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PREFAZIONE. 

Cesare Balbo nel chiuder la Vita di Carlo Vidua 
dice: « In tutto, le nostre fatiche di scritto non 'meno 
» che d' azione sono in mani nostre finche viviamo ; 
» ma dopo, entrano, per cost dire, nel capitale della 
» universa umaMta. II disotterrare scritti postumi 
» cattivi o mediocri, 6 simile senza dubbio al disot- 
» terrare azioni cattive e mediocri. Ma se son buone 
a o queste o quelle, buona *raj la pubblicazione. » 

Ed a me cui tocca disotterrare scritti che o la 
modestia o le infermita recenti piii non permisero al 
venerato genitore di far pubblici, non 6 tal p. la di 
discerners 	it 	buono dal cattivo; 	the del 	cattivo, 
quand' anche volessi, per cosl dire, non ne potrei tro-
vare. Non parlo riguardo allo stile, poiche molte cose 
non furon ripulite, e preferisco darle quail sono anzi-
che farle toccare da qualunque piii esperta mano; ma 
sibbene riguardo al fondo : null' altro si scorge the 
I' homo bona voluntatis, come si 6 caratterizzato giu-
stamente, e fo:se anche troppo modestamente,l'Autore 
stesso. 

Se non che, in seguito a quanto egli dice nella 
sua ritrattazione della epigrafe delle Speranze d' Italia, 
e come sempre praticava egli, feci rivedere i suoi 
scritti da persona gia sua amica e religiosa e colta ; la 
quale, nominandola not coi dovuti ringraziamenti, fara 
cessare qualunque dubbio di alterazione o corruzione 
di questi scritti, come alcuno potrebbe supporre. II 
signor Cay. Abate Amedeo Peyron ben voile rivedere 
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PREFAZ1ONE. 

tutti gli scritti inediti ; ed a meno di un capitolo della 
Civilta Cristiana (scritto che 6 ancora da pubblicare), 
tutto it rimanente approvo, salve insignificanti mo-
dificazioni di termini che l' Autore, non teologo, non 
aPPlice con propriety in materie in cui trattavasi di 
Religione.  

Ho creduto far cosa buona e grata col dare alla 
Ince scritti antichi dimenticati forse ultimamente del-
l' Autore stesso, ma che servono di documento della 
fermezza di principii da lui professati sempre, come 
pure scritti incompiuti che sarebbe statn peccato ab-
bandonare hell' obblio. Possano questi scritti produrre 
buon frutto, frutto cioe di virtu e progresso; e pOs-
sane le stesse idee ripetute in piii opere rimuover 
qualunque falsa interpretazione si volesse for dare. 

Le considerazioni di cui.  abbondano le cose trot-
tate in questo volume, benche scritte or 6 lungo tem-
po, pur molto si confanno colla situazione attuale per 
quantoprincipalmente risguarda la questioned'Oriente 
e la cooperazione dell' Austria a pro del progresso oc-
cidentale ; perloche la pubblicazione delle Speranze, e 
massime delle Appendici, ora piii che mai opportuna, 
C' nuovo argomento di quanto giuste fossero le previ-
denze dell'Autore, it quale ultimamente, nel compli- 
carsi 	degli 	affari 	orientali, soleva 	ripetere 	ch' egli 
avrebbe potuto ripubblicare quando che sia questo 
suo libro cambiandovi it nome, e sarebbesi creduto 
nuovo e fatto per la circostanza. 

PROSPERO BALBO. 

NOTA. —La prima edizione delle Speranze 6 quella di Parigi 1843; la 
seconda e la terza furono stampate a Capola go net 1844 a 1845; la quarta 
in Napoli ne11818, che 8 riproduzione di quella del 4844. 
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A VINCENZO crIOBERTI. 

O 
DEDICA PAIMA. 

Pochi anni sono io scrissi sulla storia d' Italia e sugli in-
segnamenti pratici a trarne, un libro ch.  io serbava a rive-
dere e pubblicare in altri tempi. — Ma ora voi, Signore ed 
Amico, trattando quasi it medesimo assunto nel vostro libro 
del Primato, avete fatte inulili molte parti del mio. A che ri-
dire men bene tante cose magnificamente dette da voi , c 
nelle quali consentiamo? A che, per le poche nelle quali 
dissentiamo, ripor io con fatica quelle fondamenta dei diritti 
e dei 'doyen pubblici italiani, da voi poste, a parer mio, ir-
revocabilmente? A che ricominciar sempre, rinnegando i pre-
decessori, per profferir se solo capo di scuola e d'idee, co-
me fanno taluni a grave danno delle scienze, e, che e 
peggio, delle pratiche pin importanti? — Meglio edificare 
sulr edificato da voi ; accettar da voi nib che mi par diritta-
mente sancito dalla vostra eloquenza ed autorita; e partir 
indi per progredire, se mi sia possibile, poi. 

Cosi ho tentato fare. E non, riprendendo e troncando 
it mio libro or invecchiato , ma facendone uno nuovo , che mi 
parve meno ingrata fatica ; non, del resto, riferendomi di 
continuo a voi, in quella forma polemica che suol riuscir 
poco grata a'leggitori , per I' obbligo imposto lore di tener a 
mente due libri insieme; ma facendone uno che possa star 

   
  



4 	 DEDICA PRIMA. 

da se, e sia piuttosto una sintesi delle mie idee, the non 
un' analisi di quelle di nessuno. 

Ad ogni modo, questo libro ebbe occasione ed •origine 
da voi; e mi venne incominciato con impeto, appena io 
m'ebbi in quattro o cinque di, studiato , annotato, e, come 
si suol dire, divorato it libro vostro ; e incominciai ricono-
scendo ed avvertendo tale qrigine..Ma finito ora, e sperando 
non aver offeso nel dissentire voi, die slim°, venero ed amo 
in vostra persona, ed aver espresso la mia ammirazione per 
tante parti de' vostri scritti, ho pensato dedicarvi 	queslo 
come protesta di tali mie intenzioni e speranze. 

Novembre 48 45. 	 • 
CESARE BALBO. 
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DEDICA SECONDA. 

Quando voi, Signore ed Amico , mi faceste it favore di 
accettar la mia 'prima dedica, voi mi esprimeste it generoso 
timore che it vostro nome a recasse forse pregiudizio nel 
• concetto di alcuni alle pagine mie. . Ma uno piu grave e 
pib certo io ne previdi loro, dall'aver io mirato a modera-
zione politica non dissimile dalla vostra. E naturale, imman-
chevole: non si pub camminar diritto in mezzo ad una via 
accalcata , senza urtare di qua e di la, dalle due parti , a de-
stra ed a sinistra, bianchi e neri. E questa a anzi la bellezza, 
questa la fortezza della vera moderazione politica : che, men-
tre le parti estreme non si propongono se non un avversario 
a rimuovere e combattere, la nostra se ne propone due. Noi 
dunque (se mi concediate continuar a mettere in queste cose 
it nome mio dopo it vostro), not non abbiamo raccolto qui 
se non c'ib che seminammo: non abbiamo se non la guerra 
che movemmo. Se non l'avessimo preveduta , not avremmo 
avuta poca cognizione degli affari umani; se ce ne meravi-
gliassimo ora, avremmo senno poco costante; se ci fermas-
simo, o, peggio, ci arretrassimo, poco cuore. 

in iota i paesi dove duran parti (e patenti o latenti elle 
durano all'ela nostra dappertutto), molti sono i quali amano 
la patria meno che non una frazione di e.ssa, men che la 

   
  



DEDICA SECONDA. 

parte o talora it ceto proprio ; molli che amano la stessa parte 
propria , meno che non odiano gli avversari; molti che Tire-
tendon° tutto conservare, e molti che tuft mutare, e molti 
che vorrebbero non solamente conservazioni o mutazioni, 
ma rivoluzioni od all' indietro od all'innanzi; e queste stes-
se , men come mezzi di profitti patrii che di propri, profitti 
chi di roba, chi di gloria, chi di vendette. E a tutu questi 6 
hello , 6 santo l'opporsi di qua e di la , il porsi fortemente in 
mezzo, in tutu i paesi del mondo. —Tuttavia , in quelli dove 
sono patenti le parti , dove apertamente si put) combattere e 
per esse e contro ad esse, 6 minore it pericolo senza dubbio, 
e per cio la fortezza de' moderati. Cola essi possono colla pa-
rola , cogli scritti , colic azioni quotidiane e pubbliche, dimo-
strare la sincerity e virtu della propria moderazione; possono 
distinguersi da tutu quegli uomini deboli, dubbi o doppi, 
che sono gl' impostori della parte moderate, it pervertimento 
della villa della moderazione; e se non possono scartar tutta 
la noia vegnente loro e dagli avversari e dalla a compagnia 
empia e malvagia, . che 6 in qualunque parte, anche buo-
na , essi possono pur prevedcre non lontano l'accrescimento, 
ed in ultimo la vittoria della propria. Cola essi hanno com-
penso alle ingiustizie presenti, nella certa e non lontana giu-
stizia de' posteri. 

Ma non cosi ne'paesi dove le parti latenti s'esagerano 
in quel segretume , che diventa for necessity e natura. Sotto 
tal velo e scudo sorgono di qua e di la quelle , come che si 
chiamino , leghe difensive ed offensive, ma principalmente 
esclusive , che si rivolgono poi con ardore contra a chiunque 
for non si affratella e le sdegna , contro a chiunque parla 
chiaro e pubblicamente; sorgono quelle purificazioni sempre 
stolte anche quando son fatte dalle parti vittoriose, pin stolte 
quando dalle parti ancora combattenti, stollissime quando 
non 6 instaurato nemmeno un aperto combattimento. Qui 
ogni anima sdegnosa, respingendo i segretutni, &clan re- 
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spinta da quasi tutti; rimane non solamente, come allrove, 
poco accompagnata , ma quasi solitaria ; non ha per difen-
dersi in suo modo aperto n6 le opere, che le sono vietate sia 
che soverchi l'una o l'altra pane estrema ; ne le parole, che 
non vi son pubbliche mai : se strive, ella ha contra se non 
una , ma due censure, quella pubblica della parte soverchian-
te , e quella segreta della parte dompressa ; quella che sem-
bra voler conservar tutto, anche gli stranieri, e quella che 
tutto mulare, anche gli strumenli da cacciar gli stranieri; 
volendo serbarsi pura secondo la propria coscienza , riman 
dichiarata impura di qua e di la; rimane quasi exlege, fuor 
delle caste onnipotenti, senza speranza di vincere, vivendo, 
la doppia guerra arditamente bandita , senza speranza di niuna 
giustizia di posteri vicini. —Non e dubbio; in tali paesi sono 
peggiori che altrove le condizioni de'moderati; maggiori le 
difficolta , i pericoli loro. E maggiore quindi it merito , la 
forlezza della moderazione. 

Peggio ancora ne' paesi (come Italia) dove, durando 
da lungo tempo la compressione e i segretumi , le parti estre-
me abbian fallito pia volte l'una e l'altra nell'imprese che 
pretesero fare per la patria. Allora, provata da se, dimo-
strata altrui, la propria impotenza esse sogliono attribuirla 
alla patria; allora molti di coloro di qua e di la, a cui questa 
non diede retta , sorgono ad impedire che ella la dia a nes-
suno; allora di qua e di la si rivolgono molti non solamente 
contra chiunque fa o dice diverso da essi (caso consueto dap-
pertutto), ma contra chiunque fa o dice qualunque cosa in qua-
lunque modo (caso eccezionale in questi infeticissimi paesi); 
allora sorge e si spande non solamente la generazione degli iri-
differenti (caso consueto anche questo), ma la generazione de' 
disperanti (caso eccezionale e pessimo fra tutti). Perciocebe 
6 vero che alcuni disperanti talor si veggono anche ne'paesi 
di parti patenti ; ' ma in quelli essi sono sempre pochi al pa-

s a Iti.r Guizot has, in one of his admirable pamphlets, happily and 
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ragone, non si moltiplicano, non fanno schiatta; ne it pos-
sono, spinte innanzi come sono ivi le parti dalle discussioni 
quotidiane. Ma ne'paesi di parti compresse, latenti e fallite, 
si moltiplicano, di qua e di la ed anche in mezzo, i dispe-
ranti. E si dividono e suddividono allora in generi e specie 
numerose. V' 6 quello che si putrehbe chiamare it disperante 
truce ; quello che ripete it iletto classico a unica salvezza es-
r sere it disperare, 1 che si rallegra ad ogni male soprave-
gnente , ad ogni nuova incinicizia , ad ogni turbamento seep-
piato , perche son tanti passi alla desiderata disperazione uni-
versale. V'e all'incontro it disperante languido, it quale lan-
gue a tutto do che desta l'altro, a tutto cio che desta chic-
chessia ; langue a tutti i fatti, a tulle le occasioni , a tutte le 
speranze; e quest' 6 la specie piii numerosa e phi volgare di 
qua e di la. E v'e di qua e di la it disperante importante , 
che della sua disperazione s'e fatta un'autorita, un'abiliti, 
o, come si suol dire, una posizione; dalla quale poi egli 
guarda di so in giu, gravemente sorridendo, a chiunque non 
dispera sapientemente con esso. E vi sono i disperanti alle-
gri, che si dan boon tempo ; e i disperanti speciali, che non 
veggono speranza se non nella loro speciality (i men caltivi 
forse, perche almeno operano in essa); e perlino i disperanti 
pretendenti religione , pretendenti smetlere ogni pensiero 
della patria , verso cui 6 pure uno de' primi doveri della cri-
stiana earila. Tutti questi insieme poi fanno una massa , una 
plurality, una generazione fatale alla nazione inticra , die in-
coraggiano alto scorarsi; fatale specialmente a chiunque fa, 
strive o parla per incuorare; piU fatale a chi incuora a cie 
che sia da fare moderatamente, cioe immedialamente, con-
tinuamente, universalmente.— E in tat paese dunque e pie 

D justly described M.r Lai* as a an honest and liberal man discouraged 
)) by the revolution. n This desci iption at the time when M.r Dumont's Me- 
„ mons were written (1799), would have applied to almost every honest 
a and liberal man in Europe; and would beyond all doubt have applied to. 
D M. Dumont himself. *MAcAuLay's Essays. Paris, Baudry, 1813, pag. 183. 
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Bello che in qualunque altro it porsi forte contro ai dispe-
ranti di qua e di la, ed anche di mezzo. 

E eio avete fatto voi, Signore ed Amico, indubitabil-
mente nel vostro libro del Primato; cio spero anch'io, or 
seguendovi ed ore osando scostarmi da voi. E quindi non 6 
la dedica , 6 it titolo stesso quello che pole nuocere al libro 
mio; 6 quella parola-di SpeEanze sollevata contro a tutti i ' 
disperanti d' Italia. Ed io la sollevai, confesserollo, con im-
prudenza compitita; non pensai, ne incominciando, ne in-
noltrando , ai disperanti. Illi rivolsi, incominciando, contro 
a coloro che trovan tulto bene in Italia, e non pensai a coloro 
che trovano tulto male; mi 'rivolsi, innoltrando , contro a 
coloro the han troppe.  speranze, e non pensai a'coloro che 
non ne hanno nessuna: non pensai vivesse uno ehe dispe-
rasse intieramente di Una nazione di Veriti e pill milioni 
d'anirne in questa eta progressiva, in questa .operosita tini- 
ersale. &oho io! or m'avveggo, ne sono molti: alcuni alti 

ed altissimi , alcuni bassi e bassissimi; alcuni dentro , alcuni 
fuori; alcupi bianchi, alcuni neri; moltissimi. Delle Paure , 
e non Delle Speranze d' Italia , avrei dovuto intitolare e fare 
it libro mio per costoro; e lusingando negli uni la paura dello 
spauracchio nero, negli altri la paura 'dello spauracchio bian-
co , avrei servito a tutte le paure; servito forse a quelle per-
secuzioni ed a quegli apparecehi di vendette che sono sole ed 
impotenti operosita degli uni e degli altri disperanti; servito 
almeno all'ozio universale, figliuol consueto delle reciproche 
paure. Peceato ch' io non abbia pensato in tempo a tutti co-
stor•o, a tulto cio! 

Ma ora non v'e rimedio : il libro 6 fatto, ed 6 Ii; mani• 
festo di speranze moderate, co' suoi tre capitoli rivolsi con-
tro a quelle di tutto mulare, e co'suoi dieci contro a quelle 
di tutto conservare; ondeche it meglio the se ne possa fare 
oramai 6 compararlo co' manifesti delle due parti estreme. 
Perciocehe molti di questi furono fatti da gran tempo; e si 
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possono fare facilmente da destra e da sinistra tutto di , the 
che si dica in contrario. Que'di destra si possono fare e pub-
blicare pia facilmente in Italia, que'di sinistra piii facilmente 
fuori, che non si pole dame. 11 mio libro ebbe incontro a se 
quelle due censure, la pubblica e la segreta , testa dette; 
mentre i libri estremi non avrebbero se non l'una o l'altra. 
Ma it fatto sta che non sono queste censure altrui l'impedi-
mento massimo a far libri di parti estreme;.6 la censura pro- • 
pria , 6 ('impossibility di far gravi , sinceri , leggibili o almeno 
durevolmente lelti tali libri. Di corsa, in segreto, tra pochi, 
tra consenzienti e confratelli, tutto e facile ad psprimersi , 
tutto facile ad esagerarsi; e 1' una esagerazione s'accavalla 
anzi still' altra continuamente. Ma in iscritto, ma in istampa„ 
in un libro che pretenda a qualehe gravita, crescono per le 
mani poi le difficolta, e talora le impossibility intrinseche 
agli scrittori estremi , ma sinceri. Ed a questi 6 ch' io dico : 
vogliate prendere la penna in mano , e distribuir capitoli ed 
argomenti, e pesar ragioni I'une con l'altre, e cassare con-
traddizioni , ed aggiungere complementi ; e vedrcge quali li-
bri usciranno dalle esagerazioni , o piuttosto vedrete che non 
farete libri o che vi moderercte da voi. —In tutto it torso del 
presente scritto io ho fatto poco conto di letterati e di libri, 
e it rife; perche un libro 6 insomma poca cosa dappertutto, 
pochissima in Italia, dove colle due censure un libro di in-
teressi italiani 6 ingrato a fare, ditlicile a pubblicare, impos-
sibile a diffondersi, ondeche non pub avere se non effetto 
minimo sull'opere'nazionati. Ma i libri, inutili sempre a chi 
non Ii legge, poco utili talora a chi li legge, hanno almeno 
questo di buono per chi li fa: che non si posson fare se non 
pib moderati di gran lunga che non i semplici detti , e talor 
che le azioni; hanno questo vantaggio, di non potersi seri-
vere da niun uomo sineero senza moderar le ' proprie opi-
nioni. Ei fu gia osservato e detto da gran tempo : che la pra-
tica degli affari pubblici suol moderar gli uomini piit estremi; 
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che le opposizioni venute al governo si moderano natural-
mente. Ma la pratica dello scrivere modera e dove moderare 
anche piu: chi scrive non ha ne verso altrui ne verso la 
propria coscienza la scusa, qual che ella sia, Belle passioni mo-
mentanee.' — E fu pur detto die la carta tollera tutto; ed a 
vero; ma quella che tollera troppo, riesce poi intollerabile , 
e non e a lungo tolletata. 

Ma andiamo pits.' oltre, ed aggiungiamo arditamente the 
fra speranze desire, sinistre e,moderate, queste hanno pure 
pia probabilita di adempimento, non solo ne'paesi dove sono 
costituite e patenti le parti, ma in quegli stessi dove elle 
sono latenti. In politica come in meccanica due forze perfet-
tamente eguali ed opposte producono immobility senza dub-
bio; ma per poco che sieno disuguali, l'una avanza mode-
rata dall'altra, e per poco che sieno non opposte del tutto , 
ne risulta in mezzo una forza diagonale. Non chiamerb a te-
stimonianza tutte le eta, per non rifare di que'sommari sto-
rici, in die (cedendo forse troppo agli abiti dell'arte mia) io 
abbondai. Bastino pochi esempi contemporanei , pia alla 
mano per gli uomini di pratica, e pia convincenti per tutti. 
—Cinquanta ed alcuni anni fa, incominciarono in Francia le 
due parti estreme che volean tutto mutare e tutto conserva-
re, e quella di mezzo che mutar solamente it necessario. E 
vinse prima quella del tutto mutare; e si mute tutto, repub-
blicanamente prima, imperialmente poi; essendo fatale the 
chi muta tutto sia tutto mutato, facilmente e sovente. Poscia 
vinse la parte del tutto o almen troppo conservare. Ma si 
torn?) in ultimo al mutare cie all'incirca che avevan .deside-
rato i moderati primitivi del 1789. — In Inghitterra, gift co-
stituite e patenti e combattenti da cent' anni alla medesima 
epoca le parti mutatrice e conservatrice , erano motto meno 

a 8 It is a One and true saying of Bacon : that reading makes a full 
D man, talking a ready man, and writing an exact man, a MAcsuLar's 
Essays. Paris, Baudry, 1843, pag. 318. 
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estreme tutte e due: e tuttavia anche fra queste sorse una 
parte di mezzo moderatrice. E chi vinse anche la? Anche 
questa indubitabilmente. E quanto alle mulazioni che pur vi 
si desiderano di qua , e si respingon dj IA, ogni probability e, 
che elle si faranno di nuovo moderatamente. —In Ispagna , 
all' incontro , dove non era stato mutato nulla da secoli , sor-
scro intorno al 1809 motto estreme k due parti mutatrice e 
conservatrice; Canto the non sorse o si ridusse a pochissimi 
scelti (quasi a due, un Joveltanos ed un Saavedra) la parte 
moderatrice. E quindi molte vittorie di esagerati si contano , 
o piuttosto sono innumerevoli ne'lrentacinque anni corsi 
d' allora in poi; 	tantoche quella si potrebbe dire a'nostri di 
la terra dassica delle esagerazioni e di for conseguenze, le 
rivoluzioni, le purificazioni, le persecuzioni. E tuttavia (con-
tro all'affettata commiserazione d'alcuni) in quel tempo coin-
parativamente breve de' trentacinque anni, quella nobile e 
6oppo disprezzata nazione sembra giunta alla vlttoria de'mo-
derail. Che anzi 1 un grande insegnamento esce da queste vi-
cende spagnuole. Questo periodo de'trentacinque anni 6 la 
media contata da tutti per la mutazione d'una generazione 
in un'altra; e questo e forse appunto it normale, a compiere 
cotta moderazione una rivoluzione incominciata dalle parti 
estreme, perche 6 it periodo necessario a mutar le vite, a 
mutar gli esagerati primitivi in moderati nuovi , una nazione 
vecchia in una giovane. Chi nasce in una nazione invecchia-
ta , 6 sopra ogni cosa ferito dai vizi vecchi , e per rinnovarla 
vi fa rivoluzioni; ma chi nasce in mezzo a queste, e ferito 
dai vizi nuovi , e le fa eessare. Noi avemmo nomi ed impo-
sture di giovani Francie , giovani Germanie, giovani Italie 
esagerate ; ma tutte queste giovani sono ora vecchie ; e it 
progresso naturale della nostra eta fete nascere una giovine 
Spagna moderata. 

Ma un altro esempio mi si affaccia qui cosi bello , che , 
quantunque antichissimo, non so traltenermi dal ricordarlo 
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per dimostrare : antico essere questo costume della Provvi-
denza di mutar le generazioni per adempiere i suoi disegni. 
Quando it popolo di Dio giunse la prima volta all' orlo della 
terra a lui promessa, molti furono che vollero contro ai di-
vini cenni immediatamente progredire, e molti che, spaven-
tati degli stranieri occupatori di quella terra, vollero all' in-
contro indietreggiare.'E i prirni, acceleratori de'disegni di 
Dio , furono puniti da Lui cotta sconfilla ; Dio parve unirsi ai 
propri nemici. Ma contro ai dnbitatori di sua onnipotenza e 
provvidenza, Dio si rivolse in modo speciale, e, se sia lecito 
esprimerci cosi , invent() allora questo modo, consueto poi, 
di rinnovar le generazioni. a Vivo io, D .diceva divinamente 
eloquente it Signore: a vivo io, e della gloria mia si empiera 
n tutta la terra. Ma tutti costoro the videro la mia maesta e 
. i segni elf io diedi in Egitto e nella solitudine, e tentarono 
a me gia dieci volte, e non obbedirono alla voce mia, non 
. vedranno la terra per cui giurai a' padri loro, ne la vedra 
• nessuno di coloro che da me detrasse... In questa solitu- 
. dine giaceranno i cadaveri vostri; di tutti voi quanti siete 
_• di venti anni e sopra, e mormoraste contra me... i vostri 
D pargoli , di cui dicesteche sarebbon preda de'nemici, que- 
. sti introdurro io, affinche veggano la terra the a voi dis- 
I/ 	piacque. I cadaveri vostri giaceranno nella solitudine. tit 
—Che pit)? Mose, it duce del popolo, Aronne, it gran sacerdo-
te, che s'eran tenuti fermi contro a quelle prime dubitazioni, 
dubitarono una volta della provvidenza divina; ne dubitarono 
un sot momento, e cosi tacitamente, the non e nemmeno chia-
ramente espresso nella storia! E duce e gran sacerdote tras-
sero pure contro a se la medesima riprovazione: • Perche 
. non fidaste tanto a me da santificarmi dinanzi ai figli 
a 	d'Israello, non introdurrete voi questi popoli nella terra 
. ch' io dare loro. st  — L' esempio mi earn scusato natural- 

Num. XIV , 21-32. 
A'um. XX, 12. 
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mente non solo da voi sacerdote, a cui mi rivolgo, ma da 
tutu que'leggitori i quali pur credono duri quella medesima 
Provvidenza ; e quanto agli altri, 6 inutile ch' io mi scusi ; sia-
mo troppo discosti per intenderci mai. 

E ritorno ai nostri tempi, alla patria. Cinquanta e piu 
anni fa, si progrediva, si mutava troppo lentamente (a parer 
mio), ma insomma moderatamente 'in Italia. g fatto a cui 
mi son riferito parecchie volte, e che 6 ad ogni modo inco'n-
trastabile a chiunque abbia palche memoria o lettura del se 
colo scorso. Di fuori ci vennero le due parti estreme, del 
tutto mutare, e del tutto conservare; nativa italiana 6 la sola 
parte moderata ; e ci6 6 naturale, perche l'Italia 6 antica , 6 la 
primogenita tra le nazioni moderne in quella civilla, che 6 
copra ogni cosa moderatrice. Ma mosse di fuori, soverchia-
rono le due parti estreme a vicenda per molti anni; sieno 
trenta o quaranta, che non mi termer() a disputare; ma in-
somma da dieci o quindici o piii, 6 innegabile la ripresa delle 
mutazioni lente (troppo lente e troppo poche pure a parer 
mio), ma ad ogni modo reali e moderate; ed 6 innegabile 
l'accrescimento che si fa della parte moderata a spesa e di-
minuzione delle due estreme. — Lasciamo dire, lasciamo 
tentar di fare. Anche qui, anche nella misera e dipendente 
Italia vien meno la generazione degli esagerati, sdrge dopo 
una giovine Italia esagerata, una ph) giovane moderata. 

E quindi anche qui , a malgrado gli svantaggi e gli ac-
coramenti presenti, pub , deve sorgere a' moderati una spe-
ranza di giustizia ultima , piil o men lontana. Saranno essi 
ascoltati? riusciranno a distorre la patria da guile due male 
vie che conducono del paro a rivoluzioni , e quindi inevita-
bilmente a delitti, vergogne e danni? Allora que' moderators 
che abbiano dinanii a se una vita sufficientemente lunga, ve-
dranno forse se stessi giustificati come accennatori della buona 
via da' contemporanei riconoscenti; ed essi e i troppo vecchi 
morranno almeno colla certezza d'essore cosi giustificati da' 
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posteri. — Non saranno eglino all' incontro ascoltati , segutti? 
Le esagerazioni originariamente straniere riprenderanno elk 
forze da noi? Allora , oh allora si , piit certamente che mai , i 
loro nomi saranno giustificati pur troppo da'rincrescimenti, 
da' patimenti di coloro the patiranno or nell'una , or nell' al-
tra delle due male vie. — Quale delle due giustificazioni 6 
piu probabile? Se guardiamo al,passato , certo l'ultima ed in-
felice; se al progresso presente,.universale ed italiano, force 
la prima e felice. Ma pronta e.tarda , felice od infelice , la 
giustiticazione de' moderati a immanchevole anche in Italia. 

Cioe a coloro che si sieno assicurati l'attenzione de' po-
steri. Perciocche, guai ai puco attesi ; meglio era per loro 
essere dimenticati. Chi non fa nulla ed 6 dimenticato , non 
ha almeno bisogno di giustificazione ; ma chi fa poco ed oscu-
ramente , sia serittore, uomo di stato o principe , egli avrebbe 
bisogno di giustificazioni sovente, e negletto, non le suole 
ottenere. Una grande azione o almeno un grande scritto si 
vuole aver fatto , o almeno una grande ingiustizia sofferta , 
per isperare attenzioni e giustificazioni da' posteri. E voi, Si-
gnore ed Atnico , vi siete gia assicurata tale attenzione co' vo-
stri lavori filosofici e co' politici , e principalmente (se mi 
concediate scegliere tra'vostri scritti) con quella Teoria del 
Soprannaturale, di elm avete dimostrata la neeessita nella 
filosofia , e con quel libro su' destini d' Italia , che apri una 
carriera nuova di moderazione politica agli scrittori italiani. 
E voi siete de'maggiori a pia generosi di quella letteratura 
italiana esterna , che mi pare una delle pin vicine e phi fe-
conde speranie italiane; ondeche siete voi stesso una di qua-
ste nostre speranze. E voi, giovane e forte ancora , avete, 
cosi Dio voglia , lunglti anni da emulare e superare voi stes-
so; e cosi (se di nuovo mi facciate lecilo esprimervi un voto 
di molti amici vostri), cosi lasciando i vostri avversari , 	voi 
vogliate rivolger tutta a nostro pro quella vostra forza e po-
tenza. E ad ogni modo , e per quel che farete , e per quello 
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che avete facto, non pue mancare a voi motto la gloria, a 
voi morente la coscienza d' aver bene e grandemente op,erato 
per la patria. — Vecchio combattitore di parte moderata , e 
per cie appunto cacciato gia dalla vita attiva, ed entrato tardi 
in quella di scrittore, io non lascere nome che giunga at 
tempo della tarda giustizia. Ma clie importa? se avre anch' io, 
a difetto del talento , moltipljcalo I' ubolo commessomi? se 
avre recato, secondo mie forze, un sasso all' edifizio , un rivo 
al Fume, un seme al campo? se avre la coscienza che quel 
sasso e a tetragono, ii quell' acqua 6 limpida, quel seme non 
e di danni, infamie o delilti alla patria nostra? 

Del resto , ho parlato qui di quelli fra gli avversari vo-
stri e miei, che sono avversari della moderazione'politica in 
generale; perche mi parve degno assunto da trattare in capo 
a un libro fatto appunto per istudiare in che stia ora da not 
questa moderazione. Ma di rivolgermi poi agli avversari par-
ticolari del libro mio, alle critiche pie o men generose mos-
semi , io non mi sento ne voglio farlo; salvi pochi luoghi ove 
it pensier mio mi pare grevemente alterato, e dover restituirlo. 
E queste stesse risposte ho cage in note a' lor luoghi, Asi-
de sien men noiose a chi voglia put leggerle; ovveroi an-
che meglio, sien facilmente tralasciate. — Andiamo avanti, 
anziche tornar su' nostri passi; non rimaneggiam le idee gia 
espresse, cerchiamone piuttosto delle ulteriori; ed anziche 
disputare , correggiamo ed accresciamo. Cie ho tentato fare 
nella presente edizione. Cosl possa ella aggiugncre a quel 
poco di bene che voi ed alcuni altri buoni speraste dalla pri-
ma. — Uno di questi ne giudicava gia colle poche parole: 
Gutta cavat lapidem. lo aceetto it giudicio e l' a ugurio ; e con-
tinuo. 

5 Luglio ISM 

   
  



DELLE SPERANZE D' ITALIA. 

OCCASIONE DI QUESTO SCRITTO. 

i. 11 Gioberti. — 2. It libro del Primmo morale e doll* d'italia. —3. Monti mel predicati 
dei pitggiatori. — 4. 11 Gioberti lotto diverso da eostoro. — 5. Cib the eta it ado libro 
rispetto a quell°. — 0. Neeessith & intendorci a discatere in Italia. 

I. Come it sanno oramai tutti i colti Milani e non po-
chi stranieri , it Gioberti 6 uno de' Mosel  principali della 
Cristianita. Fattosi conoscere ed ammirare a on tratto colla 
Teoria del Soprannalurale, egli pubblic6 successivamente pa-
recchie altre opere, con quella fecondita the e prima virtu e 
primo segno di grandezza. E, filosofo cattolico, egli 6 uno 
de' maestri senza dubbio ( giudichi altri de' gradi ) in quella 
scuola italiana che si distingue dalle simili per una catto-
licita, una,teologia piit esatta o sola esatta.—Ma l' assunto 
mio non 6 filosofico. II Gioberti, abitatore di paesi stranieri, 
aveva da questa sua situazione una 1iberta di scrivere che 
non 6 nella penisola italiana. Ed it Gioberti non era uomo 
da non valersene. Italiano sviscerato, e, se fosse lecito dire, 
esagerato, frammischio in tulle le sue speculazioni di filo-
sofia non poche considerazioni di storia, ed anche di pratica 
italiana ; e, lasciando ora, non it genio, ma la forma filosofi-
ca, facendo di cio che era accessorio nell'altre, assunto prin-
cipale di una nuova opera sua, ei ci ha dati testa due impor-
tantissimi volumi Del Primalo morale e eivile dell' Italia. 

2. Questo titolo 6 motto indeterminato. Di qual primato 
vuol parlare I' autore ? Di quei due the furono tenuti gia daf-
t' Italia romana e dall' Italia del medio evo tra it secolo XI 
e it XVI? Ma questi sono noti e conceduti da tutti gli uomini 
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di qualche coltura ; ne, spogliati di narrazione e ridolli a di-
scorso, sarebbero stati degno assunlo del potentissimo scrit-
tore. — Ovvero, it primato rivendicato sarebb' egli uno pre-
sente ? Ma questa sarebbe illusione cosi contraria pur troppo 
ad ogni fatto, che niuno .amor patrio, per quanto accecato 
egli sia, non se la pub fare; ondeche nemnien questo non 
sarebbe stato assunto concordante colt' inconlrastabile since-
rita dell' autore.—Quindi, fin.dal titolo, it leggitore entry na-
turalmente in pensiero, che it primato cosi asserito da tale 
scrittore sia piuttosto un primato futuro, in polenza, in ispe-
ranza, e da procacciarsi per opera di coloro che tengono in 
mano i patrii destini. E tale mi pare in (alto it primato di 
che si discorre nella parte incomparabilmente maggiore del-
l' opera.' 

