rispose costantemen-
te che, trattandosi d'un affare ecclesiastico, non poteva ammettere la

intrusion^ d'un tribunale laico, e che, al cqspetto di Dio e della sua pro-

pria coscienza, restando in pieno yigore il Concordato, egli non cede-

rebbe che alia forza.

Queste dichiarazioni, fatte in presenza di
autoreyoli testimonii, per-

suasero al borgomastro Tinutilita delle sue insinuazioni, delle sue esor-

tazioni e delle sue
yelate minacce; e si ritiro. Poco stante si presento al

Vescoyo il segretario municipale sig. Thum, supplente pel Commissario
di polizia che era in congedo, ed accpmpagnato da guardie di polizia.
Costui tre yolte intimd al Vescoyp di seguirlo. Mons. Rudigier rifiuto

;

riyesti le insegne del suo Ordine, il rocchetto, la mozzetta, e con la croce

episcopate in petto aspetto quel che si farebbe. II Thum accenno ad una

guardia di polizia, e questa prese il Vescovo pel braccio. Mons. Rudi-

gier non oppose la resistenza materiale ed ando, dov' era condotto dalla

forza, ed in vettura, accpmpagnato dal Thum e dalla guardia di polizia,
fu tratto innanzi al Presidente del Tribunale. Ma quw riliuto qualsiasi

risposta alle interrogazioni, si che dopo un quarto d
1

ora fu rimandato
alia sua residenza. Ivi trovo radunata gran folia di popolo d'ogni ordi-

ne, che con mostre commoventi di atfetto e di yenerazione chiese ed ot-

ienne d
1

essere da lui benedetto.
La yiolenza usata al Vescoyo desto nei cattolici di Linz il pensiero di

iippellare all
1

Imperatore ;
e

,
come in istile beffardo narro il Moryenpost

di Vienna, quelli si risolvettero di mandare percio a Vienna due Deputa-
zioni, una della citta e Valtra delle campagne; e nei giorni 7 e 9 Giugno
tutta Linz era in

subbuglip, temendo la polizia qualche dimostrazione me-
no pacitica del popolo irritate. Ma non ayvenne disordine Yeruno. Bensi
la Nuom libera stampa di Vienna annunzio poi, contuono di trionfo, che

Seru Y/J, vol. VH,fa8c. 468. 48 11 Settembre 1869.
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quelle Deputazioni aveano incontrato dal Gabinetio deirimperatore un

perentorio rifiuto di udienza per Taffare del Vescovo di Linz, con am-
monimento di rivolgersi percio al Ministro interessato in tal aftare. E la

Correspondence delNord-est ebbe altri particolari intorno a tal fatto, in

una lettera del 10 Giugno da Vienna ; dove notavasi che il conte Bran-

dis, illustre campione dei cattolicidelTirolo edelFAlta Austria, avea in-

darno sollecitata una udienza di S. M. , la quale fece rispondere: che
avrebbe ammesso il conte Brandis

,
ma non il capo della Deputazione in

fayore del Vescovo di Linz, perche la Corona non poteva e non voleva
mescolarsi di cpsa spettanteal Ministero responsabile ed all' osservanza

delle leggi (Univers 14 Giugno).
II Tribunale di prima istanza procedette dal canto suo contro il Vesco-

vo, e sentenzio che dovesse essere
trattp

innanzi alia Corte cTassise,

per esservi giudicato dai giurati, sotto T imputazione di reato di pertur-
bazione deH'ordine pubblico. Questo giudizio in Corte d'assise ebbe luo-

go il 21 Luglio. II Giuri, secondo un diario di Vienna, era composto di

36 membri e di 9 giudici supplementarii ;
dei quali 27 rinomati pel loro

liberalismo, 10 cattolici sinceri ed 8 d' incerta fede.