3. E quest' 6 che distingue r autore da quel volgo 0 
gregge di scrillori i quali assonnan I' Italia, rimescolandole 
passato, presente e future. Del passalo, dei due primati veri 
e certi di lei, costoro le parlano a quella guisa che i servi 
adulatori a' nobili e degeneri padroni; vantando le glorie 
antiche quasi presenti, le azioni degli avi quasi dispensa 
d' azione ai nepoti, la nobilta quasi non memoria, ma eredita 
di virtu. Non contenti delle glorie yore, costoro ne inventano 
delle false; perche, a modo d'ogni avvilito piaggiatore, o non 
capiscono le prime, o sanno di farsi pia merito colle secon-
de. Cosi e, che all' Italia, dominatrice gia di (alto it mondo 
occidentale, riunitrice di tulle le maggiori civilta antiche, 
serbatrice poi delle reliquie di esse, centre predestinato della 
religione cristiana ordinatrice prima e rinnovatrice poi della 
disciplina ecelesiastica, rinnovatrice ed accreecitrice dei Co-
muni, rinnovatrice della civilta e di butte le colture; all'Ita-
lia, scopritrice dell'Asia Orientate e dell' America ; all'Italia, 
madre, °lire ai Latini, di Gregorio VII, di Marco Polo, di 
Dante, di Raffaello, di Michelangelo, di Colombo, di Galileo 
a di Volta, costoro vanno dissotterrando luttodi non so quali 
glorie ignote, non so quanti grandi uomini oscuri, non so 

+ it fecondo Gioberti ha pocanzi pulablicato un nuovo volume del &o-
wl. E in esso parlando del Primato, egli lo dice a un' opera indirizzata a nu- 
• dar le pieghe della miainfelice patria e a proporre i rimedi. s Pag. cxxxv. 
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quali disputabili principii di qualsivoglia scoperta straniera.— 
Peggio assai quando costoro toccano al presente. Qui 6 it 
campo degli adulatori ; qui versano consolazioni, incoraggia-
menti agli ozi, ai vizi, al beato far nulla, al far male. Non 
siamo not felici, operosi, gloriosi quando ogni altro? Quai 
campi pia colti, quail -dila pia crescenti, quali popoli pia 
sapienti o pia virtuosi, cluali aure ( perciocche del clima stesso 
fan meriti), qual clime, qual vielo, qual paradiso 't Quante 
opere soprattutto e quanti uomini utili, grandi, immortali ? I 
quali si ringrazino dunque e si benedicano essi, prima d'es-
sersi feta immortali ; ma se ne ringrazino poi anche il prin-
cipe, i mecenati, it buon popolo, ii paeso, tutu quanti. Chiaro 
6: non 6 nulla da fare, nulla da rifare o mutare ; nulla se 
non vivere gaudenti. — E chiaro 8 massimamente poi: non 
6 da far nulla per it futuro. Anzi, di questo, meglio 6 non 
parlare, non fiatare, non nominarlo. Chi ne parla, chi vi 
fruga, chi ne spera o teme o s'inquieta, 6 uomo inquieto, 
pericoloso, perseguitabile, sotto i nomi nefandi di progressi-
sta, liberate, rivoluzionario e repubblicano. 

4. A chiunque abbia per poco conosciuto o letto it Gio-
berti, non -6 mestieri dire che egli 6 scrittore opposto a co-
storo. Non entro a cercaro s' ei distingua sempre con suf-
liciente precisione it passato, it presente e it futuro italiano ; 
se nel suo labile argomento egli eviti sempre la esagerazione 
della lodi ; se le temperi cone virile comparazione del biasi-
mi ; se, virile uomo quanti altri mai, ei sia sempre virilmente 
severo, come quei Dante ed Alfieri, da lui meritamente lo-
dati. Quando it Gioberti fosse caduto in questi ed altri difet-
ti; essi sarebbero un nulla rispetto ai merifi. E non dico de' 
letterari, non della lingua facile e pure di tulle le pedante-
rie, non della ammirabile eloquenza, no della sapienza ; it 
merito sommo di lui 0 1' aver parlato di quel futuro della 
patria, di che tante si parla in altre patrie, di che lento si 
lace nella nostra ; d' averne parlato, egli apertamente, egli 
pia grandemente e pia moderatamente che nessuno de' pre-
decessori; ondeche, contro all' aspettazione forse di alcuni 
derisori, ne parte, egli filosofo, in modo motto pia pratico, 
che non fecero que' pochi storici od uomini pratici, i quali 
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toccarono timidamente it pericoloso assunto. Questo fa del li-
bro di lui, pia che an libro, un' azione ; ed an' azione che 
non pull se non giovare alla patria. II tema 6 oramai ria-
perto..Seguiranno altri, criticando, correggendo; scemando, 
ampliando. Il tema sara sempre state riaperto da lui ; le di-
scussioni non faranno se non aggiungere al merito ed all'utile 
di colui che to tratt6 in modo da metterlo in mente e in cuor 
di 	tutti.  

B. Io non sono se non uno di questi che verranno, cosi 
voglia Iddio, numerosi suite- pedate del Gioberti. Se cosi fo, 
egli 6 perche, consentendo in grandissima parte co' pensieri 
di lui, pur mi scosto o mi pare scostarmi da parecchi, che 
sono, o mi paiono, importanti alla nostra patria comune. Se 
la gravita dell' argomento potesse lasciar luogo qui alle va-
nita letterarie, io non vorrei correre ne it pericolo di essere 
confrontato, no quello d' essere contraddetto da uno scrittore 
cosi polente. Ma da ogni confronto spero mi salvino la forma 
e la mole stessa del mio scritto ; e quanto alla contraddi-
zione , ella mi si rivolgerebbe in onore scendendo da uno 
scrittore maggiore. — Del resto, attendendo io a discutere le 
opinioni pubbliche diffuse nella patria nostra, anziche non 
quelle personali del Gioberti o di nessun altro, se nominero 
lui pia che altri, egli 6 perch' ei mi pare scritlore• pia im-
portante ; ma nol nominer6 ne dappertutto dove abbiamo 
pensieri comuni, rie dappertutto dove diversi : ondeche io 
prego i leggitori di non applicare a lui niuna critica dov' to 
nol nomini; siccome quella la quale o non volli applicare a 
lui, ovvero applicherei con riserve e spiegazioni, nelle quali 
non posso entrare in cosi breve scritto. 

6. Niuna patria 6 pia amata che la nostra da' figliuoli. 
Ma, colpa delle rare e difficili discussioni degli interessi di 
lei, colpa del non poterci intendere, niuna 6 forse pia diver-
samente amata; ed 6 grande sventura. Non perdiamo it tempo 
almeno in discussioni, nomi ed interessi personali. E del re-
sto, qualunque protesta mia d' avere scritto con animo li-
bero, ma moderato, d' aver cercato it ben della patria, ma 
non it mat di nessuno, nemmeno degli avversari di lei, sa-
rebbe inutile qui a chi non abbia letto ; e non sono senza 
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speranza che abbia ad esser anche pia inutile poi, a chi 
avra lett° con pari intenzioni. 

CAPO PRIMO. 
L' ORDINAMENTO POLITICO PRESEVE DELL' ITALIA NONE BUONO. 

I. Non pub esser tole, non essendo indipendente. — 2. E pronto soprabbondantemente an-
elm per Ii prineipati Rangel. — 3. Esempio.e— 1. Convengono in Mb gli stessi uomini dl 
Mato stranieri. 

1. lo parto dal fatto che 1' Italia non 6 politicamente ben 
ordinata, posciache ella non gode lull' intiera di quello che 
6 primo ed essenziale fra gli ordini polilici, quello che an-
che solo procaccia tutti gli altri buoni necessari, quello senza 
cui tutti gli altri buoni son nulli o si perdono, la indipen-
denza nazionale. Se tat fosse fra'miei leggitori, a cui l'argu-
zia dell' ingegno, I' abito soverchio del distinguere, o qua-
longue allro pia o men sincero molly° persuadesse che 
I' Italia ha quest' indipendenza politica; ovvero cite senz'averla 
ella possa essere a dirsi ben ordinata; (ant' 6 ch' ei non con-
tinui. Quest° scritto s' a ppoggia tutto sulla incontrastabilita 
e sulla importanza di quel facto; non si rivolge se non a co-
loro che prendendo la parola d' indipendenza nel senso co-
mune, accettato dentro e fuori, credono che una gran parte 
d' Italia non 1' ha; e che una nazione, di cui gran parte non 
I' ha, non 6 ne pub dirsi politicamente ben ordinata. 

2. E continuando dunque con questi, osserver6 soprab-
bondantemente: che la dipendenza di una provincia nostra 
dallo straniero, non solamente distrugge ogni bonta, ogni 
dignita dell' ordinamento in quella provincia, ma guasta, fa 
men degni gli ordini dell' altre provincie; non lascia com-
piutameute indipendenti nemmeno i yeti Stati, i principati 
italiani. Gli esempi di ci6 sarebbero facili a darsi, e molti-
plici; ma forse noiosi ed odiosi. Ed io me ne- rimetto a tutti 
gl'Italiani, e pill ai pia informati, a quelli che son pia su 
ne' segreti e nelle pratiche de' nostri governi. Niuno di essi 
neghera, che nei disegni, nei fatti, sovente nelle massime, 
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talor nelle minime azioni governative, si senza, sia grave, 
sia phi grave che qualunque aura polenza straniera, quella 
che signoreggia una provincia italiana. Non parlo di forme, 
e nemmeno di tratlati; i quali so che riconoscono le nostre 
indipendenze come assolute. Ma non son eglino altri trallati 
che le infermino? E dove non sien questi, non 6 egli it fat-
to, l'abito, la prepotenza inevitabile nelle discussioni tra 
pin e men Corti? Ma, non c`he contraddirmi, io credo che 
questi uomini di governo sorrideranno, e fors' anco si sde-
gneranno, che facciasi queslione di chi che 6 diflicolla: scusa 
loro quotidiana e grande; che non si tenga conto di for con-
dizione, la quale implica scusa di 66 che non fanno, lode 
di 66 che riescono a fare, ingiustizia in chiunque li giudica 
senza tenere tal conto. In tutti i paesi, in tulle le eta del 
mondo, not governati parlammo, giudicammo de' governan-
ti ; or tanto pin, che se ne parla e giudica pubblicamento in 
molti paesi; e molto pin male ne' paesi dove non se ne parla 
cosi. Se fosse una pubblica tribuna in Italia, it primo che vi 
salisse, vi salirebbe probabilmente ad accusare i nostri go-
verni ; ma it secondo a scusarli cotta dipendenza in mezzo 
a cui essi vivono. Ed ho fede nel senno ilaliano, che, am-
messa in generale tale scusa, non si dispulerebbe d' allro so 
non del sapere se sia sullkiente in ogni caso particolare. 
Finche non 6 discussione pubblica, 6 naturale che si passi 
da molti al segno della critica ; 6 naturale, dico, nel volgo; 
ma non ne' mediocremente informati e che vogliano esser 
retti. Questi non hanno sense mai, di non ammettere, di 
non cercare essi stessi le sense altrui. 

3. Ne voglio entrare nett' aura trista e lungs enumera-
zione di quegli impedimenti a' nostri commerci, alle nostre 
industrie, alle nostre arli, alle nostre lettere, a tulle le ope-
rosita anche private, che vengono dalla dipendenza diretta 
d' una gran provincia, dalla indirella de' principati d' Italia. 
Non 6 peggior impegno che volere spiegare a chi non vuole 
inlendere, o a chi intende e non conviene; e chi inlende ed 
6 sincero, sa molto bene che nelle nazioni come negli uomini 
non suole esser compiula operosita senza compiula indipen-
denza. — Non dare dei danni della dipendenza se non un 
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esempio. II papa 6 papa, e sara papa non solamente durante 
la preponderanza austriaca presente, ma quand' anche que- 
Ma s' accrescesse e diventasse usurpazione universale, come 
furono quelle di Napoleone e di alcuni imperadori del medio 
evo. Ala finche dura quella preponderanza, finche it papa 
principe italiano 6 sotto la dipendenza dell'Austria pia che 
di Francia, Spagna, rortogallo o Baviera, grandi potenze 
cattoliche, e pia che d' Inghilterra , di Prussia o d' altre po-
tenze non cattoliche, non 6 dubbio che it papa non pub fare 
it papa cosi bene, come farebbe se avesse nome ed effettivita 
di principe del tulto indipendente; non 6 dubbio che non 
pub fare it capo spirituale effettivo della Cattolicita, it capo 
in isperanza dell' intiera Cristianita, cosi felicemente, come 
farebbe se ogni governo, cattolico o non cattolico, fosse per-
suaso della compiuta indipendenza, della probabile impar-
zialita di tat capo. Certo in ogni caso, quali che sieno i de-
creti della Provvidenza, ogni buon cattolico tiene ii papa 
per papa; non pub essere questione di db. Ma pub essere : 
quanti buoni cattolici saranno in tale o tal caso? E posta la 
questione, se sien probabili pia numerosi cattolici net caso 
del papa lentil° per indipendente, o del papa tenuto per di-
pendente, non parmi che lo scioglimento sia dubbio; ognnno 
rispondera: certo, pia net caso che it papa sia indipendente. 

4. Ma io mi vergogno di trattenermi in siffatte genera-
lila; d' aver fatto un capitolo quantunque breve sur una pro-
posizione cosi ovvia e in che convengono tutti. Ed io dico 
che in essa convengono non solamente i governati che cri-
ticano bene o male, e i governanti ingiustamente o giusta-
mente criticati dei principati italiani, e tanto pia i sudditi 
degli stranieri; ma dico che vi convengono pure gti stessi 
stranieri signoreggianti, 	quanti sono fra essi di qualche 
buona fede, di qualche buon giudizio; e pia i pia alti, anche 
qui. Questi stranieri di alto atTare, questi uomini di Stato 
dell' impero austriaco, sono nella medesima condizione che 
quegli uomini di State francesi ed inglesi, i quali continua-
mente e dalle loro pubbliche tribune professano di attendere 
agli interessi loro nazionali sopra tutti gli abri, ma che pur 
mostrano d' intendere motto bene anche quelli dell' altre na- 
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zioni, e scusano od anzi approvano ciascuna di promuovere 
i propri. Gli uomini di State austriaci professano it medesi-
mo, bench(' non da una pubblica tribuna, che non hanno; it 
professano, come possono, privatamente; veggono quant'ogni 
altro, pin forse che ogni altro, it non buono ordinamento 
della penisola italiana; ma, ministri dello Stato austriaco, 
tengono primi i loro doveri austriaci,, e provvedono al man-
tenimento della grandezza, della poteuza austriaca. E, siamo 
giusti se voglianio essere utili: essi hanno ragione; put, esser 
questione del modo di adempiere tat dovere; non, che sia 
dover loro. Ma insomma anch' essi, a modo loro, conven-
gono nella proposizione troppo ribattuta oramai: die 1' ordi-
namento politico dell' Italia non é buono per l' Italia. 

CAPO SECOND°. 
DI QUATTRO ORDINABIENTI SPERATI; — E PRIMA DEL REM D'ITALIA. 

I. Si 'impend(' la discussion(' del come rivonovoro it vista manifesto. — 2. Si precede ad osmi-
um i mini Wine, a prima quell° di en Baena &Italia. — 3. Prove modem , die fu 
sogno..— 4. Prove storicie. — 5. Prove dally costae:tone material's della penisola. —
8. Prosy de tut few specials. 

1. E quindi ei parrebbe a cercare prima, come rimuo-
vere it vizio manifesto dell' ordinamento presente. Ma questo 
sarebbe procedere a modo de' sovvertitori di tutti i tempi; i 
quail, di qualunque cattivo ordinamento s' adirino, non pen-
sano se non a sovvertirlo, senza aver ponsato prima all' ordine 
nuovo che avranno a porre in vece. La roassima contadine-
sca di non mettere it carro innanzi a' buoi, é buona a se-
guirsi, principalthente in politica: ei si vuol trensare a' con-
ducenti prima che al carro condolto; e quindi all' ordine 
nuovo da stabilirsi, prima che al vecchio da abbandonare; 
alto scopo cui arrivare, prima de alla via da scegliere. 

2. Ma lasciamo le idee, i disegni, le speranzo troppo 
antiche: it principe di Machiavelio, it papa de' Guelli, I im-
perator de' Ghibellini, e la monarchia di Dante. Tutti questi 
furono poco pin die sogni a' loro tempi, ed or sono sogni an- 
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liquati. yolendo fermarci a sogni, parliamo di quern de' no-
stri di. Non risaliamo oltre al 1814; ci bastera e soverchiera, 
anche ridotto cosi l'argomento. — Io crederei che il primo e 
pie frequente sogno fatto intorno a quell' epoca sia stato 
quello d' una monarchia comprendente tulla la penisola, 
d' un Repo d' Italia. Nome e idea erano conseguenti a tutto 
do in mezzo a cui cravats° stall allevati. II pia potente uomo 
di nostra eta (e di molle altre) Ave anch' egli fatto un gran 
sogno della monarchia universale, un sogno minore del Re-
gno d' Italia. Che anzi questo esateva gia di nome, in co-
minciamento: eravi un Regno d' Italia, corrente dall'Alpi agli 
.Abbruzzi, e comprendente cosi quasi tulle la penisola orien-
tate. — A che tal forma, informe, longitudinale, lunga e 
stretta? io non credo che il possa dire nessuno, nemmeno 
dopo aver letto ci6 che .ne dice Napoleone ne' suoi dettati 
di Sant' Elena. Tull° ci6 6 una solenne impostura. Che 1' Ita-
lia s' avesse a tagliare in lungo e non in largo, e dividerla 
per educarla ad unite. od a non so cbe, sono sofismi tali, che 
non potevano venire in capo se non a chi, avvezzo a tiran-
neggiare coil' opera, sperava tiranneggiare collo scritto; non 
pensando che, se la giova la forza, qua non serve se non 
to ragione. Io crederei che se Napoleone sognava una riu-
nione d' Italia, ei sognasse quella all' imperio francese; che 
il suo Regno d' Italia fosse destinalo a sorte pari a quella del 
suo Regno d'Olanda, e Napoli a quella d'Amburgo; che quel-
l' ordinamento napoleonico d' Italia non fosse, insomnia, se 
non chi che chiamavasi nella lingua franca allor corrente, 
una organizzazione interinale o provvisoria. — Ma ad ogni 
modo n'eran rimasti il bel nome, la bella idea di an Regno 
d' Italia. Il napoleonico era stato parziale; e, manco male, it 
nuovo sognossi intiero: it napoleonico era stato dipendente; 
e, mance male, il nuovo sognossi indipendente: il napoleonico 
era stato sotto un principe straniero , e il nuovo sognossi 
sotto uno nazionale, o che diventasse nazionale, qualunque 
fosse, o, per servirci della frase allor volgare, a fosse ii dia-
volo, a purche fosse re d' Italia. E fu sognato di siffatto Regno 
da non pochi. Prima da Gioachino Murat e suoi parligiani 
eel 1814 e 1815; a quasi net medesimo tempo da' Milanesi 

   
  



26 	 DELLE SPERANZE 0' ITALIA. 

sollevali it di della morte di Prina, e dai depulati che furono 
mandati a Parigi; poi, da altri congiurati del 1815; poi, da 
tulti quelli del 1820 e 1821. E ne fu sognato allora e poi, non 
solo da' congiurati e societi segrete, ma da uomini di governo 
e di Stato; e non solamente da quelli che ebber nome di amici, 
ma da quelli che 1' ebbero di nimici a siffatte novita. Ne di 
tutto WO mancheranno agli storici futuri citazioni e docu-
menti. Ma io scrivo a' contemporanei; i quail sanno quanto 
o meglio di me, che it sogno del Regno d' Italia fu se non 
universale, motto frequenfe a quell' epoca. 

3. E che fosse sogno, basterebbe forse a dimostrarlo, it 
fatto che non s' effettue. Accenniamone tuttavia le ragioni, 
chiare ora. Principi, uomini di governo, popolani, congiu-
rati, e sudditi vari, volevano it Regno, ognuno a modo suo: 
i congiurati, i popolani, non Canto it Regno quanto gli ordini 
sognati liberi net Regno sognato, un sogno allora aggiunto 
all'altro, la liberta all'indipendenza. I principi avrebbon vo- 
Into indipendenza, ma non gnarl liberta. I grandi, nobili , 
ricchi, notabili d'ogni maniera, volevano aristocrazie; i non 
distinti per nulla, democrazie, secondo it solito. E secondo 
it solito, Napoli s'avventava; e contro al solito, Milano aspet-
tava, Torino si muoveva; con una differenza, un disaccordo 
di mosse, da far presagire un disaccordo anche maggiore di 
scopo, quando fosse venulo a palesarlo ciascuno. Ed Austria 
era li a valersi del disaccordo; Francia non v'era ad oppor-
si; Inghilterra ed altri non se ne curavano. Gli assennati 
1' avevan preveduto; alcuni generosi s' eran sacrificati; molti 
ambiziosi s' eran perduti. E n' erano usciti grandi insegna-
menti, non nuovi per vero dire, ma sempre utili a ritrova-
re : che non si debbono frammischiar le imprese di liberta 
e d' indipendenza; che questa deve passare prima di quella, 
e sopra tutto che it Regno d'Italia 6 cosa impossibile in tanta 
varieta di opinioni , di disegni, di provincie. 

4. Del resto, faUi antichi e ragioni perpetue concordano 
a de provare. Niuna nazione fa riunita in un corpo men so-
vente che Fitaliana. L' Italia anteriore a' Romani fu divisa 
tra Tirreni , Liguri, Ombroni, Fenici, Pelasgi, Greci, Galli 
e forse altre genii, concorse nella nostra penisola , occiden- 
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tale rispetto al mondo d' allora, a quel modo the si concorse 
poi nell' America moderna, o si concorre ora nell'Oceania. 
— I Romani riunirono si la penisola a poco a poco, ma po-
sero a cif') non meno tempo the a conquistare l'intiero mondo 
for nolo ; la conquista de' Salassi fu 1' ultima fatta da Augu-
sto prima di .chiudere ii tempio di Giano, prima di fermare 
i broil, e lasciar come (ireano d'imperio it non oltrepassarli. 
Ei non fu , dunque, se non insietne con tutto un mondo, the 
I' Italia rimase riunita solo 1' imperio. E cosi poi di nuovo, 
insieme con molte altre provincie, sotto Teodorico, per una 
trentina d' anni. E quindi, se si voglia parlare d' un Regno 
d' Italia propriamente dello, dell' Italia riunita in se senz'al-
tre appendici, non se ne trovera in tutta la storia se non un 
esempio, intermediario tra la distruzione doll'imperio e Teo-
dorico, un periodo di tredici o quattordici anni sotto Odoa-
cre. Dopo Teodorico 1' Italia si ridivise tra Goti e Greci: i 
Greci la riunirono per altri dieci anni, ma come provincia 
di for imperio lontano. Poi fu divisa tra Greci e Longobardi; 
poi tra Longobardi beneventani, Franchi a Greci; poi tra 
Beneventani, imperatori Franchi, Borgognoni, Tedeschi o 
Italiani, Saracini a papi; poi Ira Sassoni, Beneventani, Sa-
racini e papi; poi variamente ad ogni anno, ad ogni mese, 
tra imperatori, papi, Comuni guelfi, Comuni ghibellini, Nor-
manni, Angioini, Aragonesi; poi tra Francia ed Austria e 
Stati come poterono indipendenti ; poi Spagna e Stati; poi 
Francia, Austria e Stati ; poi Francia sola, e residui di Stall; 
ed ora Austria e Stati. Io non so, per vero dire, qual possa 
dirsi sogno politico, se non dicasi questo: d' en ordinamen-
to, che non ha nella storia patria se non en esempio di quat-
tordici anni, e che non sarebbe se non restaurazione di un 
Regno barbaro di millequattrocento anni fa. 

B. Ma si potrebbe fare die che non si fece mai, diranno 
gl' immaginosi. — E risponderanno coloro che per parlar di 
cose future vogliono partire almeno da fatti presenti: 	To- 
rino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Parma e Modena, 
sono sette cilia capitali al di d' oggi ( senza contar Lucca, 
destinata a riunirsi con Toscana ); in sei di quelie regnano 
sei principi ; ed uomini, dila o Stall non diminuiscono di 
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condizione mai se non per form, non mai per accordo, di 
buon volere, ne per uno scopo evenluale. Sogno e sperar da 
una sola cilia 	capitale, 	che voglia ridursi a provinciale; 
maggior sogno, die sei si riducano soil' una; sogno massimo, 
che s'accordin le sei a scegliere quell' una. — E facto pie 
che cie non 6 desiderabile, ne per le sei sceglienti , ne per 
Puna prescella, ne per la nazione intiera. Si grida in tult'Eu-
ropa (bene o male, non iniporta), si grida ora quasi unani-
memente dappertutto contro alle grandi capiiali, contro a 
ci6 che si chiama centralitizazione de'governi, degli interes-
si, delle ricchezze, contro alla spogliazione delle provincie. 
E chi ha sette capitali si ridurrebbe a spogliarne sei a van-
taggio d' una? Lo sperarlo sarebbe non pie sogno, ma paz-
zia ; sarebbe un voter fare coil' opinione de che 6 pie con-
trario all' opinione.presente; de 6 impossibile quanto evita-
bile , evitabile quant' 6 impossibile; 6, diciam la parola vera, 
puerilita, sogno lull'al pie da scolaruzzi di retorica, da poeti 
dozzinali, da politici di bollega. 

A. E poi, quando non fosse sogno per tulle queste ra-
gioni , tal rimarrebbe per quest' una. Che diventerebbe it 
papa in un Regno d' Italia? Re esso? Ma cie non 6 possibile, 
non si sogna da nessuno. Suddilo? Ma allora si, che ei sa-
rebbe dipendente; e non solo come al peggior tempo del me-
dio evo, suddito dubbioso del monarca universals, ma sud-
dito cello d'un re parlicolare. Cie non sarebbe lollerato dalle 
altre nazioni cattoliche; non sarebbe dalle slesse acattoliche; 
ci6 anderebbe centre a tutti gl' inleressi, tutti i destini della 
Crislianita ; ci6 non sarebbe tollerato da una parte della na-
zione stessa italiana, che not tonere net medio evo. E v' ha 
chi dice che 66 fu male; e chi, che ci6 fu bene. Io dico che 
ad ogni modo cis fu, 66 sarebbe in simili occasioni; onde-
che it tentarlo o solamente proporlo sarebbe dividere e non 
riunire la nazione nostra, 	sarebbe quindi non migliorare , 
ma peggiorare le nostre condizioni. — Ed io mi vergogno 
d' aver fatto un altro capitolo inutile. 
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CAPO TERZO. 

DI UN REIGN° D' ITALIA AUSTIIIACO. 

I. k modifies:Imo del snag) preeedente.-2. t sogno neo-glAbollino.-- 3. I Neo-Gnoln migliori 
elm i lieo-GbibellInI; ma non yaIgen milk nit gli ant nb gil anti. 

1. Ed io sono per faille uno; che spero sia it pin inutile 
di tutti. Ma volendo noverar tutti i sogni moderni faUi sui-
t' Italia, accenner6 anche questo ; it quale del rimanente non 
6 se non una modificazione di quello teste dello. — Alcuni 
sono cosi innamorati del Regno d' Italia, che vorrebbero ve-
dere tutta la penisola soggiogala agli stranieri i quali ne ten-
gono una parte; colla speranza, che, cosi riunita, ella fosse 
per liberarsi poi tutta da se, ovvero (non avendo io veriti-
cato qual del due si speri pia) che ella sia liberata sponta-
neamente dagli stessi stranieri. 

2. Questo 6 sogno rinnovato dall' antic° ghibellino. E 
quindi io chiamerei Neo-Ghibellini siffatti sognatori; se non 
che ne essi, ne i Neo-Guelli, ne in generale le parti e le con-
dizioni politiche da gran tempo cadute e.mal cadute, non si 
restaurano. 11 sognO ghibellino non s'effettue, nemmen quando 
l'Italia era abbandonata a Germania da butte le altre potenze 
cristiane; quando Germania era tenula per posseditrice legit-
lima d'Italia, e Italia scotente it giogo, per provincia solleva-
ta ; quando non uno o due scrittori, non alcuni congiurati, non 
alcuni impazienti, ma quasi tutti i principi e la buona meta dei 
popoli nostri eran ghibellini; quando rimaneva talor sola a 
propugnar 1' indipendenza or Milano, or Alessandria, or An-
cona, pin sovente Firenze o Roma; ondeche non 6 proba-
bile ne possibile che riesca it sogno neo-ghibellino, ora che 
ha ed avra contra se tutti i principi italiani, 	tutti i popoli 
loro e della provincia straniera, e poi Francia , Spagna, e 
Germania stessa , ed intiera la Cristianita. 11 neo•ghibellini-
smo 6 una illusione o delusione simile a quella di tutti i soy-
vertitori, quando vogliono sacrificare it presente al futuro. 
Il Gioberti 6 ammirabile in questo particolare, e sarebbe 
lull° danno mio it voler insistere so ci6 che 6 cosi ben pro- 
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valo da lui : the le rivoluzioni imaginate da' pochi non si 
faun° da'molli ; i quali non ne fanno mai se non per oltraggi 
presenti e gravissimi. Ma, fra le rivoluzioni non fattibili , la 
men fallibile fu sempre quella che sacrifichi 1' indipendenza 
presente per una eventuate. Lo sanno adulti e bambini, che 
ci6 che si prende non Si rende, se non per forza; ondeche 
la proposizione del lasciar prendere sulfa speranza che sara 
reso, é, a malgrado di qualanque gran nome bene o male 
invocato, di Napoleone, Machiavello o Dante , proposizione 
da uomini rimbambili oltie it bamboleggiare deliimbi. — 
Ma aggiugniamo per amor di giustizia verso 1' eta nostra 
progredila, che tal sogno non 6 fall° oramai se non da po-
chissimi Italiani, e non 6 nommen sogno de' nostri signori 
stranieri. II neo-ghibellinismo non 6, che io sappia, ne pro-
posto , ne promosso, ne accettato, ne sofferto nemmeno da 
niuno di essi ; se non sia Mato forse da qualche capitano di 
bersaglieri di presidio in qualche terricciuola di Romagna, e 
divisante col capo-popolo di cola suite sorti italiane future. 

3. Non credendo io no buona ne possibile nella scoria 
1' imparzialita fra coloro che fecero meglio o peggio in ogni 
eta, se io scrivessi stone italiane del medio evo, io starei 
motto pia sovente per li Guelfi, che mi paiono (a malgrado 
i loro numerosissimi errori) la parte senza paragone miglio-
re, pia assennata, pia politica, pia virtuoso, pie italiana. So 
fosse possibile che si restaurassero mai parti simili in Italia, 
che i nomi di neo-guelfi e neo-ghibellini si avessero ad ap-
plicar non ad alcuni sognatori solamente, ma a due parti 
combattenti in Italia; io vorrei, secondo it precetto antico, 
combattere per la men cattiva, a combatterei per la neo-guel-
fa. Ma prego Dio che ci salvi da queste stoltezze di pie; ed 
ho fermissima fiducia che ce ne salvors; non veggo possibi-
lita ne all' adempimento di tali sogni, ne alts formazione di 
tali parti; non veggo, di qua come di la, se non rani ed im-
potenti sognatori. Guardiamoli e passiamo.' 

' Aleuni moti, alcune voci sorte da pochi mesi che scrissi cib, paiono 
ad alcuni dar maggior importanza al sogni neo—ghibellini. lo, deplorando 
tali novita, non so dare loro tale importanza; eppercib non muto rib allargo 
clb the ml venne detto dapprima. 	 (Nola delta prima edizione.) 

A malgrado quanto precede contro alla resurrezione delle due parti 
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CAPO QUARTO. 
DELLS REPUBBLIclIETTE. 

I. Ito segue &Ili utoiliti di Dulls, al ailri simili. — 2. g sogno•di rettaurationi antistorithe. 
— 3. g nom desiderabili. — 4. Ed kupassibili ad ettattaarsi. 

1. Temo sia moll° pill diffuso quest' altro sogno lull' op-
poste:. lasciarsi dividere.la penisola in una mollitudine di 
neo-ghibellina a neo-guelfa, uno scrittore della Revue des deux Andes, 15 
mai 1844, pagine 678, 679, mi fa esclamare a proposito di una confedera-
zione italiana che,comprendesse it principe straniero: a Ce serait renouve-
a ler le saint Empire en Italie ; ce serait de la joke. S'il y a des neo-gibelins, 
a je serai neo-guelfe; a tutto cib, sic, virgolato, quasi fossero parole mie 
riferite testuatmonte. Eppure , io ricercai invano net testo mio; e conce-
dendo cho la.prima frase It implicate in altre mie (principalmente Capo VI, 
§ 3), io liege aver detto mai, voter esser neo-guelfo in niun case. Anzi 
quant: It sopra esprime disapprovazione, respinta, disprezzo delle due par-
ti, o piuttosto del due nomi vani di neo-ghibellini a nee-guela ; mite di 
quash, per li quail dico the combatterei come meno cattivi e se facesser 
parte; ma I quail dunque lo dichiaro cattivi o non (Scotia parte. Quindi se 
quello serittore degni attendere un po'seriamente al libro mio, o almeno 
a un capitolo

' 
 o almeno alto frasi da cui egli time la sus citazione virgola-

ta , ei troveritnaturale cb' io respinga la ridicola qualit& di le plus noble et 
le plus dtevuleresque des Guelfes ; — come poi la supposizione oh' io abbia 
scritto au point de use di qualsiasi code. lo avrei creduto elle la dedica e 
la prefazione,nelle quail narrai l' origine del mio scritto, e parecchi , anzi 
molti passi di esso , e it nomo mio apertamente postovi, ed anzi I' intiero 
libro, scritto se non altro con ispontaneith d' opinioni e di stile, farebbon 
chiara a chicchessia la spontaneitS, anzi 1' indipendenza del mio point de 
sue. 11 punto di vista in the mi posi a tenni non 6 quello di nessuna corte , 
anzi nemmeno di nessun principato particolare Dalian°, ma di tutti ; per- 
(INS lo credo ii solo punto di vista italiano contro al punto di vista stranie-
ro. — Del recto, continein altri italiani a dare agli straniori it non belle 
spottacolo dello supposiziont ingenerose contro a- chiunque fa o wive 
qualche cosa in Italia. to non iscenderb mai, se Dio mi sorregga , net Cam-
po, facile, defile reeriminazioni. — E nemmeno in quello del suddividere 
o moltiplicaro le parti in Italia. to non veggo con quello scrittore quattro 
parti: liberali , assolutisti, ghibellini e guelft ; ne altrettali con altri. Plit 
guardo e studio, pill veggo due sole parti essere grandi ed importanti in 
Italia (come sono duo soli grandi punti di vista, duo soli grandi interessi 
nella sus politica ; come due sole specie di territori nelia sus geogratia , 
territori italiani e territori stranieri , principati indipendenti e provincia 
dipendente); dice cite sono due sole grandi parti, la naziona le e la stranie-
ra ; quella di coloro cite disporano dell' indipendenza e s' adattano ails di. 
pendenza ; a quella di coloro the sperano e promuovono la liberazione. E 
chiamo poi, secondo nature ed etimologta, liberate chiunque si vuollibe-
rare in qualunque mode; non veggo net modi diversi , se non diversitii 
interne della gran parte eonsenziente net gran principle.; e tette it libro 
mio ( prima e seconds edizione) non It se non discussione di fa miglia Ira 
tali conseuzienti. Tutti gli altri sono per me projanum vulgus, et arceo. 