Mons. Rudigier naturalmente ritiuto di presentarsi; appunto come se

queiraftare non gli spettasse punto. Gli fu assegnatoun avvocato difen-

sore d'ufficio, il quale, liberate di nensieri e d'afi^etto, invece di fareos-

sequio alia vera liberta, che prescrive di rispettarela coscienza d'un Ve-
scovo fedele al suo stretto dovere, si pose cTaccordo coiraccusatore per
confessarlo colpevole, raccomandandolo alia \ndulgenza dei giurati ed
eccitando questi a fare uso del loro dritto per mettere in mostra la gene-

rpsita dei veri liberali. La Corte, composta del presidente e di due con-

siglieri, si contenne con decoro, ed anche il Fisco fu misurato assai nelle

sue parole. I giurati non diedero retta all'appello fatto alia magnanimita
liberalesca, e pronunziarono colpevole il Vescovo del reato appostogli.
La Corte applico la pena, decretando 14 giorni di carcere. (Univers, 22

Luglio).
La condanna pronunziata dai giurati contro monsignor Rudigier, era

preveduta da tutti coloro, che sanno apprezzare per quel che valgono
cotali istituzioni attuate

sptto Tinfluenza di un Governo settario. Ma la

pastorale di questo egregio Vescovo restera per testimoniare riniquita
contro lui commessa dai suoi nemici di Vienna che la comandarono, piu
ancora che dai giurati di Linz. Ad ogni modo i tratti stessi di quella pa-
storale, onde si valse il fisco per avvalorare Taccusa, e che sono riferiti

neHY Univers del 21 Luglio, basterebbero a dimostrare che monsignor Ru-

digier avca. parlato e scritto in forma e.con sensi degni d'un Vescovo,
che adempie Tufficio pastorale, in circostanze, in cui il tacere vale quan-
to tradire il sacro deposito della dottrina a lui confidato, e tradire altresi

le anime dei fedeli commessi alle sue cure. Cio e tanto vero, che ando
sui giornali, aver Tlmperatore, in una udienza privaia conceduta al con-

te Brandis, detto schiettamente : Ho letto io stesso la lettera del Ve-
scovo di Linz, e non vi ho trovato nulla di riprovevole; se il Tribunale

fara il suo dovere, monsignor Rudigier sara prosciolto d'ogni accusa .

II Tribunale di prima istanza rimando, lavandosi le mani come Pilato, il

Vescovo alia Corte d'Assise, e la sentenza di questa dipendeva da quella
dei giurati, i quali alia lor volta fecero quello, che yolevasi da certi Mi-
nistri dell'lmperatore; ed il Vescovo fu condannato.
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L'impegno del signer Herbst perche il Vescovo di Linz fosse colpilo

per sentenza giuridica, come perturbatore deirordine pubblico, non pro-
cedeva soltanto dal inal talento contro lui conceputo per rincrollabile sua
costanza nel contrapporsi alle usurpazioni della podesta laicale; ne era

inteso soltanto ad incutere timore agli altri Yescovi che, come lui, riiiu-

tassero di piegare il collo sotto il giogo masspnico; ma si principalmente
avea per iscopo di ralTermare con atto pubblico dei Magistral e con so-

lenne giudicato, che rimmunita episcopate era annientata, e che percio
non solo 1'articolo XIV, ma tutlo il Concordato era virtualmente abolito.

Ottennlo questo intento, pbco premevagli di tenere per 14 giorni un Ve-

scoyo in carcere, cVonde sarebbe uscito con piii gloria e piu influenza che

mai. Pertanto, insieme con la sentenza di condanna, il Ministro presen-
to airimperatore Tistanza perche doyesse usare della sua prerogativa
sovrana., e condonare al rco, in via di grazia, la pena inflitta. L'lmpera-
tore non bado ad altro che a non grayarsi la coscienza col permettere la

carcerazione d'un Vescovo, che per giunta era da lui giudicato innocen-

te. Firmo dunque la grazia. Ma la grazia^suppone la giusta condanna;
e questa suppone non solo il reato, ma eziandio la competenza del Tri-

bunale, che pronunzio la condanna. Per tal modo r Herbst riusci a raf-

fermare doppiamente la pretensione del Goyerno di considerare come
annullato il Concordato, prima condannando il Vescovo, che Tavea invo-

catoa sua giustificazione, poi facendogli la grazia! I Frammassoni ale-

manni, quando fanno il male, lo fanno con sapienza diabolical

Corse voce, ed ando per telegrafo in tutta Europa e sui giornali, che

monsignor Rudigier avesse rifiutata la grazia delFImperatore. Cio e fal-

so. Non la rifiuto ne Taccetto, ma le lascio quel solo valore, che potea
avere come conseguenza d'un processo ingiusto pel fondo, del pari che

per la forma, e per T incompetenza del Tribunale. II che tuttavia non

rimpedi che poi, condottosi a Vienna, fosse ad ossequiare rimperatore,
da cui ebbe lunga e cortese udienza il di 29 Luglio; nel qual giorno an-

cora egli fu a visitare il de Beust, cancelliere delPImpero, ed il mini-

stro Taaffe, con cui ebbe lunga conferenza.

6. Erasi levato gran rumore, non pure in Alemagna, ma per tutta Eu-

ropa sopra questo fatto
;
ed il Vescovo di Linz ne ricevette la nieritata

corona di lodi, e grato compenso alle sue pene dal suffragio e dairappro-
vazione altissima dei suoi colleghi nel ministero pastorale; dagli indirizzi

che d'ogni parte gli giunsero in congratulazione delFonore onde Iddio

Tayea fatto degno, di patire per la giustizia e per la Chiesa; dalle depu-
tazioni che gli furono mandate dai suoi diocesani, per condolersi con lui

degli oltraggi ond'egli era fatto bersagiio dalla stampa massonica e giu-
daica. Cosi che il Giskra dovra pensarci molto e molto 'prima di ritenta-

re la prova di avvilire un Vescovo, con sentenza criminale dei suoi giu-

rati; e si guardera bene daH'eseguire cio che, secondo gravi lettere di

Vienna, risulta aver lui detto, cioe: non potersi far paga la nazione au-

striaca d'uno fra i piu accesi suoi voti, se non condannando ogni giorno
un Vescovo! L'Unita Cattolica di Torino, n. 193 del 21 Agpsto,

starn-

po quasi intero il bellissimo indirizzo, che la Societa della gioventii cat-

tolica d' llalia spedi al magnanimo monsignor Rudigier in riparazione

delFoffesa, che nella persona sua erasi fatta alia Chiesa di Gcsu Cristo.

Ed e pur commoyentissima la lettera, che fu stampata nell
1

Univers del

1. Agosto, scritta in nome e per istanza di circa 500 persone, radunatc
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per opere di carita e di pieta, da moasignor Vescovo di Gaud, nel Bel-

gio, al Vescovo di Linz, esallandone la fortezza nel difendere i sacri di-

ritti della Chiesa, e i'acendo vqti ardentissimi per la sua felicita.

7. La setta giudaico-massonica, la quale qra in Austria esercita si po-
derosa ed edicace influenza nella cosa pubblica, avea a lunghi sorsi assa-

porata la dolcezza di codesto trionfo, procacciatole da qualche membro
del Gabinetto di Vienna. Ma essa studiava al tempo stesso il modo di

dirizzare qualche altro colpo anche piu profondo al cuore della Chiesa

cattolica, e cercaya come potesse ad un tempo e procacciare la distruzio-

ne degli Ordini religiosi e rapinarne i beni. A: tale effetto una vasta con-

giura cqndusse le sue trame per guisa che, coprendo d'infarai calunuie

gli Ordini religiosi, questi fossero messi in vista di esseri da doversi ster-

minare come vituperio del mondo civile; e che la stampa massonica da

quelle calunnie, doyesse trarre argomento ad attizzare le plebi a.violenze

])estiali; e queste riuscisserp airintentp di legitimarerinterventp del Go-

verno, con nuove
yiqlazipni

dei diritti e delle immunita ecclesiast'u he.

L'atroce disegno comincio ad effettuarsi pochi giqrni- dopo la condanna
di monsignor Rudigier, alii 21 Luglio, in Cracovia, traendone pretesto
dal modo con che era custodita, perche altrimenti non poteasi custodire,
una monaca in istato di pazzia furiosa.

La decenza non ci permette pur di accenare le laidissime cose, che,

contro ogni verita e contro ogni giustizia , inventarono e stamparono i

diarii liberali di tutta Europa ,
evidentemente per impulse della setta , e

che pur troppo furono inavvedutamente ripetute anche da qualche dia-

rio onesto o cattolico. iNoi ci contenteremo di compendiare la esatta e

particolareggiata relazione
,
fatta da testimonio autorevole ,

che n' ebbe

piena contezza, e stampata nell' Univers del 16-17 Agosto, n. 838 dei-

r edizione quotidiana, omettendo solo certi particolari che, utilissimi al-

lora a dimostrare che la pazzia furiosa dell
1

infelice spiegava lo stato in

cui fu trovata ed il modo con cui era custodita, forse qui offenderebbero

gli animi bennati.