(Nola della second's edisionc) 
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tanti Stall popolari , quanti ne risultassero di mezzo ad una 
sollevazione d' Italia. Fu sogno di coloro che it buono e sin-
cero sognalore Carlo Botta ' chiama gli utopisli del nostre 
secolo incipiente ; fu, od apparve, sogno de' sollevati roma• 
gnoli del 1830, de' congiurati con essi, e di quelli che chia- 
maronsi Giovine Italia. 	 • 

2. Sogno di stolte restaurazioni anche quest° I sogno 
partorito dalla monomania.greco—iomana che corse tra gli 
anni 1790 e 1800; sogno fomentato dalla monomania del me-
dio evo che corse tra gli anni 1814 e 1830; monomanie, fis-
sazioni , mode, serbate, come avviene troppo sovente, in Ita-
lia, quand' erano gia vilipese e.derise altrove. Le repubbli- 
chette italiche e 	greche dell' antichita, le repubblichette 
italiane del medio evo furono 1' une e 1' altre motto belle e 
btione a' lor. tempi; furono 1' une e 1' Are principii di due 
magnifiche civilta. Ma, progredite queste, le repubblichette 
greche soggiacquero lene lene al regno semibarbaro macedo-
nico, poi sotto I' ombra di queslo a' Romani; le repubblichette 
italiche, pur ai Romani; a le repubblichette italiane del me-
dio evo, agli Angioini, a' re francesi, agli imperadori tede-
schi, a casa d' Austria, a Napoleone, senza tener conto che 
anche prima di morire elle stettero it pia del tempo di for 
breve vita sotto ai tiranni. E quindi ei mi pare che, quando 
anche fosse buono in se, non varrebbe la pena di stabilire 
on tale oydinamento , it quale da ogni esempio antico o nuovo 
e mostrato cosi poco durevole, cosi incompatibile colle civilta 
progredite. 	 • 

3. Ma, quando anche potesse durare, non sarebbe buono 
ne desiderabile. Come? si scioglierebbero gli Stati che ban 
costato I' opera di tante generazioni? si ridividerebbe ci6 che 
s' 6 unito? si distruggerebbero questi, che sono pure editizi 
della presente civilta? si farebbe campo nudo di lotto ci6, per 
riedificarvi le macerie del medio evo, o le pelasgiche o ciclo-
pee? E questo si chiamerebbe liberality e progresso? Ma! it 

' Vedl it sogno particolare di lui, un governo tribunizio, in fine della 
Storia dal 1789 al 1814. Al quale, quantunque di tante scrittore, non volli 
fermarmi ; siccome quello che non passb, ch' io sappia, da sogno privato 
a pubblico, di molt, e nemmen di parecchi. 
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progresso e la liberality vanno innanzi e non indietro, edifi-
cano e non distruggono, si giovano di cia che 6, per aggiun-
gervi ci6 che manta; capiscono ogni bellezza, riconoscono 
ogni bonta, e fan virtu del conservarle ed accrescerle. Ponia-
mo che si sciolgano gli Stall italiani presenti, per esempio 
Toscana, nelle repubblichette antiche di Firenze, Siena, Pisa, 
Pistoia, e nella nuova di Livorno, the ben vi potrebbe preten-
dere. Non sarebbe egli gran peccato veder disfatto pet hello 
e lieto Mato di Toscana? e morte le speranze delle vie mol-
tiplicate, del commercio accresciuto, dell' arti, dello lettere 
riunite in grandi studi, speranze the non possono effettuarsi 
oramai se non per le forze congiunte di tittle quelle cilia? 
Non parlo dell' agguerrite Piemonte, a di Napoli, che s'ag- 
guerrisce. S' intende, 	che si scioglierebbono quegli eserciti 
italiani ed or esistenti, che non si accrescerebbero quell' ar-
mate navali or nascenti; che si tornerebbe alle milizie ed 
alle navi municipali del medio evo. Se non che, ai nostri di 
nd milizie n6 navi non si hanno se non dagli Stall ricchi, e 
non sono piii ricchi se non i grandi ; ondeche le restaura-
zioni delle milizie o delle navi comunali sarebbero it pia' 
ineffettuabile fra' sogni fatti per restituir 	polenza 	all' Italia. 
Quanto agli Stati del papa, io non ho accertato se le re-
pubblichette da reslaurarsi sarebbono queue di Veio, Tar-
quinio od Alba-Lunga? ovvero, quelle di Tivoli, Spoleto, e 
Perugia coil' accompagnamento 	de' Crescenzi, 	de' Frangi- 
pani, degli Orsini e Colonna, e sotto a un Arnaldo, o ad 
un Cola? ovvero la repubblica romana e' suoi consoli del-
l' anno 1799? Ed io so bene che ad alcuni tutlo WI parrebbe 
pur meglio che i frati, i preti, i cardinali, ed it papa. Ma io 
non temo per costoro: non vi 6 pericolo; ei sono motto 
bene difesi dal negro Gioberti, e si difenderanno del resto 
da se.' 

' Ultimamente, mentre io scriveva cost d' Arnaldo, uno de' primi in-
gegni d' Italia pubblicava una tragedia con documenti, nella quate ei ten-
tava ridestar interesse per quel capo—popolo romano. Forse l' interesse 
sarebbe riuscito pill poetic() ;  se si fosse fatto it protagonista vittima sole-
mente dell' accordo tra un principe italiano e to straniero ; senza rifarlo 
eretico nella tragedia, dopo averlo difeso dell' eresia nella vita preposta. 

' 	Ma quest() stesso interesse poetico sarebbe egli stato storico? Certo i do- 
3 
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4. Pila poniamo che le repubblichette paressero autoriz-
zate dalla storia, e desiderabili ; elle sarebbero pure 1' ordi-
namento pia impossibile ad effettuarsi. Pensare, che col dis-
creditor  col ribrezzo, cotta paura,. esagerata o no, che s'ha 
in tutta Europa delle repubbliche, si tollerassero in Italia dalle 
polenze straniere le quali hanno quelle paure; pensare che i 
principi italiani, che i for aderenti soffrissero la propria di-
struzione, non provvedessero a qtiella conservazione di so, 
che 6 primo istinto , prima forza, primo diritto e dovere d'ogni 
persona individuate o cotriplessa; pensare che 'la plurality 
della nazione italiana si lasciasse far legge da pochi, i quali, 
sani od insani, spensierati o provvidi , Si farebbero ad ogni 
modo sovvertitori di tutti gl' interessi, di tutu i diritti, di tutti 
i doveri presenti ; sarebbe pensare che noi non siamo nel se-
colo XIX, in an secolo di civilly progredita, cio6 appunto di 
quegli interessi, que' diritti e que' doveri meglio sentiti, e pia 

' rivendicati da ciascuno ; sarebbe pensare che si possa tornare 
ai tempi barbarici ; sarebbe anzi inventare una barbarie non 

cumenti allegati (e notissimi) confermano cho Arnaldo fu sollovator de' po-
polani romani contra it papa, al momenta the popolo e papa avrebber 
dovuto riunirsi co' Lombardi ally difesa dell' indipendenza ; che Arnaldo fu 
causa o almen occasion (non iscusa) al papa di riunirsi all' imperatore ; 
ciao fu dunque disturbator di quells difesa, e ritardatore di quanto fu fatto 
pochi anni appresso da' Lombardi con un altro papa. Senza Arnaldo la im-
mortal confederazione di Pontida sarebbesi torso fatta, la vittoria ultima 
di Legnano sarebbesi conseguita parecchi anni prima e meglio; la glorio-
sissima guerra lombarda sarebbe stata pia grossa e pia corta, pia gloriosa, 
pia italiana, pia efficace. Non basta recar documenti, bisogna interpre-
tarli ; I documenti non sono storia per se ; la storia, come ogni scienza , 6 
interpretazione de' Patti. —La quote poi pur troppo si pub fare, con since-
rith ed eguale amor patrio, divorsamente; ondechd parmi a lasciare quel-
l' accuse di mode straniera, d' imitazione de' Francesi a Tedeschi , che 
1' autore fa a noi, dissenzienti da lui. Noi potremmo ribatter 1' accusa, o 
dire che, se noi seguiamo la moda straniera del secolo presente , egli se-
gue la moda straniera ed invecchiata del secolo soorso ; che un Manzoni, 
un Pellico , un Rosmini , un Cantu, un Gioberti , ed altri forse hanno fatta 
italiana la mode nostra da tin vent' anni, Moe prima che fosse straniera; 
the gli scritti di tutti questi (e spero ancho questo mio) palesano almeno 
un lungo a indigeno studio delle cose patrie; a che del resto straniera pia 
ch' ogni oltra, e straniera volgare , 6 la moda d accusarsi di straniorume 
tra dissenzienti suite rose patrie. Gli alti ingegni in tutti i tempi, di tutti i 
paesi, e gl' Rabaul principalmente, fecero proprio sempre quanto trovaron 
buono fuori patria ; e gl' ingegni buoni dissenzienti van pur gridando : 
a pace, pace, pace. B E noi teniamo fra' pia degni d' accettare e ribatter tal 
grid° 1 illustre autore dell' Arnaldo. 
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mai veduta, posciache nemmeno ai tempi barbarici non si 
fece mai tale astrazione da ogni fatto e diritto attuale, tat 
campo rasp.— E it vero 6, che tutti quanti questi sogni, se 
non fossero pin sogni, se potessero passare ad esecuzione, 
sarebbero scelleratezze, deliiii di lesa civilici. 

CAPO QUINT.O. 
DELLA CONVEDERAZIONE DEGL1 STATE PRESENT!. 

I. Sole boons mita:Ione ell progredir dello ooze present' elle future; —. 2. proposte dal (lio-
beat primo. — 3. La confederazione A P ordinemento plii conforms ells nature ed ails 
storia d' Italia. — 4. E to par proposta dal Gioberti. — S. ?de doe vizi sotto nails propo-
sition° di loi. Eno 6 zr esuberanre.— 6. Ed e guano di propor la prosidenea dcl papa. — 
7. Ciao St dl delleleara, e is riserba al Gape segoeute. 

1. Ma it fatto sta, che tutti questi o rimasero purl sogni 
ineseguiti, o passarono tutt' al pia ai priori e vani atti d'ese-
cuzione•; che la loro stessa molliplicita e la loro non riuscita 
provano it piccol numero di chi s' abbandon6 a ciascuno , o 
forse a tutti insieme ; che la grandissima plurality degl'Ita-
liani, tutti quelli di qualche pratica o di qualche senno, non 
tennero ne tengono per possibile ne desiderabile, ne niuno 
sminuzzamento , ne niuna riunione universale degli Stati 
esistenti; e che non desiderano, non sono pronti a promuo-
yore di for concordia , se non quel progrodir dalle cose pre-
senti elle future, it quale fu sempre it solo giusto , e it pia 
util modo di mutazioni , ed 6 desiderio , vanto , carattere , 
virile speciale dell' eta nostra. 

2. Ora, quando un' opinione si vien facendo universale, 
ella non tarda a trovare un interprele: E questa dell' ordi-
nare sul presents it futuro della nostra Italia, ne ha trovato 
uno eloquentissimo, ii Gioberti. Noi riconoscemmo gin in lui 
it merito d' aver parlato it primo opportunamente delle cose 
future italiane. Riconosciamogliene ora un altro ; d' averne 
parlato secondo giustizia, fondando le speranze future su'di-
ritti e doveri presenti, proponendo una confederazione degli 
Stati ora esistenti 
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3. Le confederazioni sono 1' ordinamento pin conforme 
alla natura ed alla storia d' Italia. L' Italia, come avverte 
motto bene it Gioberti , raccoglie da settentrione a mezzodi 
provincie e popoli quasi cosi diversi tra se, come sono i po-
poli pin settentrionali e pill meridionali d' Europa; ondecho 
fu e sara sempre necessario flu governo distinto per ciascuna 
di tulle o quasi tulle quesle provincie. E come in Europa ri-
masero, salvo le brevi eccezioni, quasi sempre distinte quelle 
sue divisioni di Britannia, Gallia, Spagna, Germania, Italia 
e Grecia ; cosi nell' interno della penisola nostra rimasero 
quasi sempre distinte: la punta meridionale , la vatic Tibe-
rina co' suoi monti e sue maremme, it be! seno dell'Arno, e 
I' Italia settentrionale divisa o non divisa in occidentale ed 
orientate; la Magna-Grecia o Regno di Napoli, it Lazio o 
Roma, l'Etruria o Toscana, la Liguria o Piemonte, la Insu-
bria o Lombardia, con nomi e suddivisioni varie , ma tor-
nanti alle primarie. Ma ei vi son pure somiglianze in queste 
varieta; units in queste divisioni, comunanze di schiatte, di 

-lingua, di coslumi, di fortune, di storM, d' interessi e di no-
me tra queste provincie italiane; 6 una antics ed incontra-
stabile Italia. E quanto men sovente quesle comunanze si 
manifeslarono in produrre uno Stab 	universale Hallam , 
tante pia sovente elle produssero confederazioni or provin-
ciali or nazionali. — Nella storia primitiva 6 sofa illustre la 
confederazione delle citta etrusche; ma quanto pia si 	va 
studiando, tanto pin si trova it medesimo ordinamento co-
mune tutto an' intorno. Non sono dubbie oramai una confe-
derazione latina, una sannite, una gallo-cisalpina; e sono 
poco men che certe una sabina, una umbra, una ligure, una 
veneta e forse altre. Belle quali non so veramente se gli sto-
rici antiquari troveranno monumenti sufficienti a dimostrar- 
le; ma so berm che, 	senza supporle, 	gli storici , filosoll o 
spiegatori, non ispiegheranno mai nulla dell' Italia anteriore 
al Romani, e poco forse della romana. — Ad ogni modo , 
nubile e poi sciolle dall'Imperio, le citta 	italiane non tar- 
darono a rifar confederazioni. L' indipendenza serbata da 
Roma, da Venezia, dalle eitta dell' Esarcato e da parecchie 
meridionali per due secoli contro a' Longobardi cosi forti e 
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' cosi vicini, non si spiega con gli aiuti dei.Greci deboli e 
lonlani; non si pub spiegare se non colla esislenza di con-
federazioni, quali che fossero, simili a quella accennata in-
dubitabilmente dal nome della Pentapoli. E se cosi fu, si po-
trebbo forse far risalire a Gregorio Magno la rinnovazione 
delle confederazioni italiane. Ma io crederei che debbasi tal 
somma gloria a quel Gregorio II, ii quale sin dal principio 
del secolo VIII riuni sotto' la presidenza sua una confedera-
zione di citta poco diversamente indipendenti quinci e quindi 
da'Longobardi e da' Greci; quel Gregorio II, che aspetta so-
lamente uno storico o biografo o monografo, per esser posto 
pari a qualunque de' maggiori papi polilici. I successori del 
quale poi, lasciate improvvidamente le confederazioni, dila-
mati i Franchi ed avutane signoria su Roma ed altre citta, 
serbarono quesle pin o meno indipendenti parecchi secoli , 
non con altro modo se non tornando alle confederazioni. E 
Gregorio"VII, in mezzo a tulle le sue grandezze , fu gran-
dissimo confederatore di cilia; intorno a Roma, in Tosca= 
na, in Puglia, intorno a Milano. Ma it confederatore massi-
mo fu.Alessandro III, la confederazione grandissima fu la 
lega di Lombardia: quella che essa pure (vergogna nostra) 
aspetta uno storico. Dail' elezione di Gregorio VII alla pace 
di Costanza, dal 1073 al 1183 corre un lungo secolo, solo o 
sommo della virtu politica italiana, 	it secolo ove nacquero 
que' Comuni, quella indipendenza, quel primate di civilly e 
coltura, onde poi la civilly e la coltura di tulta la Cristiani-
ta. Che se non furono ben ordinati que' Comuni , non corn-
piuta quella indipendenza, non durevole quel primato nostro, 
colpa fu , colpa sola , ma incommensurabile , di non avere 
allora falta continua ed universale in Italia quella confede-
razione temporaria di Lombardia. Ma che? non eran ma- 
WO i tempi; era appena nascente la civilly; non si sapeva 
quel sommo dogma politico, Ole la indipendenza si vuol 
compiere prima di tutio; non s' immaginava nemmeno una 
indipendenza compiuta dell' imperatore romano. Sciolsesi la 
lega in parte fin dalla tregua di Venezia, sciolsesi del tutto 
nella pace di Costanza; pattuironsi, ottennersi i troppo esclu-
sivamente desiderati dirilti regali dai Comuni; ma ottenen- 
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deli ad uno ad uno, si sciolse la lega, si perdette it pia hel 
frutto della vittoria. E torsi dieci altri anni, i grandi propu-
gnatori della indipendenza, it gran Comune centrale, it capo 
gia della lega, Milano, troppo stolta, festeggiava con ap-
plausi e solennita di che restano deplorabili descrizioni, quel 
matrintonio di Arrigo VI di Svevia con la erede di Puglia e 
Sicilia, che fete impossibile per gran tempo it compimento 
d' indipendenza, irrimedia,bilmente perduta per molli secoli 
1' occasione. — E sorsero poi una seconda lega lombarda , 
una toscana e forse altre ; ma tulle minori, anche mono 
pretendenti, anche meno fruttifere, e later dannose ; leghe 
di parti pia che nazionali, fin verso it fine del secolo XV; — 
quando, Lorenzo dei Medici (quel Lorenzo che alcuni °sago 
mettere in fascio e viluperare insieme co' Medici del dege-
nere Seicento), it magnifico Lorenzo irnagin6, tratt6 e adempi 
la pill ampia confederazione che sia stata mai di Stall italia-
ni. E non dare it grand' esempio, pur troppo: un decennio 
all' incirca. Ma questo non 6 dislante da not , se non di tre 
secoli e mezzo, non 6 di eta e d' uomo barbaro ; 6 dell' eta 
e dell' uomo pill civile e phi collo the sia state mai in Italia 
e forse altrove.— Morto lui, e surto Ludovico Sforza ii gran 
tradilore, disceso Carlo VIII, e seguendo i secoli delle pre-
ponderanze straniere, si spense ogni use di confederaziorib, 
non fecersi quasi nemmeno alleanze italiane. Anteponevansi 
da ciascuno le straniere, o come pill forti , o come meno 
invidiose. 

i. E quindi non parrs strano ormai cal che ridico; che 
la proposizione d' una nuova e continua confederazione ita-
liana, la proposizione di fare compiulamenle e durevolmente 
colla civilly adulta till che la fanciulla non scppe se non in-
compiutamente e temporariamenle, 6 piii che un evento let-
terario , 6 un fatto nazionale. Non importa , che altri possa 
pretender° d' aver avuta od anche espressa la medesima 
idea: delle idee come dell' invenzioni ha men merito chi to 
concepisce o le accenna adombrate, che chi le svolge in 

mode da divulgarsi ad utile comune.N6 importers che Fidel' 
proposta sia criticata, migliorata o guastata da altri poi; egli 
6 appunto da tali incontri che pub venir la luce , da tali di- 
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scussioni 1' opinione, dall' opinione universale la possibility 
dell' esecuzione. Ed aggiugnerei , che none se non dal pas. 
sar cosi ne' tre gradi di discussione, opinione ed esecuzione, 
che pu6 venire it sommo grado di gloria al proponifore; se 
non che, volendo disporre un Gioberti a tollerare contraddi-
zione , mi paiono pin a proposito argomenti di patria utility 
che non di propria gloria, Egli non ha volute senza dubbio 
dare an' idea morta , ma una viva; non una immobile, ma 
una capace di progredire; non an' utopia da rimaner pro-
prieta dell' autore , ma an gran p!nsiero da diventar nazio-
nale, e sopratutto efficace. 

IS. Epperci6 noter6 arditamente una che mi pare esube-
ranza, ed una che mi pare deficienza nella proposizione di 
lui. — Quando d' an ordinamento proposto sono incerti it 
tempo, I' occasions in che si eseguira, e chi, quali o quanti 
I' eseguiranno, quali interessi to moveranno e vorranno es-
sere rispettati, quale opinion° pubblica regnera allora, 1' ag-
giugnere particolari parmi esuberanza, difficolta aggiunla 
alle difficolta naturali. Non che questo preveder lungo sia 
(come dtcono alcuni) quasi usurpazione d' uffizio contro alla 
Provvidenza. Lunganime 6 la Provvidenza, ne si otrende di 
chi con animo sincero a rispettoso tenta indovinarle gli ar-
cani ; it nostro Dio 6 Dio geloso contro a chi it tradisce, non 
contro a chi si addentra in Iui con amore e fiducia. Ma piti 
gelosi sono gli uomini, e fra tutti, gli uomini di Stato; e Ia-
sciano bene, lidera, die not uomini di penna spaziamo suite 
generality ; ma se scendiamo ai particolari , di che preten-
dono essi la privativa, allora ei sono pronti a farci mal vi-
so, a rimandarci al nostro mestiero, ad annientare di un 
tratto 1' idea proposta , sotto i nomi d' idea da scrittore , da 
filosofo , da sognatore. E nolo it detlo usuale di Napoleone, 
che qualunque idea non gli andasse a grado , o s' opponesse 
alla pratica sua, la tacciava d' idea/ism°. E molti uomini di 
pratica, senza esser Napoleoni, hanno preso it modo di lui ; 
e perche non quadra alla pratica an particolare aggiunto al-
l' idea della confederazione ilaliana, diranno o dicono : filo-
sofia I e passan oltre. A me par pia giusto dire: 6 idea senza 
paragone pia vicina a pratica, che niuna della proposte fino- 
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ra, salvo forse un solo particolare, the convien (longue esa-
minare. 

6. L' idea di dar fin d' ora al papa la presidenza della 
confederazione future, 6 senza dubbio una magnifica idea; 
In idea, fu fatto incontrastabile del medio evo. E questo fat-
to, oggetto gia di scorno in bocce a storici e filosofi volon-
tariamente od involontariamente ignoranti , e col progresso 
della scienza diventato oggatto dell'ammirazione e della gra-
titudine di molti scrittori piii sinceri o meglio informed. Ma 
potra egli mai restaurarsi tal fatto? E quelle 	del terzo gran 
primate d' Italia, sperato insieme come conseguenza?Io dire 
schietto e con molti: crediam ditlicili e I' una e I' altra re- 
slaurazione. Difficili 	sono per se le restaurazioni 	tulle. Di 
cento ideate s'arriva appena a tentarne disci; di dieci ten-
tate se ne compie una; e quest' una compiuta non suet du-
rare senza modificazioni ; rimane men restaurazione , che 
mulazione nuova ells stessa. La confederazione sarebbe pur 
essa restaurazione : gia difficile dunque per se, in generale; 
non v' aggiungiamo la difficolta maggiore dell'imitazione pin 
particolare. Quando quei Gregori I , II e VII , ed Alessan-
dro III, ed Innocenzo III restaurarono le confederazioni ila-
liane, essi non imitarono gift cosi particolarmenle i• modi 
delle antiche, ne Lorenzo imit6 i modi di quelle non antiche 
ma gia antiquate; tutu questi ne inventarono delle nuove, 
secondo i tempi. Imitiamo anche noi, o i nostri nepoti , non 
i parficolari, ma gli autori delle opere grandi ; quella e, in 
ogni cosa, imitazione sempre servile, questa sola talora gran-
de. — Del resto noi crediamo, che ne it sommo pontefice it 
quale regna ora con quel nome ben augurato de'Gregori, ne 
i successori di lei, ne i buoni e sodi servitori di essi, non 
desiderano ne desidereranno mai pin siffatte presidenze; co-
me i sodi Italiani non desiderano all' Italia quel gran prima-
to, che pur fu, ma non pub esser pin nemmen esso, in niun 
futuro prevedibile. Non sono Oil i tempi delle dispute d!Ege-
mocha fra quelle repubblichette greche in cui era raccolto 
tulle it for d' una nuova e stretta civilta ; non pia i tempi 
delle dispute d' imperio tra Roma e Cartagine , che si divi-
devano quella civilta cresciuta e pur limitata ancora ; non 
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pill i tempi delle contese tra la monarchia universale afret-
tata dagli imperatori germanici, e Ia monarchia ecclesiastica 
tenula dai papi; non pia i tempi che una sola nazione cri-
stiana raccoglieva in se quasi tutta la cristiana civilly, e ne 
teneva quindi incontrastabilmente it primato; non pia tempo 
nemmeno delle guerre che si chiamavan d' equilibrio e fu-
rono di preponderanza puropea Ira Francia e Spagna , Fran-
cia ed Austria, Francia ed Irighilterra. Ora son tempi feli-
cemente diversi; ora 6 forse men sogno sperare una indi-
pendenza universals, una guar6ntigia reciproca di tutti gli 
Stati cristiani, che non ne una monarchia universale, ne 
una preponderanza, ne un primato durevole, ne uno stesso 
equilibrio; men sogno I' indipendenza reciproca dells due 
polenze temporali e spirituali, che non una temporal presi-
denza della spirituale.— Accettiamo, dunque it gran pensiero 
del Gioberti ; trattiamo della confederazione italiana in ge-
nerale, senza scendere a' particolari ne della presidenza, ne 
delle leggi e dei patti di essa, ne del numero e quality dei 
confederati eventuali. Anche ridolla alle generality , la que-
stione• 6 ispida di difficolta, per Ia lontananza e le incerlezze 
d' esecuzione. Non accresciatno quelle difficolla collo scen- 
dere 	ai particolari incertissimi d' un 	ordinamento gia in- 
cerlo. Lasciamo ai posteri qualche cosa da fare ; ai contem-
poranei dell' evento qualche liberta d' esecuzione. — Se Dio 
voglia, se mai venga it gran di della confederazione, i con-
federati pongano essi paid, limiti e presidente. 

7. Ed all' incontro parmi sia da scendere ai particolari 
del primo eseguimento ; sia da trattare almeno della prima 
e pin ovvia ilifficolta. Non facciam 	dire 	ai 	soliti 	derisori : 
a Tutto cid 6 hello e buono. Tutto cid starehbe bene. Ma a 
tutto cid 6 un oslacolo grave , altuale , irremovibile ; it sap-
piam not che no❑  iscriviamo , ma operiamo , not che siamo 
all' opera, alla guerra effettiva , alla breccia. Sogno , sogno 
anche questo ; scriltura, filosofia, idealismo. a — Ma anche qui 
parrebbemi pin giusto dire: l'ostacolo vi 6,1' ostacolo non fu 
considerate sufilcientemente; consideriamoto: vi fu deficienza 
nella proposizione, facciamo un supplemento o complemento. 
ii rimanente della breve opera mia non sara altro oramai. 
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CAPO SESTO.  
LA CONVEDERAZIONE k IMPOSSIRILE FINCRA IJNA GUN PARTE D' ITALIA 

A PROVINCIA STRANIBRA. 

I. La Menu straniera Rasta in Italia rondo impossibilo qualunque equilibrio la ems. — 
2. E qualanquo conioderasione. — 3. Sin Om vi II comprenila qaella Mews. —4. Sin 
clia no. —5. all incontro sarobbe boll!. fella so noa4avossisno pia Is *Imam. 

a. L'oslacolo, unico, ma gravissimo a qualunque confe-
derazione italiana, 6 quells• signoria straniera che penetra 
net fianco della penisola, che soverchia in potenza 'e popo-
lazione italiana, quattro de' sei principati italiani ; e che li 
soverchia tutti insieme poi come• parte d' un imperio pill 
grande che non la penisola intiera. 1  Finche dura tal condi-
zione, non 6 possibilo niuna confederazione , niun ordina-
mento, niun equilibrio italiano, non 6 possibile so non una 
preponderanza di quell' imperio sugli Stall italiani.—Quando 
Napoleone, ordinata Francia sotto it suo consolato , voile or-
dinare Italia, ognun sa che ei chiamb a se molti notabili ita-
liani in quell' adunanza, a cui rimase it nome di Consul/a di 

' Ho introdotta qui eel testo una giusta correzione fattami dal mio tra-
duttore in francese (Paris, Didot, 1844). E da una statistica del 1839 da lut 
recata (ivi, peg. 92), e da altri dati pift recenti partecipatimi gentilmente 
da uno scrittore italiano di questa Cosa, traggo poi it seguente specchio ep-
prossimativo della popolazione di vari Stati italioni, net quale trasouro 
(come mi par si debba) le cinque ultime cifre, 0 cosi le poche migliaia 
d' abitanti di Monaco a San Marino; ed ometto le popolazioni italiane della 
Corsica, della Svizzera, del Tirolo, della provincie Illiriche, e della [sole 
Jonie. 

Principati italiani. 
Ilegno dells Due Sicilia.   8,000,000 
Begno di Casa Savoia. 	  5,000,000 
Stati del papa    2,700,000 
Toscana, cornpresa Lucca.  	. 1,700,000 
Parma  	 500,000 , 
Modena.  	400,990 

Totale. • • 18,300,000 
Provincia alraniera. 

Regno Lombardo—Veneto. 	  4,700,000 

Totale generale. . • 23,000,000 

(Nola della seconda edizioaa.) 

   
  



• CAT9 SESTO. 	 43 

Lione. Fra i primi o primo era Melzi. H quale entrato in di-
scorso, e buono Italian° ed alto uomo di State,  com'era, pro-
ponendo che I'Italia settentrionale fosse riunita sotto tine 
sole dizione, ed assentendo fin 11 pur Napoleone, prosegui it 
Melzi a cercare qual case di principi si potesse chiamare a 
si bello Slat°, e nomine Casa Savoie. Sorrise allora malcon-
tento Napoleone. Ed insistendo Melzi a mostrare come cio 
converrebbe insieme ail' equilibrio d' Italia e a quel d'Euro-
pa : — a Ma chi vi parla d' equilibrio? a riprese vivamente 
Napoleone.— E Melzi, slat° alguanto sopra se: a Or inten-
do. M' ingannai. Io doveva parlare di preponderanza. ) —
a Cosi 6, or v' apponete, D riprese Napoleon° ; e di prepon-
deranza o prepotenza od onnipotenza fu I' ordinamento effet-
tuato. — E cloche sotto diversissima signoria dura par un 
simile ordinamento, ei si pub ben soffrire e rassegnarsi o 
gridare ; ma niun equilibrio, niun ordine vero sari mai in 
Italia ; od anzi niuna vera Italia nell' equilibrio d' Europa. 

2. E niuna confederazione buona in Italia. Io credo che 
cio sia chiaro a chiunque abbia ombra di senno. Ma discor-
riamone „posciache siamo a discorrere.—Io dico che la con-
federazione italiana non 6 desiderabile ne possibile, se v'en-
tra la potenza straniera; e che sarebbe desiderabile forse, 
ma cosi difficile, che monta ad impossibite, senza la potenza 
straniera. 

3. Presieduta dal papa o da qualunque altro, ed ordinate 
in qualsiasi modo che lasci enlrare la potenza straniera, la 
confederazione non pub 01 essere desiderabile a nessun Da-
lian°. Quando si pattuisse e giurasse che it papa sarebbe 
presidents, it papa nol sarebbe ; anzi sarebbe meno indipen-
dente, mono principe, in men buona situazione di papa che 
non 6 ora. E cosi d' ogni altro principe che fosse bonario 
Canto da accetlare an nome, un' imposture di presidenza.Ma 
it fatto sta che nemmeno it nome non sarebbe conceduto 
della potenza straniera a nessun altro se non a se; ch' elle 
s' arrogherebbe titolo, grado ed effellivita di presideute; che 
n' avrebbe buon pretest° della superiorita di sea potenza ; e 
che quando mancassero ragioni, pretesti o patti, verrebbe la 
forza a decidere o la questione in generale o le questioni 
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eventuali quotidiane ; che insomnia d' un modo o d' un altro 
ella la potenza straniera sarebbe prima, sarebbe prepotente, 
sarebbe tutto. E cosi pure senza gran diversita se s' imagi-
nesse di non avere presidente, se si pattuisse una diplomatica 
eguaglianza o reciprocity; questa diventerebbe in breve cio 
che sogliono le eguaglianze pattuite, ma non reali; to per-
fette reciprocity in diplomazia ; parole, finzioni legali, ceri- 
monie , e non pin. — E quindi, se 	on si volesse supporre 
che si perdesse it senno dai principi italiani, e da tutti i for 
ministri e consiglieri, non a possibile ch' essi si riducan mai 
a tat errore, a tal villa, di farsi volontariamente cosi , pia 
dipendenti, pia servi che non sono. 

4. Forse 6 pia difficile a dimostrare la seconda asser-
zione: che non sia possibile la confederazione senza lo stra-
niero. E per vero dire, se i sei o sette principi italiani, con-
venendo un bel di insieme tra s6 o per ambasciatori , 
pattuissero, firmassero e ratificassero un trallato di confede-
razione, io non so chi potrebbe , chi ardirebbe opporsi a tal 
trattdto ; legittimo senza dubbio, poiche in legge essi sono 
principi indipendenti e compiuti, e che una inalienabil pre-
rogative di tat principato 6 quella di poter fare trattati d'al-
leanza, secondo I' utile o piacer proprio. Se la potenza stra-
niera vi si opponesse, it torto di lei sarebbe cosi chiaro, che 
probabilmente la confederazione italiana sarebbe aiutata da 
altre po(enze straniere secondo 1' occorrenza ; ne in tal caso 
io sarei di quelli che con sovercbio orgoglio nazionale con-
sigliassero di rigettar tali aiuti. Ed anche senza aiuti (perche, 
uniti che fossero i principi, s' unirebbero con essi e tra se 
motto volentieri i popoli a tale scopo), io confiderei che re-
sisterebbero facilissimamente alla potenza straniera, anche 
aiutata da una o due altre, ma impacciala phi che mai 
da' suoi sudditi italiani. — Ma it difficile a appunto quell' ac-
cordo dei principi. Siamo compiutamente sinceri ; veggiamo 
6° che 6 ; non cid che dovrebb' essere, o potrebb' essere se 
fosse come non 6 ; parliamo dei principi, degli nomini come 
sono, di quelli che sono ora, o son probabili per l'avvenire, 
no' secoli come corrono , nell' Italia com' 6 ridotta. E pognia-
mono uno od anche due umnini grandi, arditi e quasi av- 
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ventati, come avrebbero ad essere per proporre e firmar qnel 
trattato ; tali non sarebbero gli altri cinque, o almeno quat-
tro o Ire o due od uno; non essendo probabile ne possibile 
che Ira sei o selte uomini quali ch' ei sieno, principi o no, 
si incontiin mai sei o sette uomini grandi, arditi e generosi ; 
e baslando uno o due, che mancassero , a fare quasi nullo 
1' effetto dell' ideata confederazione. — Due sorta di possibi-
lila sono negli affari umani: la condizionale e la assoluta.Ma 
finche rimane impossibile la condizione della prima, questa 
rimane impossibility pari alla seconda ; e non val la pena di 
fermarci a considerare 1' una pid che I' altra. lo vorrei aver-
ne smenlita dal fall° : io auguro alla patria mia sei o sette 
principi capaci d' ideare, trattare, firmare e mantenere tat 
alto, come sarebbe una confederazione italiana senza stra-
nieri. 

S. All' incontro , facciam l'ipotesi che non fosse piii la 
provincia straniera. In qualunque maniera ne rimanesse di-
visa 1' Italia , quanti e quail che fossero i principati risultanti, 
la confederazione sarebbe fattibile, facile a farsi, Latta falls. 
La differenza stessa delle situazioni e delle potenze vi aiute-
rebbe. La comunanza degli interessi vi moverebbe. D falto 
della confederazione precederebbe i patti. — II solo ostacolo 
e la potenza straniera. Cid 6 chiaro, patenle, saputo da tutti, 
e una di quelle venial volgarissime e di senso comune, dello 
quail avendo io gin dette ed essendo per dire parecchie, mi 
vergognerei di farne un libro ; se non che, elle sono quelle 
appunto le quali, meno splendide, si sogliono scriver meno, 
e le quali lutlavia gioverebbe pie spandere e far penetrare 
nella politica di qualsivoglia nazione , in quella sopratutto 
della pie immaginosa fra le nazioni. 
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CAPO SETTIMO. 
/METE STOBIA DELL' IMPRESA D' INDIPENDENZA PROSEGUITA SEMPRE , 

NON COMPILITA MAI PBS MEDICI SECOLL 	_ 

1. Or si riprende la question. dal came rimumere Dottaeolo straniero.-2. Eppereib si mem= 
la Marie delta nacre impress d' indlpendenza.-3. Nell' Italia antica, Ono alla eadela del-
l' Impede. —4. Dino a Carlemagno. — 5. Dino al aces XL — 6. Longo questo mob. — 
7. Nal gran seeolo da Gragorio VII ells pad/ di Costanza. —8. Da questa a Carlo eV Angib. 
— 9. Da Tonto al Memo de,  papi de Avignon°. —10. Da quash a Carlo VIII. — II. Da 
questo all, pace di Cateau-Cambresis. —42. Nal Imago Klemm,. —43. Nal wok XVIII. 
—U. Dal MO at 4814. —15. Condisione present.. 

1. Cosi noi siamo rilornati ora a cio che dicevatno in sul 
principio del Capo H, all' ostacolo straniero. Ma ei ci corre 
questa differenza, che noi abbiamo ora accettala da un no-
bilissimo scrittore 1' idea di de che sarebbe a fare quando 
fosse rimosso l' ostacolo. Or dunque 6 tempo di rivolgerci a 
questo; e volgendovici , di guardarlo in faccia, qual o, in 
tutta 1' estensione e la potenza che ha. 

4. L' ostacolo 6 antico ed antico it tentative di rimuo-
verlo ; antica la grande impresa dell' indipendenza italiana. 
Quando fosse compiuta tale impresa, quando si potesse fare 
una storia revoluta, del principio, delle vicende e del (ermine 
di lei, certo 6 che riuscirebbe la pin bella che possa essere 
al monde; una storia di costanza ilaliana, da disgradarne la 
famosa di Spagna nella cacciala de'Mori.—Potrebbero allora 
introdurre a tale storia forse un'antichissima impresa dei 
Tirreni contro all' altre genii primitive, e certamente poi 
quella impresa di Roma contro ai Galli, che incomincio di 
mezzo alla cilia stessa gin perdula tutta, salvo it Campido-
glio ; quando un fuoruscito , it pin grand° do' fuorusciti , it 
grandissimo Camillo, torn nella patria occupata, e liberolla; 
e respinti quinci gli stranieri, continuo a respingerli piii e 
pin su, ed ordin6 Roma, e fecela cape a ci6 di quella peni-
sola inferiore, dove era nato it sante mile d' Italia. E fu 
perdurando poi quattro secoli in quell' impresa , che Roma 
si fece cape a poco a poco di tutta la penisola, e riunilla, e 
comunicolle quel nome ; it quale ricorda dunque I' origine , 
I' impresa e la propagazione 	dell' antica 	nostra 	indipen- 
denza. 
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3. Ma lasciamo l' Italia antichissima, e la romana repub-
blicana e I' imperiale, e veniamo a quella che, soggiaciula 
ai Barbari insieme con ogni altra nazione europea , tenth 
sola liberarsene ; un vanto che non'fu forse avvertito abba-
stanza, nwnmeno dal nostri adulatori. Ad ogni modo loco-
mincia l'impresa d' indipendenza se non gin fin dalla venuta 
di Teodorico, chiamato,o mandato in nome dell' Imperio , 
,certovalmeno fin dagli ultimi anni di lui, e cosi fin dalla pri-
ma meta del VI secolo, tredici secoli chump piima di noi. 
Incontrastabile documenlo ne 6 nova quella accusa (di che 
dubila la sloria, ma non importa qui se fosse giusla od in-
giusta) che fu data a Boezio ed altri Italiani di macchinar (a 
reslaurazione dell' imperio romano. E ne sono documenti ul-
teriori e fatti incontrastabili, le crudelta che ne seguirono e 
in mezzo a cui fini quel barbaro , ma grande e un di Mitts-
simo Teodorico; e le raccomandazioni di concordia troppo 
tardi fatte da lui morente a' nobili goli e italiani ; e le favole 
popolari con che fu perseguitata la memoria di lui ; e poi le 
discussioni soda in breve Ira Goti ed Italiani per l'educazio-
ne del sucassore, le vicende d'Amalasunta e di Teodato ; 
cbe chiamarono finalmente i Greci, restauratori pretesi del-
l' Imperio. Ma, tristo risultato di quelle chiamate, i Greci 
non restaurarono 	I' imperio italiano, estesero solamente it 
greco; ed Italia , gib capo, diventh provincia. — Ond' esce 
tin grande, quantungue notissimo, insegnamento : che le re-
staurazioni d' indipendenza non si vogliono domandare a 
stranieri ; e quest' nitro poi: ch' elle non si vogliono compli-
care di altre restaurazioni. 

4. L' imperio greco dur6 un "venti anni a ristabilirsi 
suit' intiera 	provincia italiana, 	un dieci altri a stentarvi e 
cader poi sotto a' Longobardi. Allora la penisola fu divisa 
per non riunirsi forse mai pin, tenendo i Greci tutta la parte 
orientale con Roma, i Longobardi quasi tuna la occidentale. 
Ma gl'Italo-Greci, o Imperiali, o, come si dicevano, Romani, 
furono senza paragone pia indipendenti che non gl'Ilalo- 
Longobardi. Avevano esarchi, duchi , governatori greci , 
stranieri, cattivi ; ma obbedivano loro poco e di ratio, obbe-
divano piuttosto ai papi , a' loro vescovi, a' loro megistrati 
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cittadini ; erano gia veri Comuni, a modo de' Lombardi e to-
scani di cinque secoli appresso; non tenevano conto dell'im-
peradore greco lontano, se non come questi poi degli impe-
radori tedeschi viciniood anche meno; 6 come questi, cosi 
quelli fecero le leghe e confederazioni gia da noi jccennate. 
E questa 6 la vera e bellissima origine della potenza tempo-
rate dei papi ; origine part in antichita, superiore in vera 
legittimita a quella di qualunque regno europeo ; scusa od 
anzi merit° e viiiii del loro costante resister° ai Longobardi ; 
gloria di Gregorio Magno, che prese primo la difesa di quel 
che restava d' indipendenza; gloria maggiore di GregorioII, 
che la difese contro ai Longobardi e I' accrebbe contro ai 
Greci con una bells confederazione nazionale, e senza aiuti 
stranieri; scusa dei papi successori di lui, che, pressali da' 
nemici vicini, abbandonati da'signori lontani, ricorsero men 
vilmente che imprudentemente ed infelicemente all'aiuto dei 
Franchi, stranieri novelli.— E it risultato e 1' insegnamento 
furono i medesimi che due secoli prima. Rtmasero signori i 
nuovi thiamati. 

G. Nis questo In tutto ; in breve rifecesi 1' altro e forse 
maggiore errore di restaurare un nuovo preteso imperio ro-
mano. E siccome it prime restaurato era state non Italian°, 
ma grecO, cosi questo fu franco. Errore, preoccupazione, ce-
cita, smania, stoltezza, imposture quasi inconcepibile a noi, 
questa di restaurare 1' Imperio! Ne par vero che sia durata 
tanti secoli, mille e pie anni, dall'800 al 1805. Tante pue 
una memoria; una parolal Ma, non ci si venga a dire a noi 
Italiani, che quest' imperio romano fu una grande idea di 
Carlo Magno, una gran bellezza del medio eve , una gran 
fortune della Cristianita, a cui furon dati cosi un gran cen-
tre temporale, e tin gran centre spirituale, due grandi capi, 
I' Imperatore e it papa. Io non so se tulle cie, quantunque 

' cantato da un vero poeta, sia poesia ; ma non 6 sloria di 
niuna maniera. Grande si fa I' ambizione, ma non 1' idea di 
Carlo Magno ; non dovendosi dir grande niuna idea che tante 
scemi passando a realita. Cerlo, I' imperio ideate da Carlo 
Magno, tioe la supremazia d' uno dei re sugli altri, non dare 
incontraslato se non quattordici anni, quanto it fondatore; ne 
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Ira molti e gravi contrasti, se non ottantotto, assai meno che 
non la schiatla carolingia, di cui fu rovina ; ondeche si vede 
essere stata piccola a cattiva idea. E quanto a quella bellezza 
dell' edifizio della Cristianita posts in bilico su due centri, io 
non so gnarl veder nulla di tutto cie; posciache insomma it 
centro imperiale non dare se non quegli 88 od anzi quei 14 
anni, dopo i quail ogni reefece it re da se, senza curarsi del-
l' imperatore pie che di qualumpte altro re. I due centri o 
perni esistetlero si veramente, ma per I' Italia sola; dove 
l'imperiale fu non fortuna ma svebtura grandissima a mol-
tiforme. Perciocche, prima, fu causa che dovendo I' impera-
tore esser re d' Italia, tutti i re carolingi vollero quel regno, 
e cosi sel disputarono e I'invasero: poi, fu causa che i pochi 
principi italiani, due Berengarii, un Guido, e un Arduino, 
riusciti a farsi re d' Italia, non poterono rimaner tali come 
altri principi rimasero re di Francia, di Spagna e di Germa-
nia ; it che, sia o non sia da lamentare per li tempi seguenti, 
certo fu gran danno per quelli, ne' quail l'Italia ne riusci pie 
invasa, pin avvilita, pie corrotta che non sia stata mai ella 
o niuna nazione cristiana. Perciocche certo furono motto av-
vilili quei re che sottoposero Ia corona italiana alla tedesca ; 
avviliti tutti quegli altri principi italiani che non traevan po-
tenza so non delle intervenzioni straniere; avvilite quelle 
principesse meretrici che Ia traevan delle libidini nazionali 
e straniere; avviliti 	gli 	ecclesiastici ravvolti 	in 	tutto cio , 
compratori e venditori delle sedie vescovili e della slessa 
roinana ;• avvilita Ia nazione intiera, la quale chime pie 
stranieri in quel secolo e mezzo che non facesse mai, e la 
quale alla morte di Arrigo Sassone giunse al segno di accat-
tare padroni in tutta Europa, Francia, Germania e Casti-
glia, e di far rifiular ilia servile da tutti, salvo che dai Te-
deschi, che non la riflutarono mai. E so che que' nostri 
inalterabili piaggiatori, i quail quando non ci possono lodare 
ci scusano, e quando non ci possono scusare ci consolano col 
paragone de' vizi altrui , diranno qui che quel secolo d' in-
torno al 1000 fu secolo di avvilimento a tutta la Cristianita, 
ai signori nostri come a not servi, ai compratori come ai 
venditori della nostra indipendenza. Ma io dico: che in tali 
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contralti, i vendilori son sempre di motto pin avviliti che 
non i compratori; chi si fa servo, che non chi si fa padro-
ne. E confermo e conchiudo: che la nazione italiana cadde 
allora pia basso che non fosse mai ells o niuna cristiana; e 
che fu &alto di quel mat sogno del Primate italo-imperiale.— 
Onde mi sembrano uscir poi due insegiumenti : che prima 
di mirare a primati si vuol arrivare a petite; e che la prima 
della parita colle nazioni indipendenti, 6 1' indipendenza. 

6. Ma LB NAZIONI CRISTIANE POSSONO ABILIALARE, NON BIO- 

ME, dice ammirabilmente it nostro Gioberti. ' E Ia storia 
der secoloXI non solo prova la veri ta, ma de le ragioni di tat 
facto, accenna I modi del risanamento delle nazioni cristiane. 
It rimedio che questa hanno e le antiche non avevano, 6 la 
Chiesa cristiana ; la quale, incorruttibile essa, basla a pre-
servarle da mortal corruzione, basla a preservare la vial), 
la operosita cristiana risanatrice. Pareva allora corrotta la 
stessa Chiesa, ma non era. Incorrolli molti mamba di essa, 
si ritrassero dal mondo ne' monasteri. Fondaronsi quelli di 
Cluni, di Cisterzio, della Certosa, di Camaldoli , di Vallom-
brosa , e molti altri ; it cui merit° massimo non fu, come si 
soot dire troppo utnilmente , I' aver serbati i manoscritti o 
le lettere o l' agricoltura , ma la virtu ; dico la severa e cri-
stiana virtu. La storia di que' chiostri d' intorno al 1000 6 
una meraviglia, un miracolo continuo. Un tunno , un Santo 
sdegnavasi contro al secolo (quel secolo da fulminare allora 
veramente), contro ai costumi secolari, ecclesiastici, mona-
cali. Quindi facea disegno di fondar un monastero nuovo, di 
restituire in esso Ia discipline ; fondavalo con duo o tre com-
pagni ; l'estendeva a qualche centinaio di monaci ; fondava-
ne altri all' intorno, e tutto insieme chiamavasi una riforma. 
Talora, morto appena it riformatore, talora anche prima, la 
riforma cadeva nella corruzione universale; tal forza era in 
questa! Ma allora risorgeva un altro riformatore, un altro 
monastero, nn' altra riforma; e ricorrotta questa , un' allra 
ed un' altra, finche dine la corruzione universale, ed anche 
Ultra. Intanto, or nell' uno or nell' altro 	chiostro, 	la virtu 

' Del Prima() ec., tome II, peg. 337. 
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s' era serbata; e n' usci intorno alla meta del secolo uno 
stuolo, una schiera di uomini, che io non so come io chia-
mi : grandi mil, grandi filosofi, grandi riformatori ecclesia- 
stici, 	o grandi politici, 	perciocche furono tutto Cie; 	Pier 
Lombardo, Lanfranco, SanL'Anselmo da Aosta, uno o due 
altri Anselmi, San Pier Damiano, Annone di Colonia , e 
finalmente Ildebrando , cioe San Gregorio VII. 11 quale fu it 
pie grande, ma non it solo grande, fu it principe di quello 
stuolo gia formato, fu it raccoglilore e propagatore delle frutte 
seminate da altri ; grande ingegno senza dubbio, ma pin gran 
coscienza; gran politico, ma pontefice anche pia grande. Ed 
egli e tutu gli altri insieme furono i risanatori della corrotta 
Cristianita in generale , ma della corrottissima Italia in par-
ticolare ; non solamente perche dall' Italia nacquero i pie di 
essi (come 0 facile vedere Jai nomi citati), ma sopratutto 
perche a risanar Roma, a restituir ivi primamente la disci-
plina e 1' indipendenza ecclesiastica,attesero unanimi; e per-
che da queste, appena incominciate a restituirsi, segui, quasi 
conseguenza naturale, I' indipendenza italiana. Invano si di-
sputa di quesla o quella minuzia di liberta da attribuirsi o 
no ai vescovi ed agli ecclesiastici nella fondazione dei Co-
muni; invano si allega che i Comuni sorsero talora non a 
favors ne con aiuto, ma contra i vescovi. La virtu fete i 
Comuni italiani ; 	e la virtu di quel secolo fu incontrastabil- 
mente d' origine ecclesiastica ; anche quella che in parecchi 
luoghi si rivolse contro ai corrotti ecclesiastici. — E quindi 
esce l'insegnamento, che la virtu fa I' indipendenza; e que- 
st' altro, 	che niuno forse put!) Canto suite 	virtu nazionali 
quanto gli ecclesiastic'. 

7. E quindi dal pontificato di Gregorio VII (an. 1073) 
incomincia quel lungo secolo che dicemmo it pia hello della 
storia d' Italia, non per altro se non perche fu it solo hello 
nella storia dell' indipendenza, it secolo della conquista fat-
lane da' Comuni. Ed incomincia insieme e s' accompagna it 
secolo 	de' maggiori papi 'politici 	che sieno stall. 	E priino 
dunque Gregorio VII, di cui non 0 facilmente finilo di dire, 
che fu pure inventor delle crociate, difensor di popoli e prin-
cipi oppressi, stabilitor del solo vcro centro politico che sia 
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state net medio eve; esagerator forse di questa centralita ; 
usurpator forse di alcuni diritti temporali, e di cia vituperate 
gia, iodate ora sovente, mentre si dovrebbe forse solamente 
scusare ; Gregorio VII, combattitor lunganime per tutte que-
ste imprese, e che mori fra esse, esule, martire, vantando-
sene e tramandandole ai successori. I quail furono tra gli altri 
un Urbane II, adempitor del,  pensiei o delle crociate, Calisto II, 
adempitor della indipendenza ecclesiastica, AlessandroIII, it 
gran confederate del Comuni ilaliani. Del resto, tutti questi 
papi non furono gia essen'zialmente capi di una parte italiana 
contro all' altra ; e nemmeno capi della nazione contro agli. 
stranieri. Tali furono si occasionalmente, temporariamente; 
ma in essenza, in continuazione ed insomnia, furono ci6 che 
dovevano, capi della Cristianita, non meno o non pia. E se, 
attendendo a tutti gli interessi cristiani, promovendoli tutti, 
que'd' Italia si trovarono pia promossi, ei non fu se non 
perche questi erano allora de' maggiori. La grandezza tem-
perate de' papi e 1' indipendenza d' Italia crebbero insieme e 
s' aiutarono senza dubbio a vicenda. Ma inducono in grave 
errore coloro che non sanno narrare se non 1' una o 1' altra 
impresa, e fanno cosi quo' papi pia italiani o quegli Italiani 
pie papalini , che non furono. Ei non fu se non Alessandro III 
che s' unisse veramenle all' impresa d'indipendenza ; e non 
vi si uni forse intieramente, se non quando Federigo Barba-
rossa ebbegli contrapposto un antipapa, e cosi phi per gl'in-
teressi del papato che non dell' indipendenza. Ne egli o i 
predecessori sono a biasimare, o toner in minor conto per-
ch!). Chi oserebbe biasimare, ed anzi non lodare coloro che 
fecero it proprio ufficio prima che quel degli altri , it loro 
uflicio maggiore prima che it minors ; e che avendo in mano 
gl' interessi 	dell' intiera Cristianita e quelli d'un principal° 
od anche di una parte italiana (elle di tulle non l'ebber mai), 
attesero a quelli sopra questi? Insomnia, questa fu appunto 
una delle cause che quella magnifica guerra d'indipendenza, 
quella guerra cosi giustamente incominciata, cosi coslante-
mente sostenuta, cosi mirabilmente condotta alla confedera-
zione, cosi felicemente vinta a Legnano, si terminasse colle 
paci inadeguale di Venezia e Coslanza. Anche Alessandro III, 
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it massimo fra' papi aiutatori d' indipendenza, riconosciuto 
che fu papa, !ascii, I'impresa, abbandond i Comuni vincitori; 
ed io non so chi oserebbe dire cite facesse male, o che egli 
avrebbe dovuto rigettare della comunione della Chiesa l'im-
peratore e mezza Cristianita per gl' interessi d'Italia. E se si 
dicesse ch' egli avrebbe dovuto far cessar lo scisma come 
papa, e contieuer la guerra come principe, si farebbe una 
distinzione, impossibile forse a mentenersi in qualsiasi tempo, 
ma certamente in quello. Non era nemmen proprio di quel 
tempo, gia it dicemmo, che si corcasse l' indipendenza com-
piuta dell' imperalore; ed ottenutone quel tanlo per cui s'era 
combaltuto, si sciolse la lega. --:E da tutti questi fatti usci-
rebbono' poi numerosissimi insegnamenti ; ma due sopra 
tutti : cite le confederazioni sono senza dubbio it miglior 
mezzo di conquistare I' indipendenza; ma che senza indi-
pendenza compiuta non si sogliono no si possono conservare 
confederazioni; e che i papi, grandi aiutatori, non possono 
essere buoni capi a tali imprese. 

8. Della pace di Coslanza (anno 1183) alla venuta di 
Carlo VIII (anno 1494) corrono poi que' Ire seed! della gio-
yenta , dello splendore e dell' inconlrastabil primate, d'Italia, 
da cui sorgono sperimenti e insegnamenti innumerevoli ora-
mai ;,secoli di minor virtu che non il precedente, colsero i 
fralti seminati da' padri, tranne uno che non seppero main-
rare. Non seppero com()iere I' indipendenza ; allettati che 
furono dell' altra opera pie immediatamente piacevole , di 
compiero ed esagerare 	la Eberle interne. Dimenticarono 
l' imperatore per volgersi contro a questo o quel tirannuccio 
vicino, contro ai nobili grandi o minori, contro agli slessi 
popolani maggiori o grassi , o viceversa ; con perpetue vicen-
de, con ispensieratezza che anch' essa pare inconcepibile a 
nostra eta, con un eccesso di licenza die servi poi d' ergo-
mento agli avversari non solo de' governi popolareschi, ma 
d'ogni liberta.111a, cio non ostante, it vero e the in que'tempi 
del sistema feudale, doe dell' arislocrazia pin ristretla e pie 
oppressive, dell' ordinamento pie mat ordinate che sia stato 
mai, it disordine, la licenza stessa, ogni eccesso popolaresco 
erano encore un vantaggio; facevan della nostra nazione, mat 
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'there e male indipendenle, una nazione meglio condizio-
nata di gran lunga che non le feudali. Questo fu it vantaggio 
d' Italia, quesla la causa del primal() di lei lungo i tre secoli ; 
vantaggio e primate che cessarono poi naluralmenle da se, 
quando, scemato lo svantaggio degli ordini feudali nell'altre 
nazioni, 1' Italia non si trove pie al paragone se non collo 
svantaggio proprio e massimo della indipendenza incompiu-
ta. — Intent°, fin dal primo de' tre secoli, tra que' governi 
popolari nuovi, i dialetli diventaron lingua; lingua poetica, 
polilica, nazionale, servenle a tulle le collure. E sorsero o 
s' accrebbero le industrie, le navigazioni, i commerci, le ric-
chezze, tulle I' arli ; in cima a cui, come sogliono , quelle 
che si chiamano arti belle, e potrebbon chiamarsi'arti Som-
me; quindi quel primalo di coltura, che riman pie incontra-
stabile che non quello di civilla, potendo rimaser dubbio di 
questa in coloro che tengono per sommo pregio di essa Pin-
dipendenza. — Ad ogni mod°, corre su questi Ire secoli' una 
grande illusione. Quo' Comuni popolarmente relti chiamaron 
sovenle se Bless' repubbliche ; e repubbliche furon chiamali 
poi da parecchi scriltori, e ultimamente dal Sismondi in 
quella storia intilolata appunto Dale Repubbliche ilaliane, che 
e uno dei pie leggibili e pie letti, e letterariamenle uno de' 
pie bei libri di noslra isloria. Ala se si conservi a quel nome 
di repubblica it senso etimologico ed universalmente accel- 
tato, di cosa pubblica, doe tullo lo Stato, cioe lo Stab 	in- 
dipendente pubblicamenle amministrato ; ei si vedra che di 
tulle le cosi dette repubbliche italiane del medio evo , una 
sola fu repubblica vera, quella di Venezia ; e nemmen que-
sla dal tempo di sua nascita o di sua giovente favotosa , ma 
solamente da quando essendosi disputato de' limiti tra 1' im-
perio carolingio e it greco, ella era rimasla in mezzo, indi-
pendente. Tulle I' altre cilia .nostre rimaser Comuni e non 
pie; Comuni dipendenti, in diritto sempre ; in falto, tulle le 
volte che on imperatore pole far valere it diritto. E questo 
fu it grave vizio, che vizi() le variatissime costituzioni, i fatti, 
la vita, la intiera civilla di que'Comuni. E quindi lath i vizi 
minori, tulle le sventure, tulle le incapacita, e la mala riu-
scila ultima di que' tre secoli. — E prima le duo parli guelfa 
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e ghibellina, le quali (lanto era it vizio di mirare nelle cose 
italiane non all' Italia ma fuori, ma all' imperio, it vizio im-
perials), prendendo nome da due famiglie che si dispularono 
I' Imperio poco dopo la pace di Costanza, rimasero in breve, 
la ghibellina parte imperiale, la guelfa parte papalina e dei 
Comuni; parte, cosi, incomparabilmente pin nazionale. Stra-
no, assurdo a vedersi ore, dopo 1' eventot che fosse tale una 
parte, non la nazione intiera ; ehe una parte sola sapesse e 
volesse seguire quell' andamcnto cosi naturale in tulle le 
imprese d' indipendenza , di compierla dopo una prima vit-
toria ; che un' altra parte fosse a voter fermare od anche far 
indietreggiare I' impresa. Ma Cant' e; in tutt' i tempi, fra 
tulle le imprese, sono di questi fermatori ed indietreggiato-
ri ; buoni senza dubbio se 1' impresa 6 cattiva, ma pur senza 
dubbio cattivi se 1' impresa 6 huona, come era cerlamente 
questa dell' indipendenza. Quindi per un secolo all' incirea , 
tra le contese d' imperio che seguirono la morte d'ArrigoVl 
di Svevia, e la lunga minorita di Federico II, e le vicende 
di questo forse pin immaginoso che grande imperatore, e le 
nuove dispute d' imperio alla morte di lui, e sotto la con- 
dotta di 	nuovi grandi 	papi politici, 	inferiori solamente ai 
grandissimi del secolo precedenle, la parte guelfa crebbe , 
pole motto pin che non la ghibellina. E sotto la sana ombra 
di lei nacquero, crebbero i padri di tulle le grandezze ita-
liane: San Francesco, la gran carita; San Bonaventura e 
San Tommaso, la gran filosofia leologica Habana; it Compa-
gni, i Villani, che si dicon grandi cronichisti, ma che in 
virtu sono forse i pin grandi s(orici italiani ; Dante, Petrarca 
e Boccaccio, la gran poesia Habana non arrivata , non arri-
vabil forse mai pin ; i Pisani, Cimabue, Giotto, Frate An-
gelico, Arnolfo di,Lapo, i padri dell'arte italiana. E andiam 
pure pin °lire : guelfe furono la maggior parte delle gran-
dezze italiane anche posteriori al secolo guelfo ; guelfe in 
corpo 	tulle le grandezze papali ; guelfe tulle le ecclesiasti- 
che ; guelfe tutte quelle di Venezia, cbe senza it nome ebbe 
pin che nessuna I' essenza guelfa , ebbe e serb6 sib che i 
Guelfi desideravano, la compiula indipendenza; guelfe in 
corpo tulle le grandezze di quella Firenze, la quale non per 
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altno fu la prima, la pin gentile, la piit civile, se non perche 
fu la piii coslantemente guelfa ira le cilia italiane ; la quale 
fu 1' Atene d' Italia, perche, come la greca, fu la innamo-
rata dell' indipendenza. 

9: Ma pur troppo, verso it fine del secolo XIII, i Guelfi 
(come succede fra' trionfi a tulle le parti) caddero in gra-
vissimi errori. E prima in quello gka accennato di esagerare, 
purificare le democrazie. Meno male! quando la democrazia 

-ha spenla un' aristocrazia , ella se ne fa una nuova, inevi-
tabilmente ; la quale pub •ben essere meno splendida , non 
ricordar co' nomi I fatti antichi, destar minori ammirazioni 
ed invidie ; ma che insomnia, 	nata che 6, rill l' ufficio 
essenziale d' ogni aristocrazia, I' ufficio di adoprare net go-
verno della patria chiunque non ha necessity d' adoprarsi 
per le proprie soslanze. Ma I' irremediabil errore guelfo fu 
quello ratio per un' ira di parte, anzi per una di quelle pro- 
lungazioni 	d' ira, 	che son falali dope cessati i motivi e, i 
pericoli antichi, perche distraggono da' pericoli presenti; per 
una di quelle intolleranze che sviano dallo scopo. I Guelfi 
del mezzodi non vollero tollerare 1' ultimo resto dell' odiata 
schiatta sveva. Manfredi re di Puglia e Sicilia ; it quale, non 
imperatore, non pretendente all' Imperio come i maggiori , 
era it solo Svevo da tollerarsi , e sarebbe diventato poi egli 
o i figli re indipendente ed italiano. Per cid i Guelfi rinno-
varon 1' errore antico di chiamare i Francesi ; e con tanto 
minore scusa allora, che avevano cinque secoli di ulteriore 
sperienza, e di cresciuta civilta. E l'errore produsse it danno 
solito. Carlo d'Angid, 	e gli Angioini suoi discendenti , e i 
Francesi suoi parenti diventarono essi signori di parte guelfa, 
no tolsero it capitanato ai papi , trassero ed esiliarono questi 
ad Avignone, e ponendo se stessi, se stranieri in for luogo, 
snaturaron la parte, la fecero scender da parte sola nazio-
nate, a non altro che parte degli uni stranieri contra gli al-
tri. — Allora salt d' altrettanto la parte ghibellina ; d'allora 
in poi diventarono grandi alcuni Ghibellini ; e allora Dante, 
it grandissimo guelfo , diventd it gran ghibellino. Dico che 
questo spiega, non iscusa , e tante meno non fa bend , non 
imitabile, it mutar parte di Dante. Io credo amar Dante 
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quanlo l'ami qualunque Italian°. Ma pia che loi quell'Italia, 
che' egli amb pur errando ; ed ammaestrato co' miei contem-
poranei da cinque nuovi secoli succeduti , amo sopra ogni 
uomo o cosa italiana P.indipendenza d' Italia. E dico che it 
molar parte 6 sempre grande infelicity a chicchessia ; che 
tultavia non 6 colpa, anzi 6 virtu mutar da una pia cattiva 
ad una piii buona o ran caltip , ma che 6 infelicity e colpa 
it molar alla pia cattiva, quand' auche I' altra abbia fatto 
errori, sciocchezze o delitti; bastando allora separarsi in cib, 
qd in tutto da essa, senza unirsi alla peggiore. E Dante si 
vanle di tat moderazione, si vanto d' aver a fatto parte da se 
stesso; n ma not fece, ma cadde in quella parte peggiore. Pur 
troppo 6 dimostrato irreparabilmenle, a chiunque non abbia 
il vizio di non veder vizi negli oggelti del proprio amore, da 
quell' incredibil libro Della Monarchia, che 6 pia colpevole, 
pia fuorviato, pia mediocre che non le stesse mediocrity e 
sciocchezze guelfe, perseguite con (anti disprezzi da Dante. 
E molti pur troppo fecero come lui ; molti si ritrassero dalla 
parte guelfa diventala non meno straniera che la ghibellina, 
si ritrasser da' papi diventati stranieri. Vedesi nell' opere 
degli altri due padri di nostra lingua, Petrarca e Boccaccio; 
o vedesi nel fatto de' Vespri Siciliani, e in quel di Cola di 
Rienzi, e in tutti quelli italiani fino al ritorno dei papi. La 
parte guelfa aveva perduta la sua virtu primitiva. Ma la ghi-
bellina non ne aveva guari acquistata ; perchh non n' era in 
sua natura ; perche non no pub essere in niuna parte con-
traria all' indipendenza nazionale. 

10. Dal ritorno do' papi fino alla morte di Lorenzo it 
Alagnifico, e la decadenza dei Comuni italiani, 6 quel seco-
lo XV, tanto inferiore in virtu politiche al XII e al XIII, in 
lettere al XIV e XVI ; quel Qualtrocenio, che, salve I' eru-
dizioni e 1' arti, si potrebbe ricordare all' ingrosso col nome 
di secolo di mediocrity. I papi, reduci di quel soggiorno di 
Avignone che fu chiamato cattivita di Babilonia, non ritro-
varono ne it capitanato di parte guelfa ne quasi parte guelfa. 
Le parti, snaturate, cadono da se. E tra la guelfa non pin 
buona , e la ghibellina non islata buona mai, non rimase pia 
parte nazionale nessuna. Vera e compiula nazionalita ita- 
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liana non era stata mai ; ma in mancanza di quella aveva 
giovato la parte nazionale. 	Or, mancando questa, mance 
lotto ; la virtu, l' ambizione stessa , I' ispirazione nazionale. 
E questa 6 la causa dell' essersi fecmato it progress° delle 
letlere e dell' armi net Quattrocento. Nate le lettere, sempre 
continuano ad essere letterati; nate le milizie , condottieri , 
uffiziali. Ala quando manca 1' ispitazione, i letterati non si 
fanno autori, i condoltieri non Capitani. Che se poi net Cin-
quecenio si rividero autori ,ma non capitani italiani, egli 6 
che a rifar quelli bastano Worn le speranze, ma a questi 6 
necessaria la reality della nazionalita e dell' indipendenza; 
e che a questa riacquislare la misera Italia mane?) intanto 
una della pin belle occasioni che le sieno mai state apparec-
chiate dalla henigna Provvidenza. — Era it tempo cbe cre- 
sceva 	con ammirabile intelligenza degli interessi propri e 
di tutti i germanici la casa d'Absburgo, la gran casa d'Au- 
stria. Fin dal nascere , fin dal suo grandissimo 	fondatore 
Rodolfo , ella s' era scostata dalle vane ambizioni italiche 
degli antichi imperadori sassoni, franconi e svevi ; aveva 
inventata, proseguita, ampliata, satisfatla una nuova ambi-
zione nazionale germanica. E quindi, so ci si conceda una 
voila dir grandi i principi, non in ragione di ci6 che ambi-
rono, ma di de che fondarono, grandi noi diremd questi, 
che posero le fondamenla della grandezza austriaca lungo le 
falde sellentrionali dell' Alpi , su quel Danubio dove sono 
oggi ancora la sedia e i destini di lei. Quindi era bella all'Italia 
I' occasione di conquistar quel poco che le mancava d' indi-
pendenza; di far passare in diritto chi che ella aveva quasi 
intiero in falto. Ma ella si content6 di godere 66 che n'aveva 
senza cercare it rimanente. NO i papi talor grandi, nu Co- 
simo e Lorenzo de' Aledici, i pin grandi uomini di Stab 	di quel 
secolo , non pensarono guari all' avvenire della patria. Lo-
renzo stesso, l' autore della confederazione da noi lodata , 
non pens6 a compiere nulla, ma solamente a conservare ; e 
non pens6 che non si conserva mai nulla bene, che non sia 
perfetto. L' Italia, dopo due secoli di coltura , dopo quattro 
d' indipendenza quasi compiuta, non s' era maturata a com-
pierla, a carpirne I' occasione. E I'indipendenza incompiuta, 
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lascio l' Italia aperta a qualunque nuova ed anche menoma 
intrusione straniera. 

ii. La venuta di Carlo VIII sovverti I' Italia al momento 
in che, sgombra di stranieri e confederata, ella potea parer 
pin vicina a condizione di *era e grande nazione. E quindi 
sono giuste, naturali e volgari le inveltive contro a quel re 
di menle ed ambizioni leggierea  contro a' Francesi che leg-.  
germente it seguirono, contro agli Italiani che lo chiama-
rono scelleratamente. Ma si vorrebbon pure rivolger 1' ire 
centre a tutta quella generazione d' Italiani pin colti e phi 
ereganti che non forli, pin corrolli che inciviliti, i quali sof-
ftirono cosi facilmente quella conquista cosi leggera. Del re-
sto, questa pass6 in poco pin d' tin anno ; e passarono poi 
parecchie altre francesi, spagnuole e tedesche, con vergogne 
e danni nostri crescenti senza dubbio. Ma it danno mag-
giore e durevole ci venne da questi ultimi, e soliti stranieri. 
L' Imperio, it funesto imperio romano-tedesco fu quello che 
ci perdette questa voila come I' altre; le ragioni dell'Imperio 
furon quelle che fecero dar prima al Moro, traditore , poi ri-
vendicare all' Imperio, e serbarsi finalmente da casa d' Au-
stria, quella Lombardia die 6 di lei ancora ; 1' Imperio che 
spalanc6 tulle le porte d' Italia a Carlo V ; 1' Imperio che , 
gia infermo di tutli que' mali fra cui prolung6 poi sua decre- 
pitiidine , sostitui a se, 	net possesso della misers Italia , le 
due case austriache, spagnuola e tedesca. 1' Imperio e I'ele-
ganle corruzione furon quell che in poco pin di sessant'anni 
fecer passare 1' Italia dalla pin liela alla pin trista, dalla pin 
libera ella pin servil condizione in che sia stata mai. — Ma 
ammiriamo anche di mezzo ai nostri dolori le vie della 
Provvidenza. Tutti quegli stranieri accorsi a straziarci, Spa-
gnuoli, Francesi e Tedeschi, riportarono a casa alcane parti 
della nostra gib vecchia coltura ; e cost questo secolo, gia 
terzo della nostra, fu tenuto primo di tulle 1' Mire , e v' ha 
nome di secolo di risorgimento. E diciam pure , che not sof-
frimmo dunque per tutti. Ma sappiam confessare che non 
soffrimmo senza colpa ; sappiam vedere che tutto quel nostro 
primato di coltura od anche di civilta, non ci servi nulla, ne 
a compiere ne a serbar nemmeno cio che avevamo d' indi- 
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pendenza, nulla a salvarci ne da lunghi strazi ne dall'ultima 
abiezione. — La quale fu confermata poi net 1589 per quella 
pace di Caleau-Cambresis, che lasci6 Sicilia, Napoli, Sarde-
gna e Milano in mano a casa d'Austria spagnuola, e l'Italia 
imbrancala cosi da due estremi. Quando sara che si osi 
fare una storia di questi sessantasei anni, cosi splendid' e 
cosi Irish, da Carlo VIII a Filippo II, da Machiavello al 
Tasso, da Raffaello ai Caracci, da Lorenzo Magnifico a Co-
simo granduca? e che si .faccia non coil' animo elegante-
mente indifferente di Machiavello o Guicciardini, ma con 
uno artisticamente sensitivo ed insieme virilmenle giudice 
delle rade virtu, degli innumerevoli vizi, delle vatic ma vane 
meraviglie di quella generazione italiana? A scrivere e far 
leggere in patria una tale storia, la minor difficolta verrebbe 
forse dalle censure; sarebbe cibo da forti palati, da genera-
zioni avvezze o almeno adulte all' indipendenza. 