In un sobborgq di Cracovia, chiamato Wesola, trovasi il convento

delle Snore Carmelitane scalze di S. Teresa, che vi risiedono fin dal 1725.

Queste religiose furono e sqno tutlora celebrate per la loro austera os-

servanza, per le loro mortificaziom, in una parola, per la loro vitarigo-
rosamente conforme alia prescrizione della regola deirOrdine, egualmen-
te severa negli Ordini delle donne, che quella dei Certosini e dei Trappi-
sti negli Ordini degli uomini. Nel 1840, Barbara Ubryk, nata nel 1817,
a Czerniakow nei dintorni di Varsavia, entro nella loro casa. Era stata

prima riceyuta neirOrdine delle Religiose della Visitazione di quella cit-

ta, ma indizii certi di alienazione mentale furono causa che non potesse
restarvi. Arrivata qui a Cracovia, fu una seconda yolta

ammessa dalle

Religiose della Visitazione e dopo qualche tempo rinviata per la stessa

causa. Entrata nel convento delle Carmelitane x
, vi fece il noviziato e la

1 Le Carmelitane ignoravano che Barbara fosse allora affelta di alienazione mentale
;
cosa che ri-

sulta da documenti della corrispondenza messa nelle man! della commissione gindiziaria. Una dl que-

.ste leltere scritta I'll Agosto 1851 dalla superiora delle Carmelitane, signora Giuseppa Zdiarka, alia

sorella di Barbara, damigella Eleonora Ubryk, e stata pubblicata dai giornali e dall' Univers stesso

nel sopraccitato n. 838; e dimostra con plena evidenza che la famlglia della infelice pazza era ap-

pieno informata del suo stato, e che le Carmelitane, accetiandola, areano al tulto ignorato che giik

altra volla essa era stata colpita da tale sciagura.
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sua professione ;
essa era riguardata come una delle migliori religiose,

e si cattivava Taffezione di tutte le snore. Questo stato di cose durp sei

anni; ma nel corso dell' anno del Giubbileo si cominciarono a rayvisare
in ieisintomi straordinarii

; visioni, allucinazioni, stravaganze, risa con-

vulsive; onde le Snore erano spaventatc e temeyano pel suo stalo intel-

lettuale. Coirviene aggiugnere che nclla sua famiglia, come si seppe piii

iardi, questa era una malattia ereditaria. II medico della casa sig. Sawic-

zewski, che non e piu, chiamato a visitarla, dichiaro esser pazzia in

tutta la pienezza del suo sviluppo ;
e

consultp a lal proposito il dbttore

Wroblewski, tuttora vivcrite, che e imo spedalista in questo genere di

malaltie. Quest'ultinio altresi dichiaro trattarsi di pazzia. II male, cre-

scendo, la rese furiosa in modo che lacerava le sue vesti, rompeva i mo-
bili e i vasi, si avventaya cpntro le suore e specialmente pronunziava le

piu oscene parole. In seguito a parere dato da un medico, fud'uopo
chiuderla in una cella lontana* affinche i suoi discorsi non fossero di scan-

tialo alle Snore. In questa stessa cella convenne murare a mezzo la fine-

stra, perche salendp essa
sinp

a quella, tutta nuda, si attaccaYa cosi for-

temente alle interriate che si richiedevano sforzi inauditi per levarnela.

II fatto non era pubhlico, perche la pazzia e sempre* un male ver-

gognoso, non rneno per una famiglia che per una congregazione; ma non
era neppure un segreto. Era conosciuto dflgli abitanti del sobhorgo, dai

domestic! della casa, dalle religiose di Cracovia 1
....

N'era informato parimenii monsignor Yescovo Letowski, ammini-
stratore della diocesi, morlo Tanno scorso. Le monache lo richiesero del

suo consiglio, e ne csiste la prova negli archivii del Concistoro. La ri-

sposta di Monsignore fu, che conveniya sopportare con pazienza e discre-

xione queirafflizione yenuta con permissione di Dio.