12. Da quella nuova e pessima condizione fatta all' Ita-
lia, incomincia quel periodo troppo pill lunge che un secolo, 
it quale 6 svergognato in tulle le memorie italiane sotto it 
nome di Selena( ); periodo della dipendenza diretta pal 
estesa, dell' indiretta pia grave, della nazionalita pin ridotta 
che„sieno stale mai; periodo the rimane quindi per natural 
conseguenza povero d' ogni operosita e virtu ispiratrice, 
ricco d' ozi, di vizi e di corruzioni, nelle lettere, nelle arti, 
negli ordini civili e nell' armi. Questa opinione del nostro 
Seicenlo fu gia universale, ed era non meno sana che gin-
sta. Giusto era e sane, che un periodo di dipendenza si le-
nesse per periodo d' abiezione, e I'abiezione per corruzione; 
giusto e sane, che posto questo nostro secolo XVII col X, 
si vedesse.che da qualunque grado di coltura e civilta , una 
nazione pub precipitare in dissimili ma pall abiezioni e cor-
ruzioni. Ma ora , corre un modo pessimo di storie; una ri-
cerca di erudizioni recondite, di filosofie storiche rovescia-
te; una smania di negare tulle do che it senso comune delle 
generazioni aveva fatto passare in certezze universali , una 
pretensione di trovare ed insegnare do che non fu mai no 
insegnato no saputo. E semplice ambizione di novae? ov-
vero forse applicazione lata di quel meted° storico , che in- 
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oominci6 colla negazione delle verita, delle tradizioni pia 
universali e pia iroportanti ? Io non entro in intenzioni , e 
lascio ciascuno decidere inappellabilmenle delle proprie. Ma 
discuto i fatti e Ion importanze ; ed importantissimo affermo, 
che si serbi la salutare infamia del Seicento. Invano ci si 
cita per redimerlo la grandezza di Galileo. Galileo fu primo, 
Buono , grande e praticb avvialore delle scienze materiali 
tulle quanie, in quel metodo dello sperimento , che Bacone 
non fece se non raccomandare (viand' era gia incominciato 
kpraticarsi. E quindi 6 buona la rivendicazione di quesla 
vera e grande gloria italiana ; buono I' osservare la inesau- 
ribile fecondita 	dell' ingegno italiano , il quale , troncategli 
tutte l'altre vie, seppe pur lrovarne a se ed altrui una nuova 
e magnifica. Ma le scienze materiali hanno quesla, che non 
so s' io chiami virtil o vizio : che elle non sono, quanto I' al-
tre, dipendenti dalle virtii, dalle condizioni nazionali ; che 
elle possono allignare e fiorire 	anche in nazioni servili a 
corrotte ; bench() poi non vi fruttifichino a lungo nemmen 
esse. E il vero 6 che la vita di Galileo 6 prova ella stessa 
della dappocaggine de' suoi contemporanei. Non 6 il papa, 
non la curia romana, coniro cui si voglian rivolgere 1' ire 
principali per le persecuzioni fatte a Galileo. La curia ro-
mana non fece forse, ella , di quella questione di scienza , 
una questione di teologia. Galileo, egli il primo la fece tale , 
con imprudenza a zelo senza dubbio motto perdonabile; ma 
perdonabile 6 pure l'imprudenza e to zelocontrario della curia 
romana. Ondeche il pin imperdonabile in tutto ci6 fu la dap-
pocaggine del granduca, e degli altri protettori, e di =Ili 
amici, cioe insomma de' contemporanei di Galileo. Ma peg-
gio assai 6 quando, a redimere il Seicento, ci si citano un Ma-
saniello, un Bruno, un Campanella; un pescator capo-popolo 
impazzito tra gli otto di d'una sollevazione vilissimamente 
poi terminate; a due frati, nelle opera di cui si ritrovano 
pon so quali semi di alcune idee filosofiche, che si trovano 
(siccome insite nella nalura umana) quasi dovunque si fru-
ghi ; ma le cui opera e la cui vita furon certamente men di 
huoni filosofi, che di cattivi teologi, e talora di sciocchissimi 
aslrologi. Meglio citato 6 Vico, filosofo nuovo e grande senza 
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dribble, it quale scrisse tra it finir del Seicento e it principio 
del Settecento ; ma I' assoluta trascurauza in che fu tenuto 
da' contemporanei, prova la nullita ed abiezione prolungata 
Ilno a questi. Nu servirebbe citare un Alessandro Farnese , 
un Piccolomini, due Villa, Montecuccoli o it principe Eu-
genio ; tutti insigni ed alcuni grandi guerrieri, ma guerrieri 
di ventura fuor di patria. Le, grandetze fuor di patria dimo- 
strano si, 	che, secondo la frase d'Alfieri, la pianta uomo 
nasce vigorosa in Italia; ma dimostrano insieme che 1' aria 
vi 6 sovente cattiva ; 	che per allevarsi grande , la buona 
pianta ha tater bisogno d' essere trapiantata ; e che 1' arie 
straniere le sono talora pur troppo pia amiche. Tutti questi 
guerrieri, senza possibility di guerreggiare per l'Italia e guer-
reggianti fuori, mostrano quanto fossero mutate le condizioni 
nostre da que' tempi, in che almeno assoldavamo not gli 
stranieri, non mandavamo a soldo altrui i nostri capitani di 
Ventura. — Se si voglia riposar l' occhio su qualche vero re-
st° di virtu italiana esercitata in Italia, forza a rivolgersi a 
quelle provincie che, dipendenti dalla preponderanza , erano 
almeno indipendenti della diretta signoria straniera, Roma , 
Venezia, it Piemonte. Ma quail indipendenze , quail virtu 
anche queste, se vogliamo una voila guardare e vedere? Di 
Roma e de' papi dell' ultima meta del Cinquecento e di ludo 
it Seicento, abbiamo da un Tedesco ed acattolico nna recen-
tissima storia, la quale descrive la magnifica resistenza fatta 
da que' papi, coil' aiuto di parecchi nuovi e giovani ordini 
religiosi, centre all' eresie giovani e forti ancor esse. E v'ab-
biamo par degnamente lodati alcuni fatti civili di alcuni di 
que' papi , sopra tutti di Sisto V. Ma questi furono pure i 
tempi di qael nipotismo menomato e pia vile, che non po-
tendo pia dar provincie e citta, dava poderi e danari; e non 
aveva quindi nemmen la scusa di accrescere la potenza, di-
minuiva solamente la ricchezza della Santa Sede.' E questi 
sono i tempi qhe Francia, esclusa dalla penisola, non aveva, 
nemmen bisogno di scendere per tiranneggiare Roma , e 

i Vedasi la Storia scritta dal cardinal Pallavicini , e recontemente 
pubbliCata , di papa Alessandro VIL 
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farsi fare scusa d' aver resistito alle proprie insolenze; i 
tempi in cui bastava un confessor di Ludovico XIV a turbair 
la quiete della curia.romana. — E Venezia poi era indipen-
dente ; ma come usava l' indipendenza ? Contro ai Turchi. 
Ed era bene senza dubbio; a le imprese di Candia e di Mo-
rea possono servire di consolazione a coloro che ne voglion 
trovare ad ogni modo. Ma queste imprese lento vantate fu-
rono, o di conquiste mal assicur?ate e in breve lasciate, o di 
difese lunghe, ma finite coll'abbandono ; ondeche, insOmma, 
elle dimostrano non altro che fmpotenza. La quale poi 6 . confermata della sofferenza della repubblica in quella con- 
giura, che pia si spiega, pia 6 brutta per Venezia; come la 
crescente e gia incancherita corruzione di lei 6 confermata 
poi da tutti i particolari di quelle guerre, di quella congiura, 
e di tulle la storia di que' tempi. Ora 6 an' altra mods , di 
esallar Venezia, e dir immeritate le miserie di lei , e chia-
mar insulto it palesarne le cause. Ma a me pare che it peg-
gior insulto che si possa fare ad una generazione presente , 
sia it crederla incapace di sentir le colpe e le corruzioni de-
gli avi. Venezia del Seicento fu corrotta un po' pia, un po' 
meno, come I' altre provincie italiane: Canto facilmente , io 
stava per dire tanlo giustamente, s' attacca la corruzione 
dalle dipendenti elle indipendenti che sotTrono tal vicina. — 
Non 6 dubbio; la men corrotta come la men dipendente fra 
le provincie italiane incomincia allora ad essere ilPiemonte; 
grazie ai principi antichi e all' armi proprie che serb6. Jo 
non temetti poc' anzi di sfogliare una corona, la quale si 
suole por fra 1' altre sul capo de' reali di Savoie; non fuggli 
dal dir principio o conferma della servita italiana quel trat-
tato di Cateau-Cambresis, che fu principio o conferma della 
potenz,a di quella casa. I fatti parlano, e la verita 6 sole utile, 
0 sole rispettosa ; ed a quali si vorrebbe servir pia, a tali si 
debbe, non potendo altro, far omaggio almeno di essa qual 
si vede da ciascuno. Emmanuele Filiberto, spoglio del suo 
stato da Francia, 6, per it prim° e sommo diritto di propria 
conservazione , scusabile d' aver offerto,-nobile e gran guer-
riero, i suoi servigi a Spagna; d' aver combattuta e vinta la 
giornata di San Quinlino, imposto it trattato 	di Caleau- 
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Cambresis. Ma Emmanuel Filiberto 6 senza riserva ammi-
rabile poi fin dal domani del trattato. Appoggiandosi da quel 
di a Francia contro a Spagna , non puerilmente o poetica-
merge nemico, ma politicamente c secondo Malta or avver-
sario or alleato d' ogni straniero, subito intese la nuova situa-
zione di sua casa ; subito ne fond6 la politica ; la naturale , 
la inevitabile , la giustissima politica; di giovarsi, Ira due vi-
dui sovente prepotenti , di quello che fa meno prepotenze 
in ciascuna occasione; e per cit!), per Were offerire quinci 
un alleato, quindi on avvetsario valutabile, tener suit' armi 
unito , tranquillo e quanto putt felice, it popol suo. Del restci; 
it maggior esempio che lasciasse Emmanuel Filiberto a' suc-
cessori fu quello di far italiana la sua potenza. Fino a lui 
que' principi s' eran tenuti come a cavallo dell' Alpi ; egli 
posesi di qua, dimoro nella italianissima Torino, stanziovvi 
la torte e it governo, fortificolla e incamminolla a gran citta, 
gran capitate ; intendendo subito e motto bene (all'incontro 
di alcuni moderni) the, negli Stall italiani piii che negli altri, 
la capilale 6 quasi tutto. Cosi pure Wain& letterati e incatn-
mind lettere italiane in quella terra sua, che fu creduta gran 
tempo Deozia, ed era piuttosto Macedonia nostra. Nel che e 
nel reslo fu imitato poi da ciascuno de' successori pin o men 
bene, secondo le capacila. Ma non 6 vero che questi tenes-
sero fin d' allora, come si suol dire, le chiavi d' Italia. Le 
quali se avesser eglino tenute, le avrebber tenute motto male, 
aprendo ad ogni vegnente ; e it vero 6 che senza Saluzzo e 
Monferrato essi non avevan forze da 66, ed atteser anzi a 
rafforzarsi con queste nuove provincie in Italia, a lasciar per 
ease parte delle francesi, a chiudere a poco a poco quelle 
porte. E cosi insomma, continuando I' opera di Emmanuel 
Filiberto, e quasi soli fra gl' Ilaliani guerreggiando, e soli 
serbando le conquiste , soli si posson dire aver serbate armi 
e virtu ilaliane, mentre gli altri poltrivano; soli essere pro-
grediti , mentre lutti gli altri retrocedevano. E cosi arriva-
rono essi soli degnamente alto nuove occasioni. —Ed anche 
del Seicento sarebbe utile una storia, severa. Se non che, 
quale storia farebbe dimenticare quella, difettosa si ma inar-
rivabilmente splendida, del Botta,? quale poi principalmente 
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arriverebbe alla piacevole ma terribile, immaginosa ma ve-
ritiera, descrizione che ce n' ha data it Manzoni? 

13. Ma diciamo una seconds voila qui al secolo XVIII, 
come it dicemmo all' XI : LE NAZIONI CRISTIANE POSSONO AM- 

MALARE, MA NON MORIRE ; e non possono dunque, quando son° 
inferme, se non guarire. E cosi , dopo aver notata net Seicento 
una gran dipendenza e torruzioone italiana, noi abbiamo a 
notar net secolo seguente un secondo risorgimento d' indi-
pendenza e di vide. H risorgimento a indubitabile ; e, nolo 
gih a' pie veggenti , fu fatto chiaro e volgare dai due nostri 
grandi slorici moderni , Botla e Colletta. Ai quali rimandan-
do per li fatti, bastera a noi fermarci alle cause principali.—_ 
E is prima fu la medesima che quella di setle secoli addie- 
Ere: la incorrultibilita cristiana. Ma questa, operando sempre, 
opera con mirabile ed inesauribile variety , secondo i tempi. 
Nel secolo XI, corrotta Ia intiera Cristianita, 	non poteva 
essere se non la Chiesa stessa, it fonte dell' incorrutibilita 
che risanasse it resto ; ed ella risana prima Ia nazione cir-
condante it centre suo, la italiana. Ma, progrediti i tempi, 
le corruzioni generali diventarono e rimangono impossibili 
quando le barbaric ; e ad ogni mode fino ad ora non se ne 
rividero pin. Quando I' Italia, che aveva tenuto it lunge pri-
mal°, ma che non l'aveva stabilito sulla compiuta indipen-
denza , to perdette poi cotta corruzione, it primato passo di 
mano in mono all' altre nazioni cristiane. Ebbeto prima, dopo 
1' Italia, la penisola iberica , operosa e virluosa in naviga-
zioni, conquiste, missioni, diffusioni, arti e lettere, lunge tutto 
it secolo XVI e parte del XVII. E vuolsi egli vedere come 
fa a passare it primato? Ilaliano era stale Marco Polo sco-
pritore e descrittore dell' ultimo oriente; italiano tutto quell() 
studio di questo, italiano quel disegno di giungervi da occi- 
dente, che furono 	cosi bene illustrati doll' Humboldt; ita- 
liano Colombo, che adempie it disegno; italiano Amerigo , 
che gli die fierce. 	Ma memorie, studi, ed uomini propri 
furon negletti dall' Italia 	non 	pia operosa; 	e cosi tulle il 
frutto ne passo a Spagna operosa, e questo frutto trasse seco 
it primato. E corrottasi Spagna rapidamente fra i rapidi 
trionfi , it primato pass6 poi a Francia. Se non che, questo 
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passare i primati dali' una all' altra nazione cristiana, ci pare 
fatto cosi importante a ciascuna (ed alla nostrapriucipalmente, 
dopo quello die chiameremmo it magnifico error del (ioberti), 
che trattandone espressamente altrove, not it lasciamo qui 
non pie' che accennalo. — Ad ogni modo, al finir del Seicento, 
al principio del secolo XVIII 1' Italia giaceva in condizioni 
inferiori a quelle di una o due, o' quasi tutte le nazioni cri-
stiane. Un caso, una fortuna (uno di quo' fatti che pie indi-
pendenti dalle cause umane, sono, anche dagli uomini men 
credenti, attribuiti alle stiperiori, e detti cosi provvidenziali), 
it fink della schiatta austriaca spagnuola , rimescole le na-
zioni cristiane, e le ricondusse, siami lecito dire felicemente 
per questa voila, in Italia. Una sola provincia , un solo prin-
cipe si trove pronto all' occasione ; e tanto baste a determi-
nare un risorgimento d' indipendenza, e quindi di operosita, 
di civilta, di colture , di villa italiane. Aprissi nel 1700 la 
successione di Spagna ; nn buon terzo d' Italia trovavasi , 
quasi podere, coropreso in essa : gli abitatori del podere non 
si mossero, non s' aiutarono ; fu naturale, eran sudditi stra-
nieri da cencinquant' anni. Ma un principe italiano , Vitto-
rio Amedeo 11 di Savoia, pretendeva parte pur egli a quel 
retaggio ; e se la fece dare, tra per l' operosita e vide pro-
pria e quella del parente, it principe Eugenio, e quella ser- 
bala da' suoi 	maggiori 	a' suoi popoli (tante quest' arte di 
serbar r operosita de' popoli é arte utile ai principi); e cosi 
n' usci col titolo e la realita di re, e con Sicilia aggiunta al 
suo State pia che mai ilaliano ; e cosi rimase scemata di 
tanto la parte straniera. — Cie fin dalla pace di Utrecht 
net 1714. E rimanevano provincie tedesche it resto del Re-
po e Milano, e spagnuola Sardegna. Ma in breve, surle due 
alire occasioni simili, le due successioni di Polonia e della 
casa d' Austria tedesca , e rimescolatasi similmente due voile 
la Cristianita prima che it secolo fosse a maize, si concen-
tie e s' accrebbe di nuovo lo Stato ilaliano di Piemonte, Ia-
sciando Sicilia per Sardegna, ed acquistando a brano a brano 
buona parte di Lombardia; e it regno di Napoli a Sicilia 
finalmente restaurato, passe a un ramo di casa di Francia , 
che divent6 pronlamente Italian° ; e passO Parma a un altro 
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simile ; e Toscana a un ramo della nuova casa austriaca, che 
pur divento italianissimo. E cosi accresciuti, rinnovati quasi 
tutti i principati italiani, non rimase straniera se non Mila-
no con una striscia di Lombardia. E allora di nuovo si toed) 
in altro modo all'indipendenza compiuta ; la seconda meta 
del secolo XVIII somiglio alla seconda meta del, XV ; con 
questo vantaggio di pia ,°che nelo primo I' Italia era sul retro-
cedere, in questo era tuna sul progredire. — Ne furon soli a 
venirci cosi di fuori i risorgimenti civili. Io scongiuro sli 
slandali ; e nolo subito che questo era in quasi tutta Europa 
it tempo di una perdutissima filosofia ; ma era pur II tempo 
di progressi incontrastabili in molte arti, ne' co mtnerci , in 
tulle le scienze 	maleriali, in motto civili. E 1' Italia ebbe 
allora it gran senno di prendere motto di questi, e poco di 
quella ; prese ii buono, e !ascii?) it cattivo degli stranieri ; se-
gui quell' esempio de' propri maggiori, i Romani, che 6 pia 
di niun altro degno di tramandarsi a' nepoti. Ed io pur m'af-
fretto a spiegare, per coloro che contro ai falti generali pia 
chiari hanno it vizio d' addurre le eccezioni particolari, non 
mai mancanti, che qualche male fu preso, qualche bene 
lasciato senza dubbio. Ma insornma , questi furono i tempi 
in Napoli di Carlo Borbone , in Firenze di Leopoldo, in Mi-
lano del conte di Firmian, ed in Piemonte di Vittorio Ame-
deo II e Carlo Emmanuele III ; i tempi the it Piemonte, 
fatto entrare da Emmanuel Filiberto nella politica , enlre 
finalmente pure nella coltura d' Italia, e v' entre coi due gran 
nomi di Lagrangia e d' Alfieri. I miei leggitori hanno gia 
potato 	vedere che io non do importanza ai fatti letterari 
sopra quelli di civilla o di virtu nazionale ; ma questo del-
l' essere entrala una gran parte d'llalia nella comunanza de' 
pensieri italiani mi sembra fatto pia che letterario, e che fa 
e pub essere fecondo di civilta e virtu. Queue rinnovazioni 
che accennammo venir naturalmente dall' una all' altra na-
zione cristiana, sono forse anche pia facili e pia fetid dall'una 
all' altra provincia d' una medesima nazione. E cosi (aggiu-
gnendosi al Parini, it grande derisore dell' effeminatezze ere-
dilate dal Seicento) it piemontese Alfieri fu it gran rinnova- 
lore di virilita 	nelle lettere, e per le lettere nell' opinioni 
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italiane. E cosi gli ozi e vizi scemati, le operosita.e vino 
cresciute corrispondevano alla cresciuta, alla quasi compiuta 
indipendenza. 

14. Ma qui si vede pill che mai, cite non 6 fatto nulla 
finale questa non 6 compiuta. Fu veduta da' nostri padri, e 
udila da not tulti in quegli anni di puerizia o gioventa le cui 
impressioni non si cancellano pet prolungar di vita ne' su-
persliti, e fu tramandata ai posteri dal Botta e dal Collella, 
la (vista, ma utile storia degli errori, della impotenze italia-
ne, in quella union e grande occasione. —Francia anch'essa 
aveva avuta dopo it suo primato la sua corruzione, it suo 
Seicenlo; dopo il secolo XVII e Ludovico XIV, it seco-
lo XVIII e Ludovico XV. La corruzione francese fu diversa 
dalla nostra, secondo la diversity dei tempi e della nazioni; 
fu minore nelle condizioni politiche e 	civili, uguale forse 
ne' vizi, motto minore in lettere , motto maggiore in teorie 
e filosofie; ma insomma fu pur grande corruzione. E scop-
piata in sovvertirnento della intiera nazione, minacci6 sov-
vertire l' altre cristiane. Sollevaronsi quasi tulle queste con-
tra Francia, Francia contra esse; e ne seguirono invasioni di 
qua, 	invasioni di la, tentativi di repubbliche , tentativi di 
monarchia universale; ma all' ultimo (tai 6 la viral intima , 
la vitality della Cristianita) ne risullarono it tine di quell'im-
postura, durata 1005 anni, dell' Imperio romano; Francia 
tornata no' snot limiti e riordinata sotto alla sua schiatta re-
gia, Germania meglio ordinata, Spagna diminuita, ma ride- 
Matti , le colonie 	spagnuole salite 	a 	indipendenza; salita 
Inghilterra a quella grandezza che veggiamo ; la Cristianita, 
a malgrado i difetti di quell' ordinamento, pill che mai co-
stituita addentro , pit) che mai trionfante fuori a tulti i limiti 
suoi. — Ma 1' Italia ? Non facciamo su di essa ipotesi retro-
spettive , non perdiamoci in rincrescimenti troppo discosti 
dal fatto ; non cerchiamo qual parte avrebbe potuta prendere 
alle pugne ed ai profitti , se ella si fosse trovata indipendente 
e confederata. Ma abbandoniamoci pure al rincrescimento , 
che potrebbe esser utile un 	di : ch' ella non siasi trovata 
pronta alla grande e nuova occasione di compiere quel poco 
cite le mancava d'indipendenia;che quel risorgimento durato 
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gia da quasi un secolo non fosse giunto a lank) da riunir 
tutte le opinioni, lutti gli animi in queslo solo pensiero. Pur 
troppo quel risorgimento d' origine straniera aveva coi beni 
incontrastabili portati seco alcuni mali che divisero la nazio- 
ne. E poi tulle quelle case di 	principi straniere, gia allora 
italiane nuove, non erano ancora lanto progredite in nazio-
nalita da sentire od ispirar fiducia, non erano italianizzate 
abbastanza. Ma soprattutto ed al solito, it gran danno fu lo 
straniero, dico lo straniero piccolo allora dentro Italia, ma 
sproporzionatamente grande fuori ; e che entrato quindi con 
+el superiorita a trallare e difendere gli interessi italiani , li 

fece diventar in breve lull° suoi. Cosi avvenne che quella 
pugna durata 25 anni in Italia non fu un momento mal pu-
gna italiana, ma solamente tra lo straniero stanziato e I' in-
vasore , Ira Austria e Francia. Noi ricordiamo ancora quegli • 
anni in che non era nulla cost odiato da Austriaci o Fran-
cesi e talora (vergogna I) da Italiani, nulla cosi sospetto , o 
perseguitato, o proibito, 	come 	I' interesse, come it nomc 
stesso d' Italia. Non poteva venir bone ad una nazione cosi 
mal progredita per anco, cosi male apparecchiata. — E di 
fatti Piemonte, assalito prime, gide, chiam6 confederazio-
ne , ma invano. Napoli rnand6 due reggimenti di cavalli , e 
credette aver mandato degno aiuto. Austria si mando ; ma 
altro che aiutol un esercito d' occupazione. 	E tra l' armi 
proprie e it mal aiuto, Piemonte si difese pur bone tre anni; 
ma poi Ira 1' une e I' altro pass6 Bonaparte battendo di qua, 
batlendo di la, che non avrebbe ballot° forse (come disse 
pochi anni dopo un suo intrinseco a an ambasciadoro pie-
montese a Parigi), se avesse avulo dinanzi solamente o gli 
uni o gli altri ; o piuttosto, direi io; se avesse avuti solamente 
Italiani, soli interessali vivamente a non lasciar passare. Ma 
aperla allora la penisola, fu corsa poi a vicenda da Francesi, 
Austriaci, Tedeschi d' ogni sorta , Ungheri, Slavi, Inglesi e 
tin Turchi per 18 anal ; provate repubbliche, provato un 
regno d' Italia, provale divisioni nuove in lungo ed in largo, 
sollevate parti nuove, parte francese, parte austriaca, parte 
regia, parte popolare, parte di chiesa, parte filosofica, tulle 
le parti, salvo parte italiana; un Cinquecento nevelt°, meno 
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l' eleganza, le lettere e le arti. E i risultati ultimi e sommari 
furono : cessato it grande incomodo dell' Impero romano, 
grandissima fortune ! cessate le decrepite aristocrazie di Ge-
nova e Venezia, pochissimo danno I Genova riunila a Pie-
monte in uno stab irrevocabilmente ilaliano, gran fortune 
anche questa, che sara ogni di pie sentita I Lucca ed altri 
territori minori riuniti a' principati . maggiori, fortune simili. 
Ma Venezia riunila a Lombardia in provincia straniera, pie 
ampia, pie compatta , pie forlemente tenuta ; innegabile ed 
incompensato peggioramecto delle condizioni italiane. 

VS. E quindi, che fu d' allora in poi? Che 6 per na 
quest' eta allora inCominciata ? Qual nome avra in Italia que-
sto secolo XIX in che inoltriamo ? gorse nuovo e peggior 
Seicenlo? Secolo indietreggiato a quella o peggior dipenden-
za, a quella o peggior corruzione? Ovvero, all'incontro, con-
tinoazione del risorgimento del secolo precedente?7- Certo, 
se s' attenda a quella parte lento cresciuta dello straniero, si 
pub lemere d'esser tornati ad una dipendenza poco minore 
di quella del Seicenlo, si posson temere simili conseguenze, 
di impedimenti, d' inoperosita, d' ozi e vizi servili. Ne man-
cherebbon pur troppo indizi di tali danni.—Ma forse, a chi 
altenda meglio, a chi si volga alla parte italiana d' Italia, i 
timori si volgeranno in isperanze. Quell' essere finalmente 
liberati i principati italiani dello spauracchio del falso Impe-
rio romano, 6 pure un gran che, un gran progresso. I prin-
cipati italiani, non sono abbastanza, non intieramente indiz 
pendenti 	in fatto; ma egli e pure un gran che l' essere 
diventati tali in diritto incontrastalo. It diritto pub 	ricon- 
durre al fatto ; e lento pie nelle presenti condizioni di civilta, 
di Cristianita. Non solamente non sarebbero pie tollerate le 
usurpazioni materiali della potenza straniera suite italiane; 
ma nemmeno le prepotenze morali, le intrusioni gravi, scan-
dalose, patenti. Non solamente sono guarentite dell' intiera 
Cristianita e fanno parte del diritto pubblico europeo le in-
dipendenze de' principati italiani ; ma sono desiderata da 
quasi tutu, sono riconosciute di diritto quasi naturale le in-
dipendenze d'ogni grande ed entice nazione cristiana. Si tende 
a far entrar butte queste nella gran repubblica, net grande 
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stato degli stati; s'intende cie essere interesse, cie forza, cie 
facile universale. — Ed aiulati o spinti cosi dell' universale 
opinione, i principi italiani han pure ricomincialo a progre-
dire da se. Qual pie, qual meno, ma quasi tutti. Hanno or-
dinati eserciti quail non furon mai in Italia. Han rinnovate 
leggi accostandole ai tempi; e le hanno ordinate in codici, 
progresso immense per se. E se s'accingono lenli a seconder i 
progressi della marineria,' delle comunicazioni, de' commerci, 
ed in generale di tulti quegli interessi materiali che disprez-
zan forse troppo, ei vi si sono pur,accinti, e qui forse pie che 

--iet niuna cosa it principio imporla segaito.Se non han data ne 
lasciata elle colture quella spinta, quella ispirazione nazio-
nate, che sole fa di esse un fatto importante; essi non le 
hanno poi nemmeno fatte ne lasciate cadere in corruzione e 
villa; vi hanno promossa quella sodezza che 6 vicina a viri-
lila ; e not siam lungi dalle effeminatezze e dalle puerilita 
del Seicenni , e da alcune stesse del Seitecento. ' — E si 

, to mi sono udito e veduto criticar qui e altrove per non aver parlato 
degli errori particolari di questo o quello, o di tutti i principi italiani. Ed 
io mi sono pur udito generosamente difendero colt' osservazione sommaria: 
che ad ogni mode, da trenta o quarant' anni in qua, nessuno scrisse cost 
liberamente ed apertamente in Italia. Ed io ringrazio di vero cuore questi 
generosi di tale osservazione, e me ne vanto. Ma non posso in coscienza 
usurparla qui in iscusa; perche in coscienza sent° , o almeno spero, che, 
quand' anche avessi scritto fuori , e fuoruscito od esule o fatto straniero, 
io avrei scritto al medesimo modo, senza entrare pi5 di quello che ho 
fatto in quegli errori o colpe: e 

1° Perche cio non entrava nell' assunto, nel cerchio, net titolo del li-
bro mio, che e dells Speranze , e non dei timori o del malanni d' Italia; che 
non b storia o raccolta di fatti presenti, ma congetture di fatti avvenire. 

r Perche quanto piti liberamente io scrissi , tante meno volli cedere 
a quel vizio o prurito d' uscir dal proposito , e ticcar criticho fuor del pro-
posito , che mi par solamente perdonabile ai libri scritti a dispetto delle 
censure. 

3° Perche questi errori o colpe, quail che sieno,possono bensl mutare 
I' epoca d' adempimento , ma non le conchiusioni generali dells speranze 
da me presentate; non fanno, per esempio , che questo nostro secolo XIX 
somigli o tenda a un nuovo Seicento ; non fanno che non siasi ripreso it pro-
gresso del secolo xviii; non fanno che non bisogni dunque spignere , 
presser questo, ed aiutarvi i principi nostri. 

4° Perche , se avessi scelto fra quegli errori o colpe, e avessi ram-
mentate quelle d' un principe , tralasciando quelle d' un altro, de non sa-
rebbemi paruto ne belle ne giusto. 

b° Perche , se le avessi messe tutte , ei mi si sarebbe potuto rispon-
dere troppo facilmente coil' osservazione, che queste colpe de governanti 
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aintano pur da se i popoli italiani ; non solamente secondan- 
do e chiamando tutu 	que' progressi di for governi, ma en- 
trando spontanei in quelli che non posson venire se non dal- 
l' opinione, dale virtu 	di 	ciascuno. Noi siamo lungi dal 
Seicenlo, e forse dal &accent°, ne' costumi anche pin che 
non nelle colture. E noi ritorneremo pur su questa, che 6 
una delle migliori Speranze ilaliane. Qui ci basla l'osservare 
che , incontrastabilmente , Rol non siamo ricaduti per ora, 
in una terza corruzione italiana ; che siamo nella continua-. 
zione dell' opera del secolo, scorso, in quel risorgimento che 
parve, ma non fu 	arrestato dall' invasione straniera ; ch.:: 
noi uscimmo di questa con vantaggi i quali supereranno, se 
Dio voglia, i danni ; con innegabili progressi nell'operosita, 
nella virtu, 	net sentiment° di 	nazionalita, 	net 	desiderio 
d'indipendenza.— La storia dell'impresa incompiuta in tredici 
secoli, 6, intanto 	the diventi 	gloriosa, lunga c trisla pur 
troppo ; trisla sopraltutto per tante occasioni perdute. Ma la 
nazione ilaliana sembra educarsi a non perderle pin. Ed 6 
quindi tempo motto opportuno di cercare quali sieno proba-
bili, come possiamo giovarcene. Dat passato brevemente per-
corso, facciam dunque ritorno al fuluro, oggetto solo ed 
importante del nostro studio. 

procedono talora da altre de governati , e che questi vi ebbero sovento 
I iniziativa. 

6° E perche dunque, ed insomma , e principalmente, questo modo di 
scrivere o dentro o food , o dove che sia , m' avrebbe fatto servire a quelle 
recriminazioni, a quell' ire reciproche, a quelle divisioni, le quali In, 6, e 
sofa scopo mio tor di mezzo, o almeno scemare a tutta possa mia, finch' io 
scriva o parli.— lo volli andar avanti, o almeno mutar modi ; n' ebhi, n'ho 
la pretension°, it confessor questi rifrugamenti di torti reciproci rn' avreb• 
bon ricacciato nel modo retrogrado , o almeno vecchio. to non ml vi lasciai 
trarre ; ne ringrazio lddio. Non mi vi lascerti , ne lo prego. Ognuno a modo 
suo. Facciano altri ci6 che lion voglio far io. 	(Notts della secondaedizione.) 
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CAPO OTTAVO. 
EVENTUAL1TX FUTURE DELL' 13IPR ESL. 

I• Doppia loilcranta domanaela elognitori.-2.11 tutor° imprevtdibilo.-3. II prevedibile.—. 
4. Frasi souk, in tali materie. — S. Qoaltro cosi o speraate. — 0. Speranza prime, dai 
principi iteliani, —P a S. Speranza secomia, de tine sonevationo national°. — 0. spar°°-
ta torts, da una elliamete di stranicri. —10. Swann quarts, dello uccosioni. —II. Lu 
gush son° Ira principeli. —12. Di pas conflesreziono democratise, che 4 improbabila. — 
13. Di un tonlativo di =Derain& universal°, pup improbabibt.-11. S di tine partielosto di 
Slali, clm a probabilc. 

1. Siami lecito domandare qui a' miei leggitori un rad- 
--tirppiamento di tolleranza. lo sono per dir verita o che al-

meno ini paiono tali, pi6 ingrate torso che non le dette; per 
eliminare speranze pia care forge che non le eliminate finora. 
Ma le verita ingrate sogliono essere le meno dette, epperci6 
le pi6 utili a dire: o non 6 se non coll' eliminazione delle 
speranze false, che si pub giungere al risultato delle vere. 
Conscio io di dispiacere a molti, forse ai pin ( terribil pen-
siero) de' miei compatriotti, non ne avrei probabilmente it 
coraggio, se credessi di peter mai giovar loro coil' opere, se 
temessi troncarmivi la via colle parole. Ma non potendo far 
loro Iributo se non di queste , 	tent' 6 cif io it fascia tut- 
t' intiero. 

2. Quando si parla di future, ei ne sono a distinguer 
due. Uno lonlano, separato dal presente per una serie inde-
terminate di tempi e di fatti, e the si pub-quindi chiamare 
futuro imprevedibile. E questo 6 quello di the abusano i so-
gnateri , tutti coloro che immaginano cose nuove impossibili 
ad effelluarsi, o cose antiche impossibili a restaurarsi. Non 
serve dimostrare a costoro le improbabilita. Con ostinatezza 
the scambiano per costanza ei ti rispondono sempre i me-
desimi: a Chi sa ? 'Werra on giorno. Non bisogna disperare. n 
Non 6 da discorrer con costoro, ne con nessuno, del futuro 
imprevedibile. Ne 6 per tat futuro o per le poche speranze 
implicate in esso che si vuole adempiere niun dovere ; ma 
per it dovere nudo, avvengane che puck Quando l' impresa 
d' indipendenza, durata tredici secoli, avesse a durarne al-
tri tredici, o ventisei, o infiniti, senza compiersi, ella dovreb-
be pur proseguirsi senza speranza ; perch' 8 dovere d' ogni 
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nazione; perche vat pia una nazione che prosegua quell'im-
presa tra una servile] interminabile, che non una che alia 
servith si adatti, che se ne consoli. E dello die], a tal nazione 
sarebbe dello tulle. 

3. Ma ei vi ha, grazie al Cielo, un altro future), un fu-
turo prevedibile per I' Italia. II quale 6 per vero dire incerto, 
anch' esso, come 6 ad ogni uomo ogni ora, ogni momento, 
oltre it presente, ma a cui pia o meno vicino arrivano pure 
le conseguenze dei fell presenti, arrivano le deduzioni che 
se ne posson trarre, arriva la previdenza umana. E di que-
sto non 6 vero, come dicono alcuni storici impunlati se_ 
passato od alcuni pratici impuntall sul presente, che non si 
possa parlare. Si pub, si deve, e si fa continuamente da tutti 
gli uomini di pratica che sanno governar gli affari umani e 
non lasciarsene governare ; si fa da molti grandi ed anche 
piccoli scrittori; si fa quotidianamente da numerosissimi 
scrittori quotidiani ; e quando si fa colla pretensione non di. 
pronunciar profezie, ma di discutere probability , si fa bene 
o male, ma legittimamente da ciascuno. Dicemmo gloria del 
Gioberti 1' aver primo forse discorso in tal modo di questo 
nostro futuro prevedibile. E di questo solo e in tat modo in-
tendiamo discorrere anche not ; restringendoci anzi a cio che 
tocca all' indipendenza, alle eventuality delta antica impresa 
italiana. 

4. Incominceremo colic solile e pompose frasi. Sappiamo 
anche not che una nazione di 23 milioni d' uomini che vo-
glia liberarsi , si libererebbe quando avesse contra se 1' uni-
verso mondo. Sappiamo che una tat nazione pub meltere in 
campo uno, due, Ire milioni di combattenti, e che it mondo 
moderno non pub ne vuole metterne contra essa la meld 
altrettanti, E sappiamo che quando fosse all' opposto, quando 
stessero mezzo milione od anche mono di combattenti per 
1' indipendenza, due o tre milioni di combattenti all' incon-
tro, la vittoria non sarebbe dubbia; perch6 la virtu d' una 
causa cont6 sempre motto, ed ora conla forse Milo; e se non 
so on campo di ballaglia, cqrto so un campo di guerra , fa 
all' ultimo valer per dieci ogni difensor della causa virluosa, 
riduce a an decimo del valor.suo naturale ogni difensor della 
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caltiva. — Ma qui sta it punto, qui la difficolta: nnire in 
campo quelle poche centinaia di migliaia di combattenti , 
unire all' impresa la nazione intiera. La difficolta mi par 
grave, e valer la pena d' esser esaminala adagio, e facende 
tutti I casi. 	 . 

5. L' unione all' impresa d' indipendenza, ci pare non 
poter venire se non 1° oospontaneamente da principi italia-
ni, 2° o spontaneamente da una sollevazione nazionale, 3° o 
per mezzo di una chiamata di nuovi stranieri , 4° ovvero 
finalmente per quatche occasioneo che si afrerrasse meglio 

""tylte non fu facto finora. Sono qualtro speranze, o disegni. 
Esaminiamole ad una ad una. 

6. SPERANZA I'. — DAI PRINCIPI. Questi non si possono 
unire se non o per mezzo di una confederazione che ayes-
sere gia stretta, in che continuassero, e che volgessero alto 
scopo speciale dell' indipendenza ; ovvero per una che faces-
sero apposta. — Ma la prima, gill diflicile per se, come di-
cemmo, sarebbe impossibile poi a rivolgere alto scopo d'in-
drpendenza. Quand' anche i principi italiani fossero stati da 
tank), di far la confederazione continua senza lo straniere 
(collie vorrebb' essere naturalmente per poterla rivolger con-
tra lui), e quest° fosse state cosi dappoco da lasciarla fare, 
egli 6 poi phi che mai improbabile che fossero quelli tanlo 
dappia, e questo tante dammeno che si potesse fare quel 
rivolgimento. Il timor del quale 6 quello appunto che non 
Iascera far mai la confederazione continua , quantunque in-
nocua in apparenza. — E quanto poi a far d' on colpo, par-
tendo dal nulla , una lega d' indipendenza, ella pub ben suc-
ceder nel futuro imprevedibile , ma non in niuno di .che io 
sappia prevedere o discorrere. In fondo ad ogni pensiero di 
confederazione per 1' indipendenza, 6 sempre un circolo vi-
zioso : la confederazione per l'indipendenza non si pub fare, 
o almeno non si pub sperare che si faccia, se non coil' in-
dipendenza. Questa speranza mi sembra poco da valulare 
per se stessa indipendentemente dall' altre. Dato che i sei o 
sette principi italiani facciano mai una lega per I' indipen-
denza, ei non la faranno so non aiulati da' popoli o dagli 
stranieri o da una occasione , o da tulle insieme. Ondeche 
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all' ultimo le speranze da considerare sono le tre rimanenti. 
7. Vengo dunque alla SPERANZA Ir. - DA UNA SOLLEVA- 

ZIONE NAZIONALE. Ma io penso che nessuno mi vorra udir 
discorrere d' una sollevazione che si facesse per un moto 
spontaneo e concorde da Susa a Reggio. L' accordo dci 23 
milioni d'uomini sarebbe pin impossibile che non quello de' 
sei principi. Questi moli sponlanei non si sono veduti guari 
in niuna gran nazione, ma solamente in qualche gran cilia, o 
butt' al pill in conseguenza di qualche alto immane di tiran-
nia che unisse tutti gli animi 'in uno sdegno; ' due casi di- 
versi dai 	nostri prevedibili. NO potrebb' essere ii caso V.: 
quel modo di sollevazione recentemente inventato o perfezio-
nato in Irlanda, e chiatnato per agilaziune. Qual che abbia 
ad essere it frulto di questo modo, ei non puO usarsi se non 
in paesi gia motto liberi, e in che si voglia pia liberta o in-
dipendenza ; ma in quelli cosi tenuti che v' 6 difficile ogni 
menomo movimento, 6 impossibile it movimento massimo 
dell' agitazione. — Quanto alle sollevazioni non universali , 
ma parziali, non della nazione, ma d' una citta od anche di 
uno intiero degli Stall italiani, ho io bisogno di ridire che 
elle sono un mina, o peggio che nulla alto scopo unico, alla 
indipendenza nazionale? di rammentare gli sperimenti fat-
tine? o fermarmi a dimostrare che it frutto delle imitazioni 
sarebbe simile a quello degli esempi? che sarebbe frutto di 
dipendenze vecchie accresciute, e di nuove aggiunle? Ma io 
farei ingiuria ad ogni lettore assennato con fermarmi a lutto 
el& -1- lo scrittore, avendo net 1814 avuto 1' onore d' essere 
presenlato ad uno de' maggiori uomini di stato dell' Imperio 
austriaco, al di che giunse in Parigi la nuova della solleva-
zione de' Milanesi ( la qual fu pure diretta alto scopo unico 
dell' indipendenza, phi che niuna delle Mile poi); e scanda-
lezzandosi chi mi presentava ed era gran conservatore ; 
all' udir quella sollevazione, quel tumulto popolare: cc Oh I 

' Tal fu it caso della sollevazione degli Spagnuoli contra Napoleons 
net 1808: l' invasions perfida e nuova sollevh gli aninfi di tutti. Ma sarebbe 
stoltezza sperare che un' invasione antichissimamente adempiuta, e lun-
gamente tollerata, producesse a un tratto it medesimo scandalo, le mede-
mme ire, it medesimo accoi do. (A'oia della seconda edizione.) 
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ma 1 a riprese I' Auslriaco, a 6 sollevazione tuna a favore di 
ease d' Austria. » E it dello mi s' infisse, per non uscirne pia 
mai, nella mente giovanite ; fu uno di quelli che la confor-
moron° fin d' allora a queste opinioni, the vengo or vecchio 
promovendo. — Quanto poi a quella osservazione volgare , 
the anche quest moti parziali, ed anche falliti, giovano a 
tener vivo it fuoco sacro della liberta, rispondero brevemente 
(e credo basil ai sinceri) che giovano anzi a tener vivo it 
fuoco empio delle divisioni o delle vendette. E finisco con 

...ire ai governanti: a Dbh non date occasioni ; » ed ai gover-
nati : c( Deh non prendetele, quand' anche vi son dale, a que-
ste sollevazioni parziali. Dove the .sia la prima, dove che 
`resti la colpa ultimo, e men colpa degli uni verso gli altri , 
the non verso la palria comune e straziata. » — Ma se la sot-
levazione universale contro agli stranieri 6 poco men che im-
possibile, ed una parziale 6 nociva, ei ci resla ad esaminare 
se non sarebbe it caso poi di una sollevazione generale, che 
siTreparasse e facesse con quelle congiure o society segrete, 
che son lull' uno comunque si chiamino, e qual che sia ves-
sillo esse innalzino. E di queste poi non mi fermer6 a dire 
tulle le bruttezze ; non prendero a mostrare che I' esseoza 
lore, it segreto accetlato prima di conoscerlo, 1' obbedienza 
a on capo ignoto, la tendenza a on ignoto scopo, sono ser-
vitu moralmente peggiori di gran tango che non qualunque 
servitil anche alto straniero ; the a tenere e promuovere tali 
secreti, la dissimulazione si volge necessariatnente in simu-
lazioni, inganni e lradimenti ; the non solo la bonta dello 
scopo non iscusa la malvagita de' mezzi, ma questa deturpa 
e perde quella, dichiarandone l' imposture; e che quindi 
quanto 6 pin legittimo e santo uno scopo, tanto piii son con-
dannabili ed empi i callivi mezzi: tutto oil) 6 chiaro a chi 
esamini la quistione di morality. — Ma perche sono e saran 
sempre molti the non esaminano se non la quistione di uti- 
Ina, a questa dunque ci fermeremo. E diciamo risolulamen-
te, che le congiure sono it mezzo meno utile, di men proba-
bile riuscita in qualunque impresa di una grande nazione. Le 
congiure non riuscirono guari mai, se non di pochi e contro 
a pochi. Se son di molti, suol mancare in alcuni o la segre- 
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tezza o la temerilit parimento necessarie. Se sono contro a 
mobil, surd rimanere ad alcuni la potenza d'impedire la riu-
scita. E quindi le congiure riuscirono ne' serragli dei despoti 
asiatici, ne' palazzi degli imperatori romani, degli autocrati 
russi, e de' tiranni del medio evo, dove lotto di mezzo uno 
o due nomini, era mutate lotto. E riuscirono per la medesima 
ragione talora nelle repubblichette antiche o del medio evo, 
the erano in mano a poche cittadini. Ma negli Stall grandi 
e civili , sieno pia o men liberi, pia o men pure monarchie, 
le congiure poterono riuseir si ad una scelleratezza od a un 
ammazzamento, ma non alto scopo di mulare lo Stato ; per-
cite l' ordine dello State non vi dipende in mita da un sot 
uomo, ma da molti, dall' abito, dall' opinione universale. Noi 
dicemmo le sollevazioni diflicili ; ma le congiure son molto 
pia; e molte che ban nome di congiure non furono se non 
sollevazioni. g naturale i perdenti non confessino queste , 
perche.  it confessarle implicherebbe confessione d'essere stati 
o tanto scellerati da dame cansa, o tante sciocchi da non 
vederne i segni the sogliono esser pubblici ; mentre it dirle 
congiure li scusa da tirannia e da sciocchezza lotto insieme. 
E cosi 6 the quanto pia si studia storie, tanto meno congiu-
re si trovano ; e le trovano, si trovano essere state poco men 
the inutili al fall° gia compiuto dalle sollevazioni. A 66 son 
ridotte quelle due famose del Rutli e di Giovanni da Procida.' 
Del resto, quando si volesser vedere nelle storie pin con-
giure Tiuscite che non ne so vedere io, (ale dwells si e 
fade e si fa pia ditlicile ogni di nella crescente civilla. t 
parte importante e bellissima del progresso presente , the 
l' ante della difesa dello State sia progredita pill the non 
quella dell' offesa. E it vero 6, the fra tante congiure minac-
ciate, temple, apparecchiate, rode, scoperte , svelate od an- 

' Vedi la recente e bellissima Storia de' Vespri Siciliani dell' Amari ; 
benche questi abbia forse passato it segno , non in propugnare meglio che 
i predecessori 1' importanza della sollevazione, ma in iscemare i fatti della 
quasi inutile al, ma certa e grande o almen large congiura. Ed io lo noto , 
'perctie quanto piit large fu questa , tanto pib urgente rimane I' insegna- 
!unto della inutilith di lei. — Su quella poi della Svizzera io accennerei 
a' leggitori non tanto Muller, Zschokke o niun altro storico, come Schiller 
nell' Immortale Guglielmo Tell. Questa si che it poesia , storie, politica, filo-
soda, tutto insieme I 
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che momentaneamente riuscite ai nostri di, due sole si pos-
sono dire essere state vere congiure, ed essere riuscite a 
vero e durevole effelto ; quella di Germania contro a Napo-
leone, e quella dell' esercito spagnuolo centre a Ferdinan-
do VII. Ala lasciando questa, perche In congiura d' esercito 
pin che di nazione, ed a scopo di liberta, non d' indipen-
denza, fermiamoci all'al4ra che 6 pin citala e pin Sorniglianto 
a quella di che parliamo. 

8. Ma, salva la somiglianza dello scopo, io non saprei 
scorgere se non differenze. 1° Fosse virtu propria o di que- 

""ali anni, i Tedeschi non impacciarono lo scopo; non inco-
minciarono dalla liberta interna quando mancava loro la 
esterna. All' incontro, 6 vizio antico italiano 1' abbandonare 
questa per quella. Soli non vi caddero i collegati di Lombar-
dia che presero consoli, podesta, qual che for s' offrisse go-
verno interne, e seppero giovarsene contro alto slraniero; e 
perci6 riescirono. Ma pochi anni appresso vedemmo gia cosi 
distrarsi miseramente tutta Italia, i Guelfi stessi. E cosi lino 
al fine delle repubbliche, cosi ne' 25 anni francesi moderni, 
cosi ne' sollevamenti parziali d' intorno al 1820 ed al 1830. 
Molti di questi furono vere comedie politiche ; da passare , 
se fosse state possibile nelle condizioni nostre, suite scene ; 
ma che, innalzate all' incontro dalla persecuzione a dignity 
tragica, rimangon pur troppo tante pin profferite alle future 
imilazioni. E questo, che 6 gran pericolo d'ogni impresa d'in-
dipendenza, sarebbe grandissimo poi di qualunque si facesse 
per congiure e society segrete ; le quali per for natura e for 
forme si fanno quasi scuole, 0 prime prove non solamente 
di liberta, ma di licenza. E deh fosse vivo uno, di che mi 
vanto essere state non memo amico privato che avversario 
politico! II quale, duce sincere ed ardito di siffatti convegni, 
io.  invocherei volentieri a rialtestare « la compagnia empia e 
malvagia » ch' io gli udii gia lamentare. — 2° La nazione 
tedesca e, per tulle le sue quality e per MU i suoi difetti, la 
pin propria che sia a far congiure. E grave, soda, pensierosa, 
d' ingegno pin profondo che vario , pin tenace che pronto, 
pin rag ionatore che imaginoso ; 6 operosa , ma lentissima-
monte, segreta, confidence, semplice di costumi. All' incon- 
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tro, che che si dica da molti stranieri a vituperio o.da alcuni 
nostri a vanto, la nazione italiana 6 la nazione del mondo 
men capace di congiure; 6 quella che le fece senapre men 
bene. GI' ingegni vi sono pronti e mutabili, forse oitre ad ogni 
pronlezza greca o francese ; sono vari, distraentisi ad arti, 
lettere, scienze materiali o spirituali o miste, lotto a vicenda 
e talor lotto insieme. E tuttavia l',ingegno v' 6 men pronto 
che la fantasia, e la fantasia men che le passioni. Motto si 
parte di cib che possono e fanno gli odii e le vendette, ma 
non forse abbastanza di Mb che pub e fa o non lascia fare 
1' amore in Italia. In fatto di costanza poi , noi ammirarnmi, " 
quella della nostra impresa d' indipendenza ; ma 6 lamenta-
bile I' incostanza de' mezzi tentati. Il segreto ci 6 antipatico; 
Ia confidenza nostra soot essere abbandono ; e i tradimenti 
ci vengono a ciascuno, pia sovenle da se stesso, cho non da 
altri. Tutte queste non sono qualita da congiuratori , ‘certa-
mente. E s' io non temessi di slancare colle rassegne della 
scoria d' Italia, io ne farei nna delle Congiure italiane; e mo-
strerei che in proporzione al gran numero degli Stati nostri 
noi ne facemmo meno, e peggio, che niuna altra nazione, 
men che Francia ed Inghilterra in particolare, i cui scrittori 
ce le rimproverano. — 30 Finalmente poi e principalmente , 
riusclk a bene la congiura d' indipendenza tedesca per questa 
ragione : che to straniero v' era, non solo grave , ma oppri-
mente; non solo incomodo, ma disperante; non solo usur-
pator di provincie, ma delle soslanze e delle persone; tur-
baton delle famiglie, delle vile; tiranno vero. Ora, ei si sa 
(e fu motto bone e facondamente detto dal Gioberti) che a 
far buone rivoluzioni ei ci vuol buona tirannia; 	ma a 
fan congiure ei ci vuol tirannia buonissima. Questa era in 
Germania; vpperciti la congiura Iliad e divento rivoluzione 
Ma in Italia 6 tutt' all' opposto. Ei pub rincrescere, ma cosi 6: 
la tirannia non v' 6. Sugli Stall italiani non 6 se non pre. 
ponderanza, grado intim° di oppressione ; Ia quale si fa sen- 
tir pin 	a' governanti che a' governati ; pill nell' impedire it 
bene che in procacciar mali. Il popolo, la plebe de'principati 
italiani, cho come ogni plebe ha a pensare alla vita quoti-
diana, non pensa al popolo delle provincie straniere; e gli 
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uomini•colti e pensanti pensano a non perdere l'indipendenza 
qual ch' ella sia the pur hanno essi, prima che a darla ai 
fratelli; pensano, e non si pue dir the facciano male, ai do-
veri presenti verso it principe , verso lo Slat° proprio, pri-
mache ai doveri eventuali verso i sudditi altrui. E tanto phi 
the nemmen questi non vi pensan tutu. Io credo bene che 
cola gli uomini di coltura e pensiero pensino la vergogna 
della soggezione, la miseria della inoperositi, it danno de'vizi 
fomenlati dallo straniero ; ma nemmen la tutto cio non si fa 
sentire al popolo intiero , al volgo basso od alto , a cui non 

..isono impediti ne i bisogni ne i pfaceri quotidiani. Virtu e vizi 
di quel governo concorrono li alla quietudine. Giustizia civile 
e criminale, amministrazione, strade, imprese pubbliche , 
stabilimenti di bene6cenza, interessi privati, studi elemen-
tari, tulle it sufficiente, 6 protetto, 6 promosso la, sulficien-
temente. Si traggon ricchezze; ma ne restano. V' 6 poca col-
tura alta ; ma v'e la bassa. Non si provvede all'operosita, si 
promuove l' ozio, forse it vizio ; ma 1' ozio ed anche it vizio 
sono piacevoli ai pin , e chi pur cadendovi se ne sdegna, n'e 
tuttavia fatto incapace di sdegnarsene efficacemrte. Pochi 
sono, dappertutto, gli uomini the si serbin vergini dagli 
effetti di qualunque servita ; ma pie pochi , di una mitissima. 
a Tant' 6 l'un basso quanto l'altro, o dicono con parole degne 
del senso. E cosi insomma ne negli Stall italiani ne nelle 
provincie straniere , non 6 materia da congiura che posse di-. 
ventar riVoluzione d'indipendenza ; non 6 probability che tal 
sia data dai tempi i quali diventano via via pit) miti , pift 
civili ; non 6 a far tal congiura una nazione naturalmente 
capace di congiurare ; se si facesse, sarebbe guasta proba-
bilmente dall' antica preoccupazione di liberty cresciuta a'di 
nostri ;, sarebbero difficili, impossibili ad unire in essa prin-
cipi e popoli, grandi e piccoli, provincie e provincie. Deh 
non si faccial deh tolga la Provvidenza it funesto pensiero 
dalle menfi, dalle fantasie italiane I 

9. SPERANZA III•. - DA ONA CHIAIIATA DI STEANIERI. Ma 
cie che non 6 possibile per ispontanee confederazioni di prin-
cipi o congiure di popoli italiani, non sarebb'egli forse chia-
mando stranieri, i quali procurerebbero l'unione impossibile 
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tra noi soli? Posto fuori un centro qualunque , un punto di 
convegno , non vi si riannoderebbe egli ciascuno? S' io cre-
dessi buono tat convegno , sarei it primo a confortarvi i miei 
compatriotti; per 1' impresa d' indipendenza non 6 a fuggir 
niuna speranza che non sia colpevole. Ma non 6 speranza 
buona nemmen questa. Qui si versa pin plena la facondia del 
Gioberti. E noi stessi ricordammo testa i danni di tulle quelle 
chiamate, di Greci contra ,Goti, Ungobardi contra Greci, 
Franchi contra Longobardi, Tedeschi contra Franchi; un 
re francese ed uno spagniplo invano chiamati, i Tedeschi 
chiamati e venuti ; e fra questi una casa opposta all'altra, pa...,-
renti a parenti, talora Egli a padri ; ed Angioini contra 
Svevi, Aragonesi contra Angioini , Francesi contra Arago-
nesi , Austriaci contra Francesi, Francesi contra Austriaci 
ripetutamente, senz' altro fruit° che di servitti mutate, pes-
sime delle servitii.— Ma, io intendo venire, deh si tolleri, a 
recente e maggior vergogna. In tutta quella lunga serie di 
chiamate antiche non 6 se non una rimasta inesaudita; salvo 
quella, i chiamati venner sempre. All' incontro, negli ultimi 
anni, dal i81.15 in poi, gia son parecchie chiamate italiane , 
a cni non fu dato recta. Ondeche, se elle si dovean gia fug-
gire per le due buone ragioni , che elle furon sempre inutili 
e sovente nocive, or s' 6 aggiunta una terza e pin vergo-
gnosa , che elle si sono fatte motto phi clinical ad essere 
esaudite. E cosi tiara , secondo ogni probabilita , anche per 
1' avvenire. Parliamo chiaro , e dando ad ognuno it nome suo. 
Quando si tratta di chiamare contro a Germania, s' intende 
che si tratta di Francia. Francia fu sempre chiamata contra 
Germania, come Germania contra Francia; a l'una vat Pal-
tra quanto al pericolo di mettercele sul collo, a vicenda; 
benche la vicenda di Germania sia durala sempre piii a 
lungo che non quella di Francia. Ma insomma Francia e 
quella ch' or ci toccherebbe chiamare ; e chiamata ultinia-
mente, non venne ; e se si chiamasse di nuovo, verrebbe 
anche meno. Tutto 6 mutato rispetto a noi, dalle condizioni 
chili mutate in Francia. I re francesi gia assoluti , e princi-
pi belligeri d' una beltigera nazione, avean bet gioco in 
ispingerla fuor di casa ad imprese di for ambizioni od inte- 
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ressi personali o famigliari. Poteva si venir in mente a qual-
che consigliero o cortigiano di rara rettitudine , it porre in-
nanzi l' interesse di Francia non concordante con gli interessi 
dei Valois o dei Borboni, ma quelli non erano uditi ; e i pia 
degli affollati attorno al trono non tenean conto se non degli 
interessi di chi vi sedeva. Il medesimo e peggio fu sotto a 
Napoleone. E peggio sotto.  alla repubblica democratica inter-
mediaria ; le democrazie sono aache pia facili ad adulare , 
pia interessate e pia ambiziose che non niuna famiglia di 
principi. Ma dove prendon parte alle deliberazioni pubbliche 

--pia o meno tutte le classi educate o colte d' una nazione, 
queste non si lasciano facilmente trarre all' imprese indiffe-
renti ad esse ; ne per far un nome al principe, ne per dar 
un trono ad un cadetto i cui figliuoli dimenticherebbono l'ori-
gine e le gratitudini; ne per congiungere al territorio una 
provincia, se non sia veramente preziosa ad alla difesa , od 
alla ricchezza nazionale. E so bene che mi si opporra l'esem-
pio d' Inghilterra ; la quale con tat governo ha pure fatte e 
fa latissime conquiste. Ma queste non che infermare, confer-
mano anzi la proposizione mia. Le conquiste inglesi si fanno 
tutte per I' interesse del commercio nazionale, computato , 
spiluccato a lire, soldi e danari ; e qual non presenta vantag-
gio, o non si fa, ovvero 6 riprovata, od anche, come vedem-
mo ultimamente, abbandonata. Di che sarebbe ad aggiunger 
motto ed inutilmente per coloro i quail non abbiano contezza 
della scoria inglese da un secolo in qua ; ma basla e sover-
chia quel che n' 6 detto a coloro che 1' abbiano.' E dico poi 
che le conquiste in Italia non sono di queue che presentino 
a Francia utility nazionali. G1' interessi , le ambizioni stesse 
francesi non han che fare in Italia; arrivano all'Alpi, e non 
pia. Di qua ritroverebbono pia tombe che trofei; quante ve-
nute, tante cacciate ; o non 6 pia it tempo che una nazione 

' Non paia semplice vanto se noterb qua e lb alcune conferme date 
dal Patti elle opinioni mie , ne' pochi mesi dacche le scrissi e stampai. — 
La destituzione di lord Ellemborough pronunciata con esempio raro (od 
unico?) della Corte dei direttori della compagnia delle Indie, senza parteci-
pazione dell' ufficio del Controllo, in seguito delie conquiste, giudicate inn-. 
tili, del Sind e di Gwalior,  , ti splendido commento a quanto sopra. 

(Nola della seconda edizione.) 
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si consoli per un bel detto del sue re : a tulle 6 perduto fuor 
che 1' onore. u Ora, conquistando, non si vuol perdere ne 
onor ne roba, ne quasi vice; e perche le conquiste metton 
sempre tutto cio a gran rischio, perch!) si fanno e faran pin 
rare ogni di. Niuna provincia italiana di qua dall'Alpi non 6 
a Francia continuazione di territorio per arrivare a un limite 
che sia o si pretenda naturale, non a sponde , non a foci di 
fiumi francesi; non 6 scale A niuna colonic francese presente 
ne prevedibile; e se tat 6 a quel Levante che Francia prelese 
(este , 6 scale cosi vicino„alla partenza, the non ha pregio 
di vero scale ; oltreche quella pretensione gia abbandonata—.
ora, sari abbandonata pill che mai, quanto pia s' assodera , 
per opera di sua costituzione, l' ambizione di Francia. E 
quindi ei si put, prevedere per 1' avvenire oil) che vedemmo 
negli ultimi anni : che alcuni politici avventati di Francia , 
alcuni• di quelli che per aver meditate troppo sugli eventi 
della repnbblica o dell'imperio non sanno vedere la gran dif-
ferenza che corre ora, alcuni di quella parte che si spaccia 
per progressiva, ed 6 retrograda o almeno tardigrada, alcuni 
di tutti questi Francesi sogneranno conquiste e propagazioni 
di for pazzie in Italia; e che alcuni Italiani for simili daran 
retta forst a que' sogni, credendoli sogni di tutta Francia, 
poi l' incolperanno di non averli effettuati. Ma quella nazio-
ne, quel governo , or assodati , lasceranno sognare i sogna-
tori francesi ed italiani ; e si contenteranno di far do che 
han fatto, d' impedire cite l'Austria non s'accresca in Italia; 
e 46 stesso faranno con rispetti infiniti all'Austria, gia emula 
e nemici, or 1' alleala pia naturals che s' abbian essi sul 
continente. Del che io son per dire pill largamente fra poco.— 
Del reslo, tette di mezzo cosi la chiamata di Francia, non di-
morero a far it medesimo su quelle che s' imaginassero di 
Spagna od Inghilterra, o d'altre potenze pia lontane. Le me-
desime condizioni politiche farebbono su quelle due it mede-
simo etTetto di non lasciarvi ascoltare le nostre chiamate; e 
quanto elle pia lontane e di condizioni opposle, io credo 
bene che nessuno vi pensi. — Ma io protesto che di tulle 
queste e di Francia non volli escludere se non le chiamate 
propriamente dette, e le venute simili alle antiche ; dice le 
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chiamate fatte da una parte italiana, e le venule intraprese 
o con animo di aiutare quella parte, o peggio a fine di con-
quiste. Che quanto allo escluder le alleanze che si facessero 
da' nostri principison qualunque di quelle potenze straniere 
o per iscemar la preponderanza della potenza straniero-italica, 
od anche meglio per aiutarci in qualunque occasione d' indi-
pendenza ; siffatla esclusione sarebbe tale stollezza; tale esa-
gerazione di principii, tai esaltaiione puerile di'vanitit nazio-
nali, da non supporsi in niun adulto leggitore. Del resto, siffatte 
alleanze non si sogliono fare, se nen in e per occasioni deter-
minate. Ondeche questa Speranza si implica nella seguente. 

10. SPERANZA ir. — DALLE occasioni. Una delle noag-
giori vanita in che sogliamo cadere not scrittori, 6 quella di 
attribuire ai disegni degli' uomini pie potenza, alle occasioni 
men potenza che non avviene in realta. I poeti tragici sono 
i divulgatori di quest'errore, perche han bisogno di magni-
ficar gli uomini , e di rappresentare in essi tutta una eta. Gli 
altri poeti e i novellanti traggon for dietro per una quasi 
ugual necessita. Seguono molti filosofi per una simile; e se-
guono molti biografi , ed anche storici, che si dilettano in 
ritratti, ed orazioni da porre in bocca a for personaggi. Chi 
non ha tette i disegni di conquistare it mondo attribuiti a 
que' Romani primitivi, i quali stentarono pure 400 anni entre 
al cerchio di 10 miglia intorno alla cilia ? E quell' altro di 
estendere la potenza temperate sull' universe mondo, altri-
buito a que'papi che stentavano centre a Tivoli, o a'Crescenzi, 
o agli Arnaldi, od ai Colonna, od agli Orsini? 0 quelli quasi 
creati di un colpo e proseguiti con regolarita, che s'attribui-
scone ad ogni conquistatore quantunque surto da infimi prin-
cipii? Gli uomini pratici non cadono almeno in tale errore. 
Ei saline motto bene che i disegni ideati troppo lunghi, rie-
scone corti all' eseguimento ; epperci6 cadono talora net vizio 
contrario d' idearli 	troppo corti. La buona pratica sta in 
mezzo; prende scopi lontani anziche disegni lunghi; e it 
tempo e 1' attenzione che soglion perdersi dai pie a fantasti-
care su questi disegni, ella li adopra a discernere ed accer-
tar le occasioni. Quindi not avremmo forse potuto ridurre a 
queste le ricerche nostre. Riduciamovici ora ad ogni modo. 
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H. Noi non sapremmo vedere se non tre occasioni che 
possano giovare all' impresa di nostra indipendenza. 10 Qual-
die contlagrazione democratica. 20 Qualche tentative di mo-
narchia universale. 3° Qualche partizione di Stati , pin o 
meno simile a quelle che diedero le occasioni del secolo 
scorso. Ma anche queste tre occasioni, non ci paiono proba-
bili tutte ; ondeche sour' esse pure not continuiamo la nostra 
opera d' eliminazione. 

12. E per vero dire, la contlagrazione democratica,quan-
tunque melte minacciala 6 motto temula a' nostri di, ci par 
fatta improbabile da' progressi che veggiamo appunto nella 
presente democrazia. Noi non ci vanteremo, come faun° al-
cuni tuttavia , d' essere o non esser del popolo, gentiluomini 
o non gentiluomini. Passel° ci seMbra il tempo dell' uno e 
dell' altro vanto ; non 6 pin quello ne della superbia feudale, 
ne delta plebea ; il nome nobile o non nobile pub essereillu-
stre parimente ; e il nome illustre procaccia attenzione, non 
rispetto a chi il porta, ondeche 6 vantaggio o danno secon-
do the 6 portato bene o male ; e insomnia non si Emile pia 
per ciascuno di essere o no gentiluomo, ma uomo gentile, 
persona educata. — E questo , delle persone educate , 6 il 
ceto che s' accresce ogni di pia, di qua e di la , dalle reli-
quie, a detrimento del due o tre e non so quanti cell che 
erano. I quail dunque scemano tutti d' altrettanto ; e fra gli 
altri scema la democrazia propriamenle delta , distinta , 
odiante, usurpante , contlagrante. 1  Quegli slessi che ern di 

i 11 traduttor Mi0 (Paris, Didot, 1844) mi permetta di protester qui 
contro ally interpretazione data da lui alla (rase qui sopra. Egli traduce la 
clam democratique, clam distincte, haineuse, usurpatrice, incendiaire; e 
cosi aggiungendo, e massime ripetendo la parole dame, egli estende al 
tutto, ci6 che io intesi dire, e mi pare aver detto evidentemente, della 
parte cattiva delta democrazia. Chi facesse tale aggiunta in qualunque 
frase simile,chi per esempio traducesse gli Angell nbelli, con la classe de-
gli Angeli, clams ribelle, rovescerebbe, come si vede, ogni senso. — E 
quindi cede da se la postilla fattami. 10 ammetto, come democrazie , cosi 
aristocrazie distinte , odianti, usurpanti, conflagranti. Ma io parlava qui 
della sola conilagrazione democratica, perche sole temuta o sperata ai no-
stri dl; ed io credeva del resto essermi fatto conoscere abbastanza, anche 
in questo libretto, per non ceder nel sospotto d' aver voluto atoltamente 
ingiuriare niuna classe intiera della societh. — Ad ogni modo la (rase non 
e ells abbastanza chiara? Si muti cosi: quella democrazia, propriamente 
delta, che /mot rimaner distinta, odiante, cc. (Note della seconda edizione.) 
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essa ieri, non ne sone pia oggi; quelli che avrebbero aiutalo 
ieri alla conflagrazione, l'impedirebbero oggi ; quail che ieri 
avrebbon versate fiamme , porterebbon oggi 1' acqua per 
estinguerle. Gli studi stessi progrediti hanno scemate le di-
stinzioni de' ceti antichi e nuovi. Le democrazie antiche, tank) 
ammirate mezzo secolo fa, sono sotto la critica presente di-
ventate quasi tulle aristocrazie ; le pretese dispute tra ari-
stocrazie e democrazie sono quasi tutte diventate contese fra 
le schiatte sovrapposte dalla conquista sul medesimo snot° ; 
ondeche cade da se ogni invito die imitazioni presenti, im-
possibili in condizioni troppo diverse di societa. Del resto , 
1' antichita continua ad ammirarsi in motto parli , ma non 
gi propone pin a niuna stolta imitazione. E it medio evo , 
succeduto per pochi anni in quelle ammirazioni usurpate, non 
si vuol ammirar pin, ne tanto meno imitare da nessuno ne 
nella feudalita ne nei comuni. Quanto alle democrazie che 
sopravvivono in qualche angolo d' Europa, o nelle vastita 
americane, le loro condizioni gia tanto vantate, sono ora 
troppo note anch' esse per invaghire gl' imitatori. In alcune 
la democrazia 6 tirannica e sconforta quindi ogni altro ceto; 
in alcune s' assoggetta ella stessa all' aristocrazia ; ' nelle pin 
scomparisce entro al gran ceto delle persone educate. — Ei 
me ne duole per li pochi democratici purl che rimangono ; 
uomini stantii non meno che i pin stantii aristocratici, rima-
sti addietro. nel progresso universale , escludenti se stessi dal 
ceto crescente degli uomini gentili educati e veramente libe-
rali, non che formare o muover masse come sperano , non 
che esser capaci di far conflagrazioni come lemon altri, non 
avranno in breve o gin. non hanno compagni o consolatori , 
se non fra le rade file di que' poveri sansimonisti , owenisti, 
o fourrieristi, a cal parrebbemi tempo perduto it fermare i 
leggitori. La conflagrazione democratica pub conlinuare ad 
essere alcun tempo paura di polizie, o speranza di societa 
segrete, ma non pub entrare in conto di niun futuro preve-
dibile , non pub essere eventualita, occasione da calcolarsi 
in niuna impresa importante. 