Ecco a qual punto si trovavano le cose, allorche tutto in un momen-
to, nel mese scorso, il tribunale di Cracoyia, per mezzo di lettera anoni-

ma, venne informato, come nel convento delle Carmelitane si trovasse

mia religiosa murata da 20 anni! Gli autori di quella
lettera si fecero in

seguito conoscere da se stessi. Erano un commissioniere della citta per
nome G ki, giovane ammogliato e un certo S ki, vecchio impie-
gato del regno di Polonia. Dppp essersi messo d'accor^o col Ministeroa

Vienna, ed avutene istruzioni
,

il tribunale delegp una commissione, che

dovesse procedere ad uua perquisizione, con invito a monsignor Yesco-
TO Galecki, presente amministratore

p'ella diocesi, di farneparte. Questa
commissione si presento al convento il 21 di Luglio, in modo da yenic

meno al rispetto doyuto alia dignita del luogo e delle persone. Trovan-
dosi in quel tempo malata la superiora, la Suora che era incaricata di

fame le veci, condusse la Commissione nella cella di Barbara Ubryk. Fu
troyata nuda, perche, secondo il suo costume, aveva sbrandellato le sue

vesti, e yi si respirava cattivo pdore, perche la pazza ayeva rotto il co-

perchio della sedia, che cpmunicaya col condotto. Qui si narra come a

tal
yista,

colla presiiDposizione di yedere una vittima di barbaric mo-

nastica, inorridissero i Commissarii, ed uno di essi, quello appunto che

dovea essere piu cauto, prorompesse in ttere parole, che stampate da

un diario cattolico, accreditarono le fayole de'Frammassoni, e crebbero

i Le due sorelle poi della malata erano stale a \isitarla.
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il male da questi mteso, e diedero pretesto alle violenzc che avvennero*

poi, e che gia doyeano essere premeditate, poiche compiute contro per-
sone ed ordini religiosi che nulla aveano che fare con le Carmelitane.

Si fecero perquisizioni in tutti gli angoli del conveuto, si interroga-
rono tutte le Sucre, e le risposte di ciascuna furono consegnate a un

processo yerbale, ma nulla fu trovato con cui provare che la pazza fosse

martoriala; imperocche, giusla la deposizione del medico stesso, la pazza
era sana di corpo ,

ne si scorgeva sopra di lei traccia alcuna di yiolenza

che le fosse stata usata. II giorno dopo, 22 di Luglio, la si condusse m
carrozza all'ospizio dei pazzi.

Quelli che ayeyano preparata la trama, aizzarono la plebe, ognora

pronta a' disordini
,
e la condussero la sera del 23 ad assalire il conyen-

to delle Camerlitane. Queste sonaronp la campana a stormo. Accorsero

spldati di polizia, e col calcio del facile dispersero quella ribaldaglia ,,

rifiuto i piii delle galere ,
e ladri ed uhbriaconi , pronti a vendersi per

un soldo. II di seguente era Sabato
,
e la setta yoleya gioyarsi di questa

congiuntura per aiutarsi cogli operai ,
che liberi la sera dal layoro e coi

quattrini in tasca, sarebbero stati lieti di far baccano a modo loro ,
e co-

si ingrossare le bande destinate alle yiolenze ed al saccheggio. Infattt

yerso sera si formarono grossi attruppamenti ,
in aspetto troppo minac^

cioso anche per Tordine pubblico.
Informata la polizia di questo moyimento, spedisce yprso sera un

distaccamento di soldati colle armi cariche: ma il numero de
1

perturba-
ri, che cresceva ognor piu, arriy6 ben tosto a un numero di presso a 5
o 6 mila Non e ingiuria che da quella turba non si proferisse contro le

religiose e contro il clero. Muniti d'ogni genere d'armi, di bastoni, di

pistole, di coltelli, di revolvers, tirarono yarii colpi, senza pero uccidere

nessuno, e tentarono iin assalto al conyento. Gia avevano applicato le

loro scale al muro del giardino, quando sopraggiunta la forza poliziesca
li impedi di proseguire la scellerata impresa.
La truppa, che fu rinforzata fino al numero di circa mille soldati, ap-

postata li appresso al conyento delle Camerlitane, frenaya colla sola

sua presenza gli agitatori di quella moltUudine
;
ne fece uso delle armi

benche parecchi ufficiali fossero da quella feriti anche grayemente con

sassate.