13. Ne sarebbe da tener maggior conto di un tentativo 
di monarchia universal° che si supponesse da qualche po- 
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tenza europea. Questo, quantunque sia stab sogno recente, 
od anzi appunto perche fu dimostrato sogno da' fatti recenti, 
non 6 probabile che si rinnovelli. Chi oserebbe ritentar ci6 
in che falli Napoleone ? Certo, Francia ne fu troppo ammo-
nite per ritentarlo-. Inghilterra non ne sogn6, ne per sue si-
tuazione ne pots sognar mai. Prussia, quantunque grande, 
6 troppo piccola per ci6 ; ed Austria,, non che avere 8piriti a 
tale impresa, non ne ha nemmeno a quelle pill facili che le 
si parano innanzi. Non sarebbe dunque a temerne o sperarne 
se non da Russia. Ma it veto 6 che nemmen questa ne gl'im-
peradori di lei non sono cosi barbari da non conoscere 
quella gran civilta europea die hanno an' incontro, o da dis-
prezzarla a modo de' loro avi antichissimi. Ei sanno molto 
bene di non aver davanli a se niun imperio romano invec-
chiato da conquistare facilmente ; sanno d' aver anzi all' in-
contro quattro grandi nazioni, Germania, Francia, Inghil-
terra e Spagna, rinnovellate dagli sforzi fatti al principio 
del secolo, per asserir ciascuna la propria indipendenza; pile' 
una quinta, Italia, che ,desidera quest' indipendenza, tanto 
piii quant' 6 pi6 sofa nella vergogna di non averla ; sanno in-
somma che una invasione a modo dei Finni o de' Mongolli 
non riuscirebbe ; e non ban poi ne volere ne potere di far 
tali invasioni. Quei loro esercili che Bono cosi sterminati sui 
prospetti, o forse anche realmente tra le loro steppe, nelle 
loro colonie militari, o nei campi d' esercizi, li abbiam ye-
duti noi, a che fossero ridotti quando giungevano sul Po e 
su la Senna I e dicesi che fossero anche men grossi quando 
scesero sul Bosforo, od oltrepassarono it Caspio. Nella pre-
sente civilla le invasioni di nuovi barbari son sogni che 
condo fosser fatti da' Russi sarebbon brevi ; ma i Bassi non 
li fanno. Il sogno che fanno non e di monarchia universale, 
ma solamente di preponderanza europea ; e questo stesso not 
fanno in generale, non isperano adempierlo in tutti i casi, 
ma in one eventualite, in una occasione sole cbe prevedono 
motto bene e preparano. Altro che barbari I essi sono anzi 
dl que' buoni pratici, che dicemmo saper prefiggersi uno 
scopo lantern), ed aspettarne i mezzi dell' occasione. E l'oc-
casione the prevedono 6 la caduta dell' Imperio otlomano; e 
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la preponderanza che sperano 6 dall' occupare quelle bocche 
del Danubio dove mettera capo un di o l' altro it commercio 
europeo, dell' occupar quel Bosforo e quell' Ellesponto onde 
it dominerebbono. Questa 61a preponderanza che sara sogno 
o realti, second() che sapri ordinarsi a resistenza 1' Europa 
incivilita. E perche appunto una resistenza qualunque si fara, 
qualche compenso si vomit, qualche spoglia del medesimo 
imperio si pretendera pur dell' altre polenze cristiane; an di 
o 1' altro del futuro prevedibile, quella sara a noi pure oc- 
casione buona probabilmente ; ma occasione che si riduce 
alla terza di quelle dette, all' occasione di una partizione di 
Stall. 

14. Ne sorgera probabilmente niun'altra simile. Niun'al-
tra partizione, niun' aura caduta, niuna gran successione non 
6 a prevedersi in Europa ; se mai sorgesse, ella sarebbe re-
golata dalla presente civilta; sarebbe ridotta a quistione di-
plomatica od interna, non sarebbe grande occasione per noi. 
E quindi senza rigettarne niun' altra se mai venisse, e tenen-
doci anzi apparecchiati a tulle, fermiamoci a quella che ci 
par la pii probabile fra le favorevoli, la phi favorevole fra 
le probabili, la piti promettitrice d' ogni maniera. 
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CAPO NONO. 
L' EVESTDALITA PI* PROMETTITRICE. 

1 Eliminate to spent= the ci pain vane, noi accedismo a quelle no ci pain buone. — 
2. Grime dei due fatti, della cadets dell'Imperio °Unlace , e dells mulazioni the no 
avverranno. — 3. Venn beae da Alessandro Imperatore. — A. Obiesioni, serapoll. — 
5. Incest sone 11 tempo a il me& in the a' adempiranno. —13. Ma curio, non pub essere 
interest,' della Cristinilk the s' ademplano sotto it protettorato rano. — 7. Nb colic aea-
liens d' an noon imperio mistime,. I.- 8. B interns' cite is seignior parte dells provincio 
turce-earopee mug in smelliest forma ad Austria. — 9. B interesse d'Austria.-10. B di 
Sammie butts. —41. 13 di Francis. —43. E el' Inghillerra. - O. B di Russia dean. — 
1A. Ma naturalmenle e sopratalto 4: Italia. 

Es gibt keine Prophetee mehr. Die Watauga, 
welsh. unser. besehrtenkla Zeit gebiert, 
190e1Sell etch, ob Mengel an geetUicher 
Inspiration, Are Rondo ins signer An-
schanung holen: and nicht ant, den Unica 
der Hand, nicht nos dea Konjuncturen der 
Sterne Innen tie fender des Schicksal der 
Menstlien weissagen, soodero sus der Rent. 
nine seines jelsigen Zustandes, and seiner 
bisherigen Geschiclite. 

Orsterreich wed damn Zukunft,s. 443. 

1. Ed ora, d' eliminazione in eliminazione noi siamo 
giunti finalmente ad una che ci pare eventualita, speranza 
buona. Terminata la parte ingrata dell' assunto nostro, noi 
entriamo nella pia liela, ma forse pia difficile. Facile e sem-
pre it distruggere, difficile it riedificare ; facile it dimostrare 
gli errori altrui, difficile it non cadere in nuovi, e talora peg-
giori ; facile la parte negativa, difficile la positiva d' ogni 
scienza, d' ogni studio. Facile ci fu 1' accennare che non sono 
probabili ne desiderabili no il regno d' Italia, nazionale o 
straniero, ne le repubbliche, ne niuno ordinamento, insom-
ma, che non sia progresso de' presenti ; ne probabile la con-
federazione stessa finch' e tra noi lo straniero. E facile it 
dimostrare che l'impresa di liberarcene, durata gill tredici se-
coli, non pub nel futuro prevedibile compiersi no per unioni 
spontanee di principi, ne per ispontanee sollevazioni di po-
poli, ne per chiamate no per alleanze di altri stranieri, senza 
qualche buona occasione ; e che non sono tali poi niuna con-
flagrazione democratica, niun tenIativo di monarchia uni-
versate, niuna successions o caduta di regni, se non una.— 
Ma ora, mutato ufficioi  abbiamo a dimostrare che questa e 
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veramente occasione e speranza buona ; e qui sta la dim-
colta. Abbiamo contro a noi i nostri stessi leggitori che dispo-
nemmo al dubbio fin qui; abbiamo in particolare tutti coloro 
di cui dicemmo sogni le speranze, e che saran disposti a dir 
pur sogni le nostre; 1  ed abbiamo pia che mai gli uomini 
pratici, indispOsti dalle utopie fatte e rifatte sulla divisione 
dell' Imperio ottomano. N§ ci varrebbero proteste. Non pub 
valere se non la nostra attenzionb a tenerci anche qui ne' 
litniti del prevedibile. Se cosi faremo, e se, fra' primi a trattar 
dall' aspen° italiano l'assunto tanto4rattato altrove,' noi riu-
sciremo a fermarvi 1' attenzione di coloro che hanno in mano 
i nostri destini, l' opera presente non sara del tulle perduta. 
E se in cosi arduo argomenlo not pure erreremo , essi gin-
dichino, essi ci correggano, ma ci ascoltino ; ovvero anche 
senza ascoltarci altrimenti, vogliano pensare essi a questa 
che, qualunque sia , e pur la meno improbabile e la meno 
sfavorevole delle occasioni ; a questa che, mat apparecchiata 
o mal usata, non ci lascerebbe forge se non it dovere del per-
severare senza sperare. 

2. L' eventuality di che trattiamo consta di due fatti: la 
caduta dell'Imperio ottomano, e la mutazione che ne avverra 
nella Cristianita. — A dimostrare la probability del primo, 
non mi par necessario ne far nun lungs scoria della deca- 

i Cost mi avvenne ; la mia speranza sull'eventualith pi0 promettitrice 
mi fu rimprovorata come sogno dagli uni non senza amarezza , e II lascio ; 
da altri non Emilia sale e lepidezza , e ne fo partecipi i leggitorl. Anche in 
materia grave put) aver luogo una volts la celia. Ecco dunque un Epi-
gramma : 

Italia mie , non 6, si io scorgo it sem, 
Di chi 1' offend, it dirensor men fere. 
Grida it Gioberli, che Cu se,  use rape 
Se Intla non ti dai in branio al page ; 
13 it Who grids : dot Tedescht lurchi 
Libenr non Ii poosono che i Twat. 

Forse it Giobertl ed io potremmo dire di non aver detto precisamente co-
si. Ma per cella non mi par cattiva ; a chi si mettesse a rispondere alto in-
terpretazioni stirate anche cui serio, non la finirebbo mai pill. Sappiam do-
nare hone t'eniam, senza domandarla a vicenda per noi. 

(Note della second(' edizione.) 
, Vedi G. R. Marocchetti , Independence de !Italie, Paris 1830,—che e 

ristampa ed ampliazione d' un eltro scritto pubblicato fln dal 1826. L' au-
tore mi par cadere net solito vizio de' particolari troppo minuti ; ma, tolti 
questi e parecchie differenze di opinioni generali , io ho Is Fortuna d' in-
contrarmi sovente con questo scritto, che non conoscevo quando scrissi io. 
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denza maomettana in generale e della ottomana in parlico-
tare, ne fermarmi a spiegare la gran differenza che 6 fra 
queste decadenze vere e quelle apparenti cristiane. Le due 
civilta maomettana e cristiana si trovarono 1' una e 1' altra 
in presenza, giovane la maomettana, vecchia gia la cristiana, 
or sono phi di mill' anni alla batlaglia di Poitiers. E vitto-
riosa la cristiana crebbe quindi Ono alla onnipotenza pre-
sente; mentre la vinta si-ferme allora, e decadde poi Eno 
alla presente impotenza. Era naturale : questa non ebbe n6 
avra mai i rimedi della civilla cristiana ; non 	quello pri- 
mario della incorruttibile religione, non quelli che ne ven-
gono della virtu, della operosita ringiovanite, ora in lotto it 
corpo, ora in alcune parti della Cristianita. La decadenza 
ottomana o turca in particolare, incomincib dalla presa stessa 
di Costantinopoli, dallo stanziamento della gente ottomana 
in quella sede costante di corruzioni ; continuo cella scon-
fitta di Lepanto, e a poco a poco colle respinte da tante 
provincie europee ed affricane ; e dura cosi da quattro secoli. 
S' adduce, 6 vero, l' esempio dell' Impede greco, it quale 
dub cadente dodici secoli nella medesima Coslantinopoli, e 
se ne deduce che-1' ottoman° vi pub durare altrettanti. Ma 
l' Imperio greco non era circondato, assalito, battik) in ro-
vina se non da genti piccole e pia barbare che non esso ; 
l' Imperio ottomano 6 ora battuto di fuori da nazioni pia 
grandi e molto piii incivilite che non esso ; ed 6 travagliato 
addentro e corroso da genti anch' esse pia incivilite, che 
han bisogno di liberarsi per isvolgere la liberty. Del resto, 
tutte queste comparazioni, nelle quali 6 difficile tener conto 
di tulle le somiglianze e differenze, soglion portar pia con-
vincimento nelle menti solitarie e meditatrici che non in 
quelle degli uomini politici, pressati 	dalla pratica. Ma ba- 
stano a questi oramai gli eventi quotidiani per tener indubi-
labile la caduta, irremediabile I' infermita dell' Imperio otto-
mano. Molti e vari rimedi furono tentati o si tentano ogni 
di ; ma sempre invano. Furono eglino tentati sinceramente? 
Non imports. La mala riuscita dimostra o 1' inefficacia de' ri-
medi, o 1' insincerity de° rimedianti, o 1' irremediabilia del- 
l' infermo, 	o tutti insieme questi malanni ; e it pronostico 
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riman to stesso. Non 6 confessato negli atti pubblici diplo-
matici , ne nei pubblici dibattimenti parlpmentari cristiani. 
E naturale, e lino a on certo punto convenience. La civilta 
pubblica si a imposti all' incirca i medesimi doveri, the Ia 
privata. Le nazioni crisliane stanno al lett° di mode del-
l' Imperio ottomano a guisa di medici, o piuttosto d' eredi, 
i quail non vi parlano della morte ne del retaggio: Ma ne 
parla it pubblico; e Canto pia, quaint° pin s' appressa it fine, 
ed 6 pin grande it retaggio. Fe una vera commedia udire i 
medici—eredi dirsi via via : proviamo questo rimedio ancora, 
o quest' altro ; cercando ingannarsi a vicenda, per rimaner 
ciascuno solo o con pochi all' ultima cora, ed alle prime 
spoglie. Se non the, durando troppo la commedia, pare che 
se ne siano stancati essi stessi; e guardatisi in viso e ri-
dendone tacitamente, lascino ora fare it suo con° alla ago-
nia , tenendosi convenientemente da parte, ed apparecchiati. 

3. Pin sincere, pia ardito, pin grande d' ogni maniera 
fu gia Alessandro, imperator delle Russie ; it quale tre volts 
profess° vedere, non solamente it primo fatto della caduta 
ottomana, ma par it secondo delle mutazioni che ne ver-
rebbero senza fallo all' intiera Cristianita. Due voile final-
mente ne' suoi giorni pin belli, in quei giorni sereni, quando, 
difesa ammirabilmente 1' indipendenza della patria sua, am-
mirabilmente rivendicata Pindipendenza d'Europa, egli avea 
riposta in pace Ia Cristianita, ei vide subito, e primo, che 
era pur necessario dare nna grande operosita alla Cristianita 
pacificata, on grande scopo a questa operosita; e vide to 
scopo dover essere l' Oriente. E questo fu gran mente, senza 
dubbio ; ma'fir pin, fu gran cuore, l' avere, esso autocrate di 
tulle le Russie, esso nipote di Caterina e pronipote di Pie-
tro, chiamata a parte di quel pensiero e quell' opera gia so-
lamente russa, l' intiera Cristianita. E ch' egli volesse cosi 
fare 6 evidente ad ogni spregiudicato da quel trattato supple-
inentare degli altri del VHS, ch' egli Alessandro fete firmare 
e chiamare della Santa Alleanza; non importando che coloro 
the it firmarono con lui, ed egli stesso poi, ne mutarono le 
tendenze, lo scopo, l'essenza. Alessandro rientrato nella sua 
patria, tante meno incivilita che non lui, Alessandro mutabile 
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per nature , mutato dagli eventi , non fu pia 1' Alessandro 
protettore della civilta cristiana, ed innalzatosi ad una in-
telligenza di essa cui non arrive forse nessun principe del 
tempo suo. 

Ma intanto la civilly cristiana prosegui da se 1' opera 
ben preveduta. La prosegui per quell' intima ed invincibile 
operosita che e nature sua; la prpsegui per le spinte stesse 
dale e non pollute ritirare-  da Alessandro; la prosegul per le 
ambizioni russe un momento generose, poi di nuovo ristret-
te ; e la prosegul principrimente per conseguenza inevitabile 
delle 	conquiste 	inglesi nell' Oriente ulteriore. 	Soggiogato 
questo anti Cristianita, non era possibile che ella si fermasse 
per via ; o piuttosto, arrivata gia ad nna parte lontana della 
via, non era pie possibile che ella non tentasse aprirsi it 
tratto intermedio. Ginnie gia all' Oriente ulteriore, ella non 
poteva non aprirsi it citeriore, il Levante. Ed apertoselo in 
vari modi, per vari aditi, vi si precipite , ne shwa, ne ri-
tort* se Ii allarge ; ondeche 6 ora una fiumana, una innon-
dazione, che niuna potenza umana pub frenare, niuna umana 
cecita negare. — E lodiamone la Provvidenza, quanti siamo 
a non chiuder gli occhi ai benefizi di lei : 	a quella diffu- 
sione della Cristianita, che sera quando che sia seguita da 
quella del Cristianesimo. E la lodino anche coloro che van-
tan nome di uomini positivi. Positivamente, questa gran dif-
fusione, questo quasi trasporto ad Oriente 6 quello che occupy 
ed occupera per molti anni e .forse secoli 	quelle che altri- 
menti sarebber paci oziose ; che sazia e saziera I' operosita; 
che contenta e conteutere gl' interessi, anche materiali, 	di 
tulle le nazioni europee. Calunnisi it gran movimenlo, ri-
ducasi da opera provvidenziale a industriale ; neghisi o ri-
ducasi ii motore, mutisi nome a chi si muove. II risullato 
riman lo stesso ; e not diciamo : eppur si muove. 

4. Ma, i due fatti oramai certi della cedilla ottomans e 
del movimento cristiano all' Oriente sono eglino legittimi 7 
Lo scrupolo si propone sovente da tali che non ne mostran 
guari poi in for opere ; da tali che non ne hanno nel solle-
vare popoli contra governi, o governi contra popoli ; nel sa-
grificar le generazioni presenti a' loro sogni sul futuro o dal 
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passato ; da tali che accumulando tulle le legittimita, tutti i 
diritti in se soli, se son popolo, metton fuor di legge i 
principi e chiunque dicono non popolo; e se son principi, ii 
popolo e chiunque non 6 principe. Costoro compiangono, 
gli uni la civilta, gli altri la legittimita turca. Ma noi non 
sappiamo veder cola ne buona civilta, ne legittimiti, per 
vero dire. Non buona civilta , che non ci par tale nessuna 
oramai se non la cristiana ; non alegittimita, Ia quale non 
sappiam vedere nella dominazione d' una genie rimasta stra-
niera, sovrapposta all' antiche phi legittime e pin numerose, 
barbara, despotica. E noi veggiamo anzi nelle popolazioni 
cristiane diritti motto probabili di liberarsi da quella veris-
sima tirannia ; diritti e talor doveri negli Stati cristiani di 
aiutare i sozi di religione e di civilta; diritto e dovere nella 
civilta e net Cristianesimo ,di estendersi. E questi diritti e 
questi doveri, noi If veggiamo riconosciuti da gran tempo da 
mai teologi, filosofi ed uomini di Stato, egualniente; da' 
teologi che da Gregorio VII ed Urbane II in qua solleva-
rono Ia Cristianita non solo alle difese, ma all' offese con-
tro a' Maomettani ; da' filosofi che spingono innanzi la ci-
villa nostra, e le debbon quindi concedere le conquiste suite 
civilta minori ed inconvertibili ; dagli uomini di State, che 
veggiamo avanzarsi e fermarsi secondo le convenienze de' 
propri Stall, ma non mai finora per nessuno di questi scru-
poll. —Ancora, quanto a certo altro scrupolo del non inter-
venire, parmi che dacche fa posto, ei non sia stale seguito 
gnarl, se non quando (erne a conto seguirlo ; cioe negli af-
fad interni delle nazioni cristiane, dove fu scoperto che que- 
ste s' assestano motto piii presto e meglio 	senza interven- 
zioni. Ma cella nazione turca non 6 ii case; che, intervenendo 
o no, sempre avverra la caduta di lei; e non intervenendo, 
si lascerebbero cadere con essa e spegnersi le nazioni cri-
stiane implicate in essa. Ondeche, diritto e fatto, litho chiama 
le intervenzioni ; le quali, se non sieno false, non traditrici, 
se facciansi anzi apertamente e fortemente, possono in molti 
casi essere legittime, in molti necessarie e di stretto dovere. 
— Finalmente, e per lord una volta tutti gli scrupoli, si al-
lega da alcuni it tristo esempio della divisione di Polonia. 
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Ma in,nome della verita, qual somma, qual total differenza I 
La .nazione polacca era, 6 nazione cristiana ; e cosi dunque 
di quelle che non debbono farsi, non possono farsi perire. Ed 
in fatto; divisa, oppressa, dispersa come nessuna mai, 6 ella 
perita ? 0 non anzi forse progredita in virtu, in pradenza? E 
i suoi tre rottami non sono eglino piaghe in corpo alle tre 
potenze che se li aggiunsero ? e pia a ciascuna, secondo che 
pill voile distruggere la indestruttibile nazionalita? Air incon-
tro: chi pub sognare d' una nazionalita turca risorgente mai, 
quando fosse dispersa? o chi paragonare 1' immanita di aver 
voluto spegnere una nazione cristiana, alla necessity di Ia-
sciare spegnersi spontaneamente una maomettana, o pint-
tosto al prevedere ch' ella si spegnerb, al raccorne le spoglie 
quando sara spenla ? — Del resto, tutti questi son discorsi 
inutili. Dei due fatti che not consideriamo , it primo, la ca-
dula, non pub esser n6 legittimo ne illegittimo, n6 oggetto 
di scrupoli alla Cristianiti ; 6 fatto estrinseco ad essa, che si 
compie senz' essa. Non pub esser questione se non dell' oc-
caper 1' una civilly le regioni abbandonate dell' altra, del-
l' usufruttuar le rovine, del raccor 1' eredita lasciata vacua. E 
questa stessa questione seconda 6 poi gia decisa dal fatto. 
Le spoglie son gill incominciate a dividersi. Russia n' ha gib 
raccolte parecchie, incorporandosi le sponde settentrionali 
ed orientali del Mar Nero, e prendendo i tre protettorati di 
Moldavia, Valachia e Servia nel cuore stesso dell' Itnperio. 
Grecia 6 tin' altra di tali spoglie, ed Algeri un' altra. Tunisi 
edEgitto, poco meno. Altro che scrupoli ! not ne siam fun-
gi ; non n' 6 pin tempo. Smembrato, screditato, infiacchito, 
uno Slat° non 6 pin conservabile. La questione 6 state decisa 
quando s' in comincib lo smembramento ; e nuovamente ad 
ogni volta che si continuo. La inarrestabile civilly cristiana 
la decide ; o piuttosto la Provvidenza, destinando questi po-
poli asiatici, come gill gli americani, a ritirarsi e forse spe-
gnersi a poco a poco, lasciando luogo alle generazioni cri-
stiane.E ingiustizia ? Ma chi l' osa dire? Sarebbe della Prov-
videnza ; qui come altrove. Diciamo meglio : 6 uno di que' 
misteri i quail sono necessariamente nella storia come in 
tulle le scienze umane : perche queste non arrivano al non 
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mister° &Ile cose sopraumane frammiste. La civilta progre-
dita pub bensi addolcire i mezzi; evitar le ingiustizie parziali, 
salver qualche popolazione men restia : ma quanto a fermare 
la Provvidenza o fermar se, figlia di quella, la civilta cri-
stiana non vuole e not pub. E se taluno venisse a dirci ch'ella 
it vuole, it pub, oil fa, not risponderemmo tuttora : eppur si 
muove. 	 3 

B. Ma lasciamo una volta Pprolegomeni ; totniamo ai 
due fatti, pib che probabili, iniziati: che l'Imperio ottomano 
cade, e che la Cristianita sottentra .e sottentrera, quandoches-
sia,,comechessia. E cerchiamo questo quando e questo come, 
it tempo e it modo. Ma del tempo non dimenticbiamo, che 6 
ii maggiore de' secreti riservatisi della Provvidenza in tutti 
gli eventi umani futuri. Molti sono prevedibili, anzi certi, 
ma di che resta incertissimo it tempo. Quando Gregorio VII 
ideb primo on' invasione della Cristianita sull'Islamismo, ei 
non la pole ideare se non prevedendole un buon fine, e pre-
vide bene.Ma s'ei prevideche avverrebbe in tanti anni o seco-
li, ei previde male. Quando dopo sette secoli e pill, Alessandro 
imperatore ideb nuovamente tale invasione, ei previde con 
molta pit) probability it fine pie prossimo ; ma s' ei previde 
un'epoca vicina, ei previde pur male; non poteva prevedere 
ne la propria incostanza , ne le distrazioni proprie e della 
nazioni cristiane in interessi minori, ne le aileanze parziali 
e variabili che succederebbero a quella universale ideata da 
lui. La descrizione di queste alleanze sara on di uno dei pia 
singolari episodii della storia diplomatica. Ora sarebbe pre-
mature, quando n' avessimo luogo. E bastera quindi 'accen-
nare l' unione che si mantenne alcuni anni , quasi reliquia 
della santa alleanza, tra Russia, Inghilterra e Francia; e l'in-
dipendenza della Grecia che ne risultb, quasi arra d' acqui-
sti futuri alla Cristianita. Poi, Russian Frannie unite innatu-
ralmente : e frutti tuttavia della male unione, gli acquisti 
russi sul Mar Nero, 1' acquisto francese d'Algeri: nuove er-
re. Poi Frannie ed Inghilterra unite motto pin naturalmente, 
tzna con sospetti reciproci, e maggiori, come snide, per parte 
della potenza che era in minor fortuna ; onde it gran rifiuto 
di rompere i Dardanelli , che ritardb chi sa di quanto tempo 
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lo scioglimento della questione. E quindi l' unione pin inna-
turale, pin feconda. di sospetti, pin infeconda di yeti risul-
tati, pin breve che niun' altra, tra Russia ed Inghilterra. E 
finalmente Austria entrata in mezzo a fermar tutto, a met-
ier tutti d' accordo net far nulla per ora; ma siamo giusti, 
pro come contro ai nostri avversari. Questo ritardo operate 
dall' Austria fu gran beneficio ally Cristianita , al genere 
umano 	tutto intiero , 	all' 2talia in particolare; perche con 
que' sospetti che duravano tra Francia ed Inghilterra , e le 
occupazioni indiane e cinesi di questa, era impossibile al-
lora quell' unione delle due con essa Austria, quel triumvi-
rato , onde solo pub venire qualunque buono scioglimento. 
Ondechb, se si conceda ad un osservator solitario'il class& 
care le azioni d'uno degli uomini di State che ne adempie 
pia ne' nostri tempi, io direi ch' egli non ne adempisse niuna 
mai, le cui conseguenze sieno per essere pin durevoli o pin 
fetid, niuna quindi che meriti rimanere a tui pin gloriosa , 
fin ora. Cosi, mutate ora le posizioni, gli interessi, le possi-
bility universali , e le proprie sue, ei ne adempisse ancor 
una, la quale soverchierebbe in vera e durevole utility , e 
percib in gloria , tulle le adempiute , non solamente da lui, 
ma da tutti gli uomini di State dell' eta sua! Ad ogni modo 
quanto all' Italia, qual che abbia ad esser it profitto che sa-
prem trarne un giorno dalla grande occasione, certo 6 che 
non eravam pronti in quesli anni scorsi a trarne nessano. 
Ma ora, la Cristianita si trova in un intervallo di riposo tra 
fatti e fatti; si trova meglio che non fu 	da trent' anni in 
qua, riunita in una quasi alleanza, o men disunita. Quindi 
e momento favorevole ad esaminar la questione. Approfit-
tiamone anche noi, per cercare non it tempo assoluto del 
termine, ma quell° relalivo, dico it tempo che durera inco-
minciata che sia la gran mutazione. I tempi di mutazioni o 
rivoluzioni sono sempre pericolosi. e dolorosi; ed incomin-
ciati che sono, quanto pin s' abbreviano, tante 6 meglio.Ma 
ei si pub osservare in ogni storia, e dedur da ogni ragione, 
che le rivoluzioni non sogliono finire, se non quando si sono 
salisfatti gli interessi yeti di color° the le incominciarono; 
tantoch6 si potrebbe 	dire che le brevity delle 	rivoluzioni 
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stanno in ragione diretta di questa satisfazione. E lasciando 
gli esempi che s' affollerebbero qui, e venendo al fatto no-
stro, facile 6 vedere fin d' ora: che qual che sia per essere 
it di della cadula ottomana, se le nazioni cristiane si move-
ranno secondo gl' interessi universali della Cristianita , che 
6 quanto dire gl' interessi ben intesi di ciascuna , la muta-
zione fatta cosi non avr4 bisogno di rifarsi, sara pia breve, 
pia facile, men pericolosa e men dolorosa ; e che all' incon-
tro , se ognuno lira dalla parte sua, senza rispetto degli in-
teressi altrui, e con mancante intelligenza de' propri, la mu-
tazione fatta non potra non rifarsi, una, due, o molte voile, 
e durera ed occupera male per secoli e secoli I' operosita , i 
dolori della Cristianita. Noi siamo in una eta, non ostanti le 
grandi differenze, simile in do a quella , quando le genii 
germaniche precipitarono suit' Impede romano. Non intese-
si, non potutesi intendere (chi) non era proprio di tal civil-
ta), strapparono ciascuna un pezzo della gran preda , e poi 
sel disputarono fra due, fra tre; e tutti i pezzi passarono di 
zanna in zanna, finche non cess6 per stanchezza lo strazio 
reciproco ; e cesso , osservisi hene , colle divisioni naturali , 
inalterabili del territorio europeo. Sara egli tat esempio di 
tali barbari imitate ora da una civilly cosi progredita, come 
si vanta ed 6 la presente? Sembra potersi sperare 1' oppo-
sto. — Del resto, io prego non mi si faccia forse pia spe-
rante, pia utopista, che non sono. Certo, sarebbe desiderabile 
an trattato di alleanza che provvedesse a tutti i casi; ma que-
sto nol dico probabile, ne forse possibile. I casi sono troppi ; 
e suddividendosi ciascuno in parecchi, le combinazioni di 
essi diventano incalcolabili. L'accordo non pub venir da on 
trattato, universale, ma forse da uno tra due o Ire o quattro 
delle potenze pia similmente interessate; e intent°, e ad ogni 
modo, dall'opinione universale de' principi, degli uomini di 
Stato, degli uomini politici di tutta la Cristianita. NO questo 
poi 6 impossibile nelle condizioni presenti di civilta, di pub-
blicita. E quindi sarebbe motto desiderabile, the 1' assuntosi 
trattasse apertamente ne' pubblici parlamenti da uno di due-
gli uomini che, aggiungendo all' autorita delle ragioni I' au-
torita del proprio norae , possono soli riunire i loro pad in 
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una opinione universale. Ma questo 6 difficile per ora, come 
accennammo. L' argomento non pub esser trattato pubblica-
mente e convenientemente ne in tali luoghi ne da niuno di 
quegli.uomini di pratica ai quali not t' abbandoneremmo vo-
lentieri. E poiche cosi 6, e non abbiamo a chi riferirci, ei 
ci C forza esaurir noi da noi anche questa parte inevitabile 
del nostro assunto. Forse, contro al dir degli isolatori d'ogni 
sorta, noi troveremo che gliinteressi italiani non sono altro 
che gl' interessi di Lulli. Ma ei si put') intanto asserire, ch'essi 
ne dipendono almeno; che to studio delle speranze nostre, 
o si riduce a quelb o s'implica in quello di quegi' interessi 
universati. 

6. E egli interesse della Cristianita Cho si compia Ia li-
berazione parziale delle provincie ottomane, passando I' una 
dopo l' altra sotto la protezione russa? Quesla 6 senza dubbio 
Ia prima questione da porsi ; perche s' aggira su un fatto 
presente e pressante. Moldavia, Valachia e Servia son gia 
passate sotto a quel gran protettorato ; 	Grecia 	sotto quel 
medesimo mat equilibrato da due altri; ' ondeche gia non 
rimangono, se non le quattro altre provincie ; Bulgaria, che 
dicesi gia apparecchiata, Bosnia, che si dispone al medesi-
mo passaggio, Albania, e finalmento Costantinopoli. Ma po-
gniamo che queste quattro non passate ancora, passassero, 
grazie agli sforzi della diplomazia, come Grecia, sotto a 
qualche protezione complessiva; che 	sari, che diventerit 
questa, daccanto o frammezzo a'protettorati puramente rus-
si? Che, in nome del buon senso e dello sperimento, se non 
un nido, un vespaio di difficolta , di contese, di guerre, d'in-
vasioni, di miserie locali, e di misorie di tutta la Cristianifh, 

' Qui piii che altrove poche settimane corse dacche io scriveva, reca-
rono mutazioni importanti. — E vorrebbesi pure supporre che non si mu-
tasse pin I — Qual 6 utopia? 11 supporre una subitana immobilite in mezzo 
a un moto continuante finora ; o it prevedere e discuter it moto probabile? 

(Nola della prima edizione.) 
E pochi altri mesi corsi recarono mutazioni anche piu importanti. L'es-

sere lassata definitivamente Grecia a un governo deliberativo, nazionale 
e pub1lico , a fatto fecondo di conseguenze; non solamente perche ridurrIt 
forse it votettorato da triplice a duplice, ma perche ad ogni modo la li-
beak e laoubblicitlt son pessime vicine ad ogni dominazione straniera. 

(Nola della seconda edizione.) 
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per anni ed anni e forse secoli? Non par possibile, che una 
generazione civile, forte, previdente, e che dovrebb' essere 
provvida come la nostra, apparecchi tal destino alle genera-
zioni venture. Cosi si e facto per vero dire lino a ieri , cosi 
si fa oggi ; perciocche sono di ieri o d' oggi le untie prepo- 
tenze russe nella Servia, 	la continuazione di questo modo 
di protettorati semplici o9complessi. Ma non é poi possibile, 
che non venga dalla continuazidne stessa qualche maggior 
prepotenza, qualche intollerabile usurpazione, per parte del 
protettore principalissituo, la quale desti finalmente l'atten-
zione universals. E allora qualche alleanza si fara, qualche 
modo si trovera senza dubbio di fermare , od anche di far 
indietreggiare l' invasion° russa. Questa 6 la sola che si fac-
cia al presente; e quindi ella pare sola probabile, sola possi-
bile ai veggenti poco Ionian°. Ma ella non pub essere se non 
un modo transitorio, non pub di niuna maniera essere modo 
ultimo e definitivo della gran mutazione ; ella lascia intiera 
la questione di cid in die debba accordarsi un giorno o Val-
tro, a che tendere al pia presto la Cristianita. 

'I. Quest' interesse ultimo sarebb' egli che s'innalzi suite 
rovine dell' lmperio ottoman° un Imperio qualunque crislia-
no? — Ma cid sarebbe porre uno State debole per novita in 
luogo d' uno debole per vecchiezza ; sarebbe impacciarsi della 
tutela di quello Stato cristia'no, come s' 6 impacciati ora di 
quella del mussulmano; sarebbe un' altra mutazione transi-
toria. Lo sperimento dello Stato greco 6 conchiudente. Un 
imperio greco a Cosjantinopoli non sarebbe se non un in-
grandimento del regno greco presente. Ne , per passar que-
sto da regno a imperio, o per fondarsene uno simile, avreb-
bonsi condizioni diverse. Le genti state lungamente serve 
possono bensi ricevere 1' indipendenza e la liberta, ma non 
la sapienza o la potenza di ben usarne. II nuovo Stato cri-
stiano sarebbe, or russo, or austriaco, or francese, or ingle-
se , come sono 1' ottomano e it greco presenti ; e potrebbe 
bene essere quindi accresciula la dignita, ma non la bran-
quillita, non it buon ordine della Cristianita. Le stesse genti 
cosi 	raccolte a forza non ne vantaggerebbero 	guari. 	Le 
schiatte, le religioni diverse vi 	ugnerebbero

f 
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poggiandosi ciascuna all' una o all' altra delle schiatte e delle 
religioni europee, nutrirebbero, accrescerebbero piu die mai 
Ia propria e I' altrui confusione. Evidentemente dunque , un 
nuovo imperio greco sarebbe conlrario all' interesse univer- 
sale della Cristianita. Ma non 	ce ne inquietiamo: pin evi- 
dentemente ancora egli sarebbe contrario all' ambizione di 
parecchie nazioni cristiane. OndecNe, insomnia, o per la ra-
gione buona o per Ia cattiva, anche queslo modo di muta-
zione non par deslinato ad effettuarsi, ed anche meno a du-
rare ; non sarebbe in ogni caso se non un modo transitorio 
ancor esso. — E di nuovo rimane intiera la questione deli-
nitiva. 