Erano le undici e mezzo della notte quando gli ufficiali della truppa
e i capi della

polizia cqminciarono a gridare alle turbe che se ne an-

dassero e che in caso diverso si sarebbe fatto fuoco. A queste parole i

capi dei perturbatori diedero ordine al popolo di sgombrare la piazza e

tornare in citta. Ma nel passare innanzi al collegio de Gesuiti, posto su

quella strada e lontano poco meno di 150 passi dal convento delle Car-

melitane, si fece intendere il grido: Assaliamoi Gesuiti! Detto fattoy

tutta quella massa si getta sul collegio con tanto furore, che in un bat-

ter (Tocchio si yidero atterrate le porte esterna ed interna. Quei malan-

drini si sparsero per la casa rompendo e deyastando ogni cosa che lorc>

cadesse nelle mani, e andando in traccia de'Padri, la maggior parte de*

quali fin dal primo momento erano fuggiti alia vicina stazione di yia

ferrata. Un solo di essi cadde yittima del furore degli assalitori: il pa-
dre Baworowski, reltore, yecchio pressoche ottuagenario, cognato al

conte Goluchowki, goyernatore generale della Galizia.
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Una dccina di quc'iniserabili, armati di pietre, di sbarre e di basto-

m, si slanciarono nella sua camera, die era vicina alia porla d'entrata,
iirlando: Abbasso i Gesuiti! Morte ai Gesuiti! Poi si gettano sopra quej
povcro vecchio, gli percuotono il capo a colpi di pietre, e mentre egli
alza debolmente un hraccio per difendersi, una sbarra di ferro glielo

rompe. Perde allora quel poveretto la cognizione, cade a terra tutto co-

perto di sangue ed e laseiato per morto. Infatti si e per lungo tempo
temuto per la sua vita.

Ma si senti il passo di una squadra di soldati che giungeva ;
ed allora

i sediziosi dovettero interrompere F incominciato saccheggio; e si volse-

ro a rientrare in citta guidati da certi cotali, che, eccitando quei tristi

-con fiere parole, per viepiu accenderli distribuivano sigari, acquavite
e denaro ai piu i'acinprosi,

indicando loro il da farsi.

La gran massa si divide tosto in varie bande, che con furiosa rapi-
dita si slanciano verso i conventi, rompono le finestre, assediano le por-
te e minacciano saccheggio. La truppa, non potendo ne indovinare i

-disegni de'perturbatori, ne seguirli in tutte le direzioni, non arriva sul

luogo del disqrdine che a fatti compiuti. Intantq,
durante la notte, furo-

no visti individui eccitare il popolo con discorsi, distribuire acquavite,

sigari e denaro. Una delle bande si porto al cqnvento delle Dame della

Yisitazione, dove si ruppero le finestre. Era gia passata la mezzanotte,
e ognuno puo immaginare lo spavento, segnatamente delle educande.

Fortunatamente qui la truppa arrivo in tempo e ristabili Tordine.

Nel convento dei missionarii, a Kleparz (uno dei sobborghi) furono

rotte tutte le finestre; la stessa sorte tocco ai conventi poverissimi delle

Bernardine e delle Domenicane a Grodek. Nel convento de'Francescani,
Yicinissimo alia prefettura, si ruppero 14 finestre e con un colpo di pie-
tra si arrivo a ferire ad un piede il Padre Guardiano. E qui segue una
lista di conventi assaliti allo stesso modo, con pericolo grave di strage

per gli innocenti religiosi e per le monache ivi raccolte; e che certo, se

anche le Carmelitane fossero state colpevoli, non ne potevano essere

complici. Tale fu un convento di Norbertine ,
situato assai lunge dalla

jtta,
e che fu devastate con modi da cannibale. Finalmente la truppa

riusci a dqmare quella canaglia, e ne arresto i caporioni, che furono 2B,

tra i quali alcuni studenti, operai, muratori/ma principalmente emigra-
ti del 1863. Ottimamente si condussero, come narra il testimonio che

scrisse questa lettera all
1

Univers, i soldati
;
ma pessimamente gli uffi-

dali, che gridavano ai tumultuanti: devastate pure i conventi, e cac-

ciatene frati e monache, ma non demolite gli edifizii 1

II giorno dopo (Domenica 25 Luglio), alle ore 4 dopo mezzo giorno,
In seguito a qrdine emanato dal tribunale, la polizia arresto la superiora
delle Carmelilane, Suora Wenzyk, di illustre e nobile famiglia, figlia

del defunto castellano Wenzyk, uomo stimatissimo per le sue virtu, i

suoi meriti, le sue alte dignita e la sua gloria letteraria. La rispettabi-

!e madre di questa religiosa e tuttora vivente, piu che settuagenaria ;

altra delle sue iigliuole e Suora di carita nel ducato di Posen. In una pa-
rola fratelli e sorelle compongono una famiglia numerosa , ricca e cir-

^ondata dalla stima generale. Maria Wenzyk conta in questo momento
37 anni di eta e 16 di vita religiosa.... Unitamente a lei fu anche arre-

stata la sottopriora Suora Teresa Kosierkiewicz. Furono tradotte in una
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prigione destinata ai malfattori, sotto la scorta <T un
drappellp

di us-

seri. Cos! e. Codesti filantropi, che dayano in ismanie perche la po-
Tera pazza era stata trpyata

in una cella dpye le finestre erano murate

per meta, non ebbero ribrezzo di chiudere in due separate cellule stret-

tissime, piene di lezzo e di lordure e di schifosi insetti, la Priora e la Sot-

topriora, e di teneryele poi lunghe settimane, incaldi stemperati di 3fi
c

a soffdre il piu erudo strazio, peggio che se gia fossero state ricono-

sciute colpevoli, mentre in yerita erano innocenti. Ma non e da stu-

pirne. La tilantropia nei liberali ya del parp con la loro lealta.

La causa fu del'erita al Tribunale. I migliori medici furono d
1

accordo
in

cpnfessare
che la Ubryk era pazza furiosa

;
ed infatti allo spedale con-

tinuo, malgrado di tutte le cure, a strapparsi di dosso e mettere in bra-

ni le vesti, a rifiutare di yalersi del letto, a stritolarne lin la paglia; in-

somnia a fare ne piu ne meno di quel che gia faceva nel Conyento
;
con

questa sola difl'erenza, che chiedeya di tornarvi perche, diceya essa, la

mi davano da mangiare a placer mio. II Yescpyo di Cracoyia si conyin-

se cogli occhi suoi d
1

ogni cosa. II processo rigoroso e minuto; 1'inter-

rogatorio dei famigli del monasterp e del mastro che ayeya murate in

parte le finestre, e le depqsizioni di molti testimonii posero in piena evi-

denza, che le yere martiri erano la Suneriora e le Snore del conyento,

per ayer si lungo tempo durato il supplizio di custodire quella misera,
diyenuta quasi subitamente peggio che bestia, senza che mai le si fosse

usata alcuna seyizia, neppure per domarne i furori, ma assistendola per
contro con ogni cura richiesta dal suo stato deplorabile.

Malgrado di tutto T impegno della consorteria giudaico-massonica, e

degli eccitamenti ayuti da Vienna, doyettero pertanto i giudici dichia-

rare la yerita troppo manifesta; ed un telegramma, spedito da Cracoyia
il 28 d'Agosto fece sapere che : la Superiora e la Vicesuperiora del

conyento delle Carmelitane furono rimesse in liberta, oggi a mezzogior-
jio, in yirtu di una sentenza giudiziaria, e ricondotte, sotto scorta mili-

tare, al loro monastero (Le Monde 1 Settembre).

Intantp mentre la plebe si sfrenaya in Cracovia ai brutti eccessi sopra
accennati, a Vienna si pensaya come trarne profitto pel doppip intento:

1.' di disfarsi degli Ordini religiosi e rapinarne i beni
;

2. di stabilire

on nuoyi fatti Tingerenza dello Statp in materia di cose e di disciplina

ecclesiastica, senza rispetto yeruno ai sacri canoni
;
e per guisa che, o i

Vescovi terrebbero mano, ed allora sarebbero complici dell
1

oppressione
della Chiesa, p yi si rifmterebbero, e sarebbero ppsti

in mpstra di fau-

tori di barbaric e di ribelli all
1

autorita imperiale*. Di che ci riserbiama
ad esporre i document! in altro quaderno, mancandoci nel presente la

spazio.
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