8. Un giorno o 	1' altrO, in an modo o nell' altro , sara 
forza probabilmente lornare all' idea semplice e primitiva , 
della partizione intiera o poco meno che intiera dell' Impe-
rio °Romano in provincie delle nazioni presenti cristiane. E 
del resto, pogniamo che si sparlisse non in provincie, ma in 
protettorati cristiani ; Ia questione riman 	la stessa: 	fra chi 
si spartiranno? — Ora, non sono limitrofi all' limped° otto-
mano cadente, non possono prendere parte diretta alle spo-
glie europee, se non due polenze cristiane, Austria e Russia. 
E quindi, quando si venga all' inevitabile divisione delle pro-
vincie o de' protettorati, ella non potra farsi se non tra Rus-
sia ed Austria ; ludo ci6 che non diventera in qualunque 
modo russo, diventera in qualunque modo austriaco; tulle 
cid che non diventera austriaco , diventera russo. Le ambi-
guita dureranno anni, secoli ; ma cesseranno all'ultimo, per 
lasciar luogo a que' fatti semplici e naturali, che sono come 
le constanti della sloria. E venutosi a cid, che le spoglie ot-
tomane europee diventino in qualunque modo accrescimento 
russo od austriaco, io lo domando poi a qualunque uomo 
italiano , francese , inglese , tedesco , spagnuolo , od anche 
russo spregiudicato: 	qnale pad essere l' interesse cristiano 
maggiore? Che s' accresca la Russia? ovvero ('Austria? Che 
s' accresca di (ant°, e si porti a mezzodi ed occident° quel-
l' imperio cosi oltrepotente gia, cosi ambizioso , cosi affet-
tante preponderanza universale, come 0 Russia? Ovvero che 
s!accresca un ilnuetrio tanto meno potence, Canto meno (salvo 

t.y4.ivee 
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in Italia) prepotente, cosi poco ambizioso di couquiste , che 
indugia quelle slesse che le sono inevilabili, come Austria?— 
Che si lascino le bocche del Danubio a chi non ne ha ne 
pud aver mai it corso germanico, a chi non v' ha no puo 
avere interesse se non di chinderlo? che si sottomettano 
al capriccio russo tutu i progressi commerciali della Ger-
mania? Ovvero, che si diano quelle bocche, e it corso in-
feriore di quella gran comunicazione germanica ed euro- 
pea , 	a 	chi 	ha 	gia 	tutto 	it 	corso 	superiore , 	a 	chi 	ha 
interesse a trarne lotto it profitto possibile per se, e per 
altrui? — Che si aggiungano per contrafforte alle chime del 
Danubio le chiuse del Mar Nero , e si faccia di questo on 
lago, una darsena, un dock russo, dove s' esercitino e pro-
grediscano tranquille le armate navali di quella potenza, per 
iscendere in poco pin d' on di nel Mediterraneo, e cadere in 
tre sul gran passaggio orientate di Alessandria e di Suez, e 
in dodici o quindici so qualunque aura stazione navale ;re-
m , austriaca , italiana, inglese, francese o spagnuola? Ov-
vero, che solloposti Bosforo e Dardanelli insieme colla costa 
occidentale ad Austria, non solo si confermi l' utile che ver-
rebbe alla Cristianita dall' aperture del Danubio , ma si di-
vida cosi il Mar Nero tra due grandi polenze, non si lasci 
esser lago di nessuna esclusivamente, non occasione ed aiuto 
ad antler niun imperio nel Mediterraneo? — E, che si la-
scino poi tutu questi accrescimenti ad una potenza, la quale 
non avrehbe se non un compenso occidentale da dare, ma 
che non vuole e dichiara non volerlo dare? Ovvero che si 
concedano ad una, la quale ha compensi numerosi a dare 
ad Ouest, a Sud-Ouest, a Nord-Ouest; e la quale per esempi 
antichi e moderazione presente si deve credere disposta a 
que' cambiamenti di territori a che ella s' adatte sempre?— 
E mi si rinfacci pure, ch' io fo gl' interessi italiani , deside-
rando tali compensi. Certo si, di' io li fo. Ne scrivo di tutto 
cid se non appunto, perchd tutto cid fa gl' interessi italiani. 
Ma non ne scriverei, se non li credessi insieme italiani ed 
universali ; so non credessi che abbiano a parer tali a qua-
lunque sincero leggitor mio, italiano o straniero. Certo, 6 in-
teresse Hallam), ma 6 pur universale cristiano che s' accre- 
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sca Austria; Austria sola od almeno principalmente, Austria 
direttamente facendo provincie sue, o almeno indirettamente 
facendo 	protettorati suoi, delle spoglie europee ottomane ; 
perche non é destinazione durevole di quelle spoglie se non 
questa ; perche Austria, salvaguardia e palladio d' Europa 
per it presente , sara tale motto pill per l' avvenire; perche 
tulle l' esitazioni, tutti i rilardi succeduti fin qui nello solo-
glimento della gran queslione, non .sorsero se non dall' esi-
tare dell'Austria stessa ; e perche, secondoche durerfr o ces-
stra quest' esitazione, durera a dann o o finira a pro di tutti 
la gran rivoluzione orientate. — lo son lontano dagl' Italiani 
pregiudicati, gretti, odiatori ed isolanti. Ma tant' 6 ch' io Ii 
abbandoni del tutto. Essi avranno da gran tempo gia abban-
donato me e it mio libro. 

9. Ma passiamo dagli interessi generali della Cristianita 
a quelli particolari d' ognuna della potenze cristiane. E pri-
ma cerchiamo: se lutto 66 the abbiam dello in favor d'Au-
stria sia veramente interesse austriaco? E se, quando sia , 
cesseranno pure le esitazioni austriache? — Andiamo adagio. 
Sono due questioni differenti. Rischiariamole, se sia possibile 
l' una, poi l' altra. — Che sia interesse vero dell' Austria it 
trasporlare la propria potenza principalmente sul Danubio , 
6 riconosciuto da molti e buoni, s' io non m'inganni , di 
quella code, di quella cancelleria, di quell' aristocrazia vient 
nese, la quale non 6 solamente motto nobile e molto ele-
gante, ma molto civile, ed anche cotta ; ed 6 riconosciuto 
principalmente dali' aristocrazia e da tutta la nazione unga-
rese. E fu riconosciuto da gran tempo , fu progetto di quel 
principe Eugenio di Savoia, the rimane soma dubbio uno 
de' maggiori uomini di Stale di quella monarchia. ' La quale 

' Citiamo tin' altra autorith, un politico mono puro , ma non mono 
previdente elm it principe Eugenio. Quando Napoleons dopo Ulm ed 
Austerlitz ebbe in mane i destini dell' Austria, Talleyrand , ;meant ministro 
dee afTari esteri a consigliero principal° di lui, gli consiglio di spogliarla 
SI della provincie italiane ed anche di altre occidentali ; ma a apris avoir 
a depouille l'Autriche sur un point, it l'agrandissait cur un attire, et lui don-
a nail des compensations territoriales proportionnies h sea perteq.... °it otaient 
a placies ces compensations? Dans to nallie tame du Danube, qui est le grand 
a flame autrichien. Elles consistaient dans la Valachie , la Moldavie, la Des- 
) sarabie, et la partie la plus septentrionale de la Bulgarie.— Par la, di- 
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ha per natura sua di po(ersi mutare, ha per virtu di' traslo-
carsi secondo i tempi, senza gran diflicolta e senza pregia- 
dizi. 	E la sola monarchia che non' consti essenzialmente 
d' una nazione ; che sia durata e duri, sempre la stessa, mu-
tando sudditi. Vi fu, vi 6 una monarchia austriaca, non una 
nazione austriaca. Quelle popolazioni. che ne portan nome 
non fanno una decirna parte dei sudditi. Tedeschi austriaci, 
Tedesehi non austriaci , Slavi boemi , Slavi moravi, Slavi 
polacchi , Slavi illirici, Magiari, resti 	d' Unni , senza con- 
tare altri resti, formano ora quella monarchia. E furono gia 
in essa pure Olandesi , Francesi e Bag'. E mirate corn' ells 
se ne sia lasciata 	spogliare; 	o quasi spogliata da se senza 
mutar natura, ed anzi migliorandola col concentrarsi da oc-
cidente ad oriente 1 Ed ora it nuovo movimento non sarebbe 
se non continuazione di quelli fatti gia, continuazione del 
movimento orientale, continuazione della concentrazione di 
luoghi, dischiatte e d' interessi. Slave sono tulle le sehiatte 
delle provincie turche ; Moldavi, Valachi, Bulgari , Serbi , 
Albanesi e Bosniaci, tutti, tranne forse i Greci della Rome-
lia e del Fanar. E gl' interessi di tutti questi si concentran 
tutti su quel Danubio, dove gia sono gl'.interessi ungaresi, 

. sait-il, les Alletsumds seront pour toujours exclus de litalie, et les guerres 

. que leurs pretentions sur ce beau pays avaicnt entretenues pendant Cant de 
a siecles, se trouveraient Is jamais imintes ; l'Autriche possidant tout le tours 
0 du Danube, et une partie des cotes de la Ner Noire, serait voisine de la Rus-
h sie et des lore sa rivale, serait aoignee de la France et des tors son alliie ;.... 
. les Busses comprimis dans leurs deserts porleraient leur inquietude et leurs 
v efforts revs le midi de l'Asie. a (Notices et Memoires historiques per .m. Mi-
gnet. Paris 1843, tom. I, pag.129,180). — E I' idea di Talleyrand fu in parte 
l' idea di Napoleone senza dubbio: d provato dell' occupazione militare , e 
senza riunione a niuno Stato, delle provincie illiriche cli egli destinava ul-
timamento ed evidentemente all' Austria. Quali ostacoli impedirono allora 
P eseguimento? 1 due medesimi cho I' impediscono ora, a I' impediranno 
forse alcun tempo, ma non sempre. 11 futto cho le provincie danubiane 
non erano ne sono disponibili ; che erano e sono in mano del Turco, e ne' 
desiderii del Russo. Ma I' interesse universale della Cristianith rimuoverh 
it prim ostacolo per forza, e it secondo per persuasion° o per forza, come 
the sia, quando che sia. a Le grand mirile de N. de Tallegrand fat de privoir 
D un  pea plus taco que tout le monde devait vouloir no peu plus turd. a (Ibid., 
pag.159).—allya quelqu'un, diceva egli, qui a plus d'esprit qua Voltaire, 
v plus d'esprit que Bonaparte, plus d'esprit que chacun des Directeurs , que 
v chacun des ministres passes, presents et 4 venir: c'est tout le monde. s (Ibid., 
pag. 135) (.Nota della seconda edizione.) 
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viennesi, austriaci propriamente detti , austriaci tedeschi e 
boemi, clod tutti quelli della monarchia austriaca presente, 
salve le provincie italiane a polacche. E quindi , lasciando 
quest6 fuor della monarchia come sono fuor degl' interessi , 
e concentrando 1' una e gli 	altri insieme suite provincie 
slave danubiane, non 6 dubbio che ne riuscirebbe il piii 
bello, it pid gran concentramento she siasi fatto mai ne da 
quella ne da niun' altra monarchia. II movimento slavo, quel 
movimento che s' annunzia e minaccia o fa sperare da ogni 
parte, pub riuscire a pro d'Austria, piii facilmente forse che 
a pro di Russia. E lo slat° che ne risulterebbe sarebbe nno 
do' pill omogenei, de'pid nalurali, de' pid conformali a di-
fesa, a commerci, a conservazione ed a progressi, che sieno 
in Europa o sulfa terra : sarebbe non solo l' antemurate pre-
sente di Europa, ma, so non ingannino tulle le probability 
cristiane , sarebbe un giorno o I' altro it nodo della Cristia-
nita europea colla asiatica. — Sogni forse, utopia, ordina-
menti fatti suite carte geografiche? Certosi, se si fissi un'epo- 
ca ; certo no, se si lasci indeterminate. 	L',esecuzione 	6 
difficile, io lo concedo ; ma 6 inevitabile, io non temo affer-
marlo. Certo, un tal cambiatnento d' una lal monarchia non 
6 mutar casa d' un privato. Certo, it movimento orientate, it 
concentramento sul Danubio implicano abbandoni di pro-
vincie occidentals discoste ; e tali abbandoni non si fareb-
bono saviamente senza assicurazione di compensi. Ei biso-
gna tornare a cid che dicemmo fin da principio : gli uomini 
di Stato austriaci hanno doveri speciali austriaci, e presenti ; 
e qualunque bene sia per avvenire alla Cristianita od alla 
stessa Austria futura dal movimento accennato, essi debbono 
attendere motto mono all' una o all'altra , che non all' Au-
stria presente. Austria non deve ne pub abbandonare nulla 
senza assicuranza dei compensi; ne questa le pub forse ve-
nire da un trattato, da un' alleanza sofa ; ma si da molt° e 
successive, da molti a successivi fatti. Ma Austria pub, deve 
tendere a cid senza dubbio; perche, se ella vi tende, ella se-
guira sua natura , adempira suoi destini , otterra suoi pro-
gressi ; perche, se non vi tende, ella si apparecchia una lun-
ga, un' inevitabile serie di esitazioni, di contrasti e indebo- 
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limenti; perche ella verra un 	giorno o l'altro a cib , cui 
avrebbe poluto e dovuto venir fin da principio ; e perche poi 
tinalmenle, quando non vi si muova da se, ella vi save spinta 
c sforzata dalle nazioni cristiane che le stanno a spalle, da 
quelle che le stanno net corpo mat connesso, dal{' intiera 
Cristianita, che gravita su lei, che 	ha bisogno , dovere , 
destine 	di 	compiere essa 	tutta it suo .movimento orien- 
tate. a 

10. E la prima e principale spinta verra probabilmente 
da Germania. Chiusa net cuor d' Europa , con una sola piag-
gia marittima , e quesla povera di grandi aditi e lontanissi-
ma da ogni comunicazione colt' Oriente, la nazione germa- 
nica non pub prender parte al gran movimento, 	se non 
spingendo innanzi Austria e Prussia in quella direzione; cioe, 
per parka. chiaro, Austria suite provincie turche , Prussia 
suite polacche. — E questo e sollevare un' aura gran que-
stione, io to so; e so che alcuni sorriderifnno Rift che mai. 
Ma é forse it caso d' avvenlurare it proverbio volgare : ridera 
bene chi ultimo. Perciocche di nuovo, non parlo di anni o 
lustri o nemmen secoli. Lascio it tempo intieramente; parlo 
d' un futuro indeterminate, ma pur prevedibile ; e ne parlo 
solamente a chi non sia cosi impressionabile al presente da 
non saper mirare al futuro. Io m' ero messo in animo princi-
piando , di non complicare la questione ilaliana colla polacca, 
quantunque simile. Ma the? come bugia trae bugia, cosi 
verita verite, e sincerita sincerita ; ed io m' avveggo di non 
poter trattare una.  questione compiutamente senza 1' altra. 
Polonia e Italia son le due nazioni soffrenti della Cristianita ; 
Polonia e Italia le due nazioni oppresse,ma non perite, non pe- 

' Mentro io scrivea cosi dell' Austria, sono uscite ella luce due opere 
importanti, e che confermano in melte parti le mie opinioni; benche ne 
l' una ne l' altra non entrino nella questione orientale, che 4 pur la MU 
essenziale a quell°. potenza.— Des finances et du craft public de I 'Autriche , 
de sa dale, de ses ressources financieres, et de son systems & imposition avec 
quelques rapprochemenis entre ce pays, la Prusse et la France, par M. L. Te-
goborseki, conseiller-privi au service de S. M. eempercur de Russia, auteur de 
!'outrage cur !'instruction publique en Ant riche. Paris, 1843, 2 vol. in-8. — 
Oesterreich and ihre Zukunft. Amburg, 1843; breve libretto, gilt tradotto in 
francese, e che 4 importante, anche per provare la spinta che viene ad 
Austria da Germania. 
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riture; le quali si voglion quindi costituire, anziche non niuno 
Stato nuovo, niun imperio greco o slavo o the the fosse; se pur 
si voglia dar costituzione, ordinamento, stanziamento, pace 
durevole, conservazione e progresso alla Cristianita. Polonia 
6 molto 06 gin che Italia ; non ha principati nazionali come 
noi ; non ha solamente un quinlo di provincie straniere , le 
ha tulle. Ma Polonia ha una nazionalita pia recentemente 
perduta, e, diciam tutto , 'molto meglio difesa. 	Polonia ha 
ammirabili memorie recenti, ha le simpatie e i voti di tutta 
la Cristianita. Non importa che sembri ora vicina a distruzio-
ne, pin lontana che mai da ogni risurrezione. Ls NAZIONI 
CRISTIANE NON POSSONO PERIRE ; ne pert Irlanda per Otte se-
coli d'una oppressione che pole anche essa parer distruzione. 
Irlanda ne va sorgendo a nostri di, usando i mezzi lasciatile 
da una servile] the si pub dir liberta al paragone ;1  Polonia 
ne sorgera fra uno, due , sette o pia secoli, co'mezzi, coll'ire 
di una servita pia barbara, pia compiuta, che nessuna. Ma 
Polonia sorgerri, se ella pure prende le occasioni , se ella pure 
guarisce le proprie infermita, se abbandona i propri pregiu-
dizi, se dismette gl' isolamenti, e si affratella colic nazioni 
cristiane, e principalmente cotta sua nobil vicina Germania. 
Le nazioni slave invasero gia barbaramente le germaniche; 
e si incastrarono, si frammischiarono 1' une coil' altre. DifII-
die oramai o piultosto impossibile sarebbe it disgregarle. Fu 
gia un regno polacco—prussiano ; forza 6 the sia on regno 
prussiano—polacco. Le congiunzioni innaturali non durano; 
ma le naturali si rinnovellano. E chi non volesse tollerar 
queste, sarebbe destinato a patir quelle perpetuamente. Po-
lonia ebbe re tedeschi, ma disgiunti, e non fu nulla ; quando 
abbia re tedeschi congiunti, sara tutto quel the pub essere , 
sara I' altro antemurale, 	1' altra potenza intermediaria tra 
I' Europa e 1' Asia della future Cristianita. Austria non pub 
avanzarsi orientalmente senza the s' avanzi Prussia ; la na-
tione germanica spinge a spalle l' una, a spalle l' altra. E la 
nazione germanica 6 ab antic° invincibile nelle sue spinte. 

i V eggansi gli altri passi dove parlo dell' Irlanda, per non interpretare 
colt tallino ch' io desideri , o creda nemmen desiderata dagli lrlandesi, la 
separazione di lei. (Nola della seconds edizione.) 
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Barbara, invase it mezzodi. Jncivilita, invaders quell'oriente 
d' Europa che dal Baltico all' Adriatico scarseggia di popo-
lazioni. Anni sono, it fatto della popolazione crescente a dis-
misura nett' occidente europeo fu molto ben veduto da tutti, 
non economisti come economisti. E sorse uno di questi , it 
Malthus, non solamente a dimostrare cio che sapevan tutti , 
ma a proporre esso, o sua scuola, un rimedio che nessuno 
sognava ; proposero che ciascuno non facesse se non un nu-
mero determinato di figliuoli ; e la media stabilita fu 3 112 
o 3 114, se ben mi sovviene. Stollezzel La civilta , doe la 
Provvidenza, diede ella, (la it rimedio: le terre vacue, che 
son molte suit' orbe , le colonizzazioni, it trasporto delle po-
polazioni addensate Ira le rare. Mezzo antichissimo, per vero 
dire, ed a cui pure non pens6 abbastanza la scuola malthusia- • 
na, caltiva in economia pubblica, peggiore in istoria. Da 
Oublino a Cad ice, a Sardegna, a Grecia, a Slesia, a Stoccol-
ma , le popolazioni hanno trascurato it rimedio malthusiano, 
hanno preso it mezzo provvidenziale. E Germania Pha preso 
come pub, colic trasmigrazioni marittime ; ma non le basla-
no queste gia, e le basteranno mono ogni di. Trasporto con-
linentale le si vuole; it solo trasporto che possa bastare ora-
mai a' bisogni propri e dell'Europa ; un trasporto che si faccia 
con tutti i mezzi dell' industrie, do' commerci, dell' ar•mi , 
dell' agricolture. Finche i parlamenti e gli uomini di Stato 
sederanno a discutere rimedi parziali e piccoli, saranno non 
pie che nuovi Malthusiani ; provvederanno per tre o quattro 
anni, per una provincia o una citta; ma ricadranno poi in 
quelle che cltiamano crisi commerciali, crisi agricole , crisi 
proletarie, crisi democratiche ; le quali sono tulle crisi di 
addensata popolazione che non ha mezzi sufficienti di dira-
darsi. Aprite le valvole dell'Oriente alle popolazioni europee; 
questo 6 ufficio vostro, 6 ufficio d' uomini di Stato che non 
si contenlino di grandezze e glorle personali e vitalizie: it 
resto lo faranno le popolazioni da se. Basta all' acque per equi-
librarsi che s' aprano loro gli sbocchi ; ma se for si tengano 
chiusi, esse li rompono malamente , portan 	rovina dove 
Itivrebbere portata fecondita. Non 6 utopia questa, che Ger-
linania abbia a popolare l' oriente d' Europa ; 6 utopia all' in- 
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contrO it pensare che si possa popolare 1' oriente d' Europa 
fuorche da'Germani vicini ; utopia it credere di poter fondare 
Stati nuovi e rani di popolazioni , la cosi appresso a Stall 
vecchi che ne sovrabbondano ; utopia massima il credere che 
basil niuna potenza* umana a fermare ii gran movimento 
orientate, e peggio che mai a fame uno di direzione oppo-
sta. Pub succedere che si tenti, pdb succedere che si incon-
trino le due onde, i due cavalloni, e sarebbe urto e tempe-
sta grande senza dubbio, e pub succedere che vinca una o 
pia voile 1' onda che viene d' Oriente. Ma quella d' Occiden-
te, 1' onda condensata di cencinquanta milioni d' uomini in-
civiliti che han bisogno di spandersi, non pub non vincere 
all' ultimo I' onda rara di cinquanta milioni spars' cite han 
bisogno di condensazioni. L' utopia non 6 di quelli che pre-
vedono la continuazione di un movimento gia principiato e 
progrediente ; ma di quelli che sperano poter traroutare tale 
e tanto movimento.' 

' to aveva incominciata qui un' appendice sul futuro della nazione 
slava, su quello che ne' discorsi politici presenti si suol chiamare it mon-
do, it movimento slave. Ed a quest' aggiunta ful provocato 'pure dal mio 
traduttore. Ma che? accintomi all opera, nemmeno qui tel provocazione 
non mi parve opportuna. k , in chi prende a trattare un argomento , un 
primo pensiero, una misura, un tutto, che si suol di redo oltropassare o 
rompere convenientemente. —Quando parlo di cose iteliene , io ho, con-
fesserollo , se non qualche autorith presso a' miei compatrioti , ma almen 
qualche fiducia in me stesso, e 1' appoggio a venti anni di studi solitari e 
sinceri sulla storia d' Italia; studi non interrotti se non una volts per forza, 
e da cui sorsero, a cui si riferirono, cui confermarono quanti altri feel di 
altre stone. Ma ne autorith ne Ilducia io mi sentirei parlando di cose altrui; 
parlando a, e di una nazione la quale ha scrittori Come it Mickierricz ed al-
tri, liberi, genercsi e numerosi.— lo veggo, per vero dire, dal!' eutocrate 
russo lino ogli aristocrats boemi ed ai democrati polacchi , tutti prevedere, 
annunciare, sperare o temere it movimentoslavo; e credo percia che qual-
che tal movimento si fara ; ma credo the complicandosi con quello di ttitta 
r Europa occidentale e della nazione tedesca in particolare verso 1' Orien-
te , no sorgano per la nazione slava in generale , e per la polacca in parti-
colare, probabilith tutte diverse dal!' italiane: credo insomma che le pro-
babilith slave sieno che s' unirli una gran parte di quella nazione colla te-
desca, mentre le nostre sono che ce ne separeremo. Queste probabilith 
slave sono elle men belle? 1' indipendenza the ne risulterebbe sarebli ells 
men compiuta the l' italiana? Sarebbe immeritato da quella nobile, gene-
rosa, operosa nazione. E tuttavia , se fossero veramento probabilith, copra 
esse dovrebbero fondarsi le speranze slave; perciocche, chi dice speranze, 
dice desiderii di probabile ademplinento. —Ma di nuovo, come osar uno 
straniero discutere tali interessi , proporre tali speranze diminuite a stra-
nieri stimatissimi? Ingrate e forse inutile tad°, io lo provo, 6 scorner 10 
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if. Del resto, se fosse possibile che Germania non mo-

vesse Austria, Francia moverebbe Germania. — Ma avendo 
a parlar di Francia in Italia, e non potendo quindi schivar 
d' offendere alcuoi che mi paiono pregiudizi, or sinceri, ora 
no, ma sempre motto dannosi; Canto 6 che mi vi opponga 
direttamente. Incominciarono gli odii, i rancori, i rimprocci 
esagerati contro a Francia, al tempo che essa ci tiranneg-
giava. Ed erano naturali e scusabili allora; 6 naturale e scu-
sabile passar it segno della giustizia, giudicando de' propri 
tiranni; e tante pin che, salve le eccezioni (notate sovente 
dal Botta), i Francesi non ci mandavano allora se non la 
feccia di Francia, come sogliono (salvo le eccezioni qui pure) 
tutti i 	signori stranieri. Ma it pregiudizio avrebbe dovuto 
cessare, e, per quanto 6 lecito dire d' on pregiudizio, avrebbe 
dovuto rivolgersi altrove, quando pass6 altrove la signoria. 
Non cess6 tuttavia; e le ire compresse scoppiarono anzi al-
lora senza rischio, non senza villa, ne senza adulazioni ai 
signori novelli. Povero Alfieri! gli si fece prender indegna 
parte a lotto de, pubblicando postumo d' ogni maniera, quel 
olisogallo ch' aveva scritto egli contra una viva tirannia. I 
buoni, i retti, i generosi, Moe, che che si dica, la plurality 
degli Italiani, torsero il viso a tab eccessi; e it pregiudizio 
non passe dalle corti ai popoli. Ma in breve le dissensioni, 
le peritanze, le variazioni, le debolezze dcl nuovo governo 
e del nuovo parlamento di Francia screditarono la nazione 
intiera presso a molti non abbastanza sodi di mente o di col-
tura, per vedere che questi eran vizi non di quella nazione 
in particolare, ma d' ogni rivoluzione in generale ; che eran 
fiotti cessanti a poco a poco dopo la tempesta. Vennero poi 
quelle rivoluzioni fallite in Italia, a cui speraronsi aiuti di 
Francia, a non si ottennero se non mali consign ed impo-
tenti promesse di pochi rivoluzionari francesi ; e cosi scese 

speranze , anche a compatrioti, anche ad una parte de' compatrioti ; ma pib 
ingrato e piti inutile sarebbe rivolgendosi a stranieri.—Teniamci dunque 
stretti al nostro assunto italiano, a facciam solamente aggiunta di questa 
oaservazione: che in qualunque modo si prosegua, si adempia e si compli-
chi coil' inorlentarsi d' Europa it movimento slave, ei salt all' Italia occa-
sione nuova, od accrescerh I' occasione della caduta turca ; Ch' egli aCcre-
sCe dunque lo nostre speranze. (Nola della seconda edizione.) 
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it pregiudizio dalla pane cortigiana alla popolana; e 1' opi-
nione italiana, sviata di so e di Oa, si rinni quasi tutta con-
tro Francia. Allora fa uno scatenarsi, un apparente ragiona-
re, e on effettivo ingiuriare che non 6 finito per-anche. Al-
zaronsi le grida a gara da tulto bande. I letterati italiani 
negletli in Francia come in Inghillerra e talora in Germa-
nia, per la buona ragione .che quanto pia si scrive libera-
mente in que' paesi, tanto meno vi si altende a cid che si 
scrive altrove non liberamente; i letterati italiani, poco in-
formati delle altre letterature, e cosi dell' altre trascuranze 
straniere, ma offesi di per di delle francesi, furono de' pri-
mi, e saran forse degli ultimi a gridare contra la ignoranza 
o la leggerezza francese. I classicisti sopratutti (dico, non 
quell che, studiata la maravigliosa arte antica, se ne san 
valere come fecero gli anlichi de' pia antichi, .secondo i bi-
sogni del proprio tempo.; ma coloro che non sanno uscir essi 
o vogliono almeno impedire altrui d' uscire dalla imitazione 
materials e ristretta), i classicisti esagerati che s' eran pro-
vati contro a an Manzoni, ed avevan sollevata I'opinione ita-
liana non contra lui, ma contra se, diedersi hello e facil 
gioco contro gli scrittori stranieri ; e confondendo in questi 
I' use e 1' abuso della indipendenza letteraria, confondendo 
romantici moderati ed esagerati, tedeschi, inglesi e francesi, 
affettarono ed affettano un disprezzo, on' ira speciale contro 
agli ultimi pia noti ; senza toner conto che quella letteratura 
6 in tolio la pia classica fra le moderne ; che 10 pia che al-
trove si grida contro a quelle nova& e quelle esagerazioni; 
e che v' 6 finita o finisce quella moda contro a cui romponsi 
ancora inutilmente tante lance italiane. Poi s' aggiunsero i 
filosofi, giustamente sdegnati contro alla mala filosofia fran-
cese del secolo scorso, e contro alla insofficientemente cor-
retta del secolo presente; e s'aggiunsero i teologi, i buoni 
cristiani e buoni cattolici, pur giustamente rivolti contro al-
l' empieta degli uni, e contro alla nuova e non retta cattoli-
citA degli altri, ma senza avvertire che anche tutti questi 
sono errori finienti, ritorni incipienti a verita. E s' aggiun- 
sero finalmente molti Italiani 	generosamente innamorati 
della palria, generosamente assumenti l'impegno di difen- 
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derla contro alle calunnie, a di restiluirle it senlimento della 
propria nazionalita ; ma che non tennero bastante conto ne 
di quanto pub essere accusa vera tra le calunnie, ne di cia 
che e ora la buena nazionalita ; non avvertirono esser natura 
delle nazioni cristiane incivilite, non gli otlii, ma gli amori; 
non le accuse reciproche, ma lc scuse; non gli isolamenti, 
ma le congiunzioni ; non quell' esaltar se ed abbassare altrui 
che era proprio delle civilla anticte, ma it pregiar ciascuna 
delle nazioni cristiane secondo I' operosila sua nella Cristia- 
nail, ma l' accomunar gl' interessi, i vanti, 	le cognizioni, 
I' operosita tulle in una sola.' E sarebbe pur tempo, sarebbe 
pur necessario che si distructgessero tutti questi pregiudizi. 
Perciocche insomma non potendosi fare sparir della terra, 
ne allontanar da nol questa Francia cosi odiata,2  sarebbe pur 
bene giudicarne assennatamente, compulare tranquillamente 
le probabilita di lei per vedere quale abbia ad essere buona 
o rea, ma inevitabile 1' influenza di lei suite probabilita ita-
liane. Non serve dire che non si vuol tale influenza, che non 

' Qui it mio traduttore , postillandomi , dice: nous ne voyons veritable-
mem pas sur gads timoignages Vauteur pourrait appuyer V assertion dune si 
forte inimitid entre les deux pays. — Ed io rispondo, che non ho parlato di 
niuna tale inimicizia tra i due paesi; cite, quanto a Fipncia, io non credo che 
ella pur vi pensi, ond' io neppur pensai a parlarne; e quanto a Italia, io par-
lai di pregiudizi e non di nimicizie nazionali. E non so se altrui, ma a me 
par grande la difierenza delle due parole, non credendo che is nazione 
Italians sin tam composts di uomint pregiudicati. —Che esista poi, pur 
troppo, tel pregiudicio antifrancese in Italia, ei mi o non solamente testi-
trioniato , ma provato IP dal mio postillatore , it quale narra che un nostro 
grande scrittore suole esclamare in mezzo alla penisola : La haine pour is 
France! pour cette France illustrie par tang de genie et par tans de yentas I don 
sorit sorties tang de verites et tent d'exemples I pour retie France que Von ne . 
peat voir sans eProuver cette affection qui ressemble It V amour de la patrie , et 
que Von ne peat quitter sans quote souvenir de l'avoir habilie, it ne se mete 
quelque chose de mitantotique et de pro fond, qui tient des impressions de Vexil I 
Cerro tutto rib prove almeno che r illustre Italiano qui citato vede, confio, 
i pregiudizi di molti nostri compatriot' , e corn' io pure, li combatte. 5° Da 
non pochi squarci motto diversi , se non opposti , di on altro nostro sent-
tore (altrondegrande anch' esso), it Gioberti. 3' E da innumerevoli squarci 
di molti piccoli e piccolissimi, dei quail it p10 Bello tacere. — I pregiudizi 
vi sono par troppo; e non bisogna negarli, ma combatterli: giova piii agli 
Italiani, e cib it r essenziale; e credo che piaccia anche pia ai Francesi, i 
quali han troppo ingegno per non vederli , o non prevedere chg ce.sseranno 
alla prima occasione vera. (Note della second° edizione.) 

' Qui fu tradotto inesattamente odiata con odieuse. 
(biota della seconda edizione. 
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si vuol far dipendere it nostro avvenire dall'avvenir di Fran-
cia; come se 1' avvenire d' ogni nazione cristiana non dipen- 
desse da quel di tulle, e pia delle pia vicinel 	come se la 
vicinanza di Francia fosse un 	fatto che si 	potesse tor di 
mezzo con gli odii o i disprezzi! Non 6 pia Francia rav-
versaria contro a cui si voglian rivolgere, non dico gli odii, 
the non si vogliono rivolger contro nessuno, ma gli sforzi. 
Francia non 6 ne sara pia mai sigliora nostra; ha interesse 
a scemar la signoria straniera, ad accrescere le signorie ita- 
liane in Italia, a I' alleala 	nostra pia naturale, 	l'adiutrice 
principale all' occasione, e tal sara quanto pin s' assodera. 
Anche a Francia si vorrebbe applicare it id principio, che 
le nazioni cristiane non possono morire, e che debbono dun-
que guarire. E guardando allor bene ed amorevolmente a 
Francia, si ,vedrebbe die la guarigione 6 la mono, pity avan-
zata che non si dice da not ; e che tornando ella a quegli 
Milli di civilta e religione in the risplendette gia tanto, ella 
va ora prendendo quegli altri di sodezza, che sono imman-
cabili in qualunque nazione chiamata a discutere i propri in-
teressi. Del resto , io non posso accennar qui ,tutte le guari- 
gioni, tutu 	i passi fatti la in pochi anni, e mi restringo a 
quell che vi si van facendo nella questione orientale. — Po-
chi anni sono, gia I' accennammo, Francia fu innaturalmente 
alleala russa, poi sospettosamente alleala inglese ; ma ella 6 
ora 	tornata dall'uno e I' altro errore. Dal primo assoluta- 
mente ; sia merit° di lei, od anzi dei disprezzi russi. Dal se-
condo, non forse abbastanza, essendo Francia non gia leg-
giera , ma anzi, come Italia, ostinata nelle antipatie nazio-
nali. Ala Francia sembra almeno aver ora abbandonato it 
pensiero di porsi essa, invece d' Inghilterra, in quell' Egitlo, 
it quale non pith aver gran valore ne per l'una ne per l'al-
tra parte se non come passaggio all' Oriente ulteriore ; 0 ne 
ha quindi tanto pia per l'Inghilterra, quanto son pia le In- 
die inglesi 	che non i microscopici stabilimenti francesi di 
Borbone, Pondichery, Chandernagor e Mahe. Certo Inghil- 
terra vi sarebbe perita tutta inliera, 	anziche cedere su tal 
questione che 6 vilale per lei, e secondaria, od anzi di pura 
vault& per la Francia; ondeche 6 grandissimo Progresso in 
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questa 1' avere tralasciata la inutile ed impossibile competen-
za. Ed io crederei ch' ella venga poi abbandonando a poco 
a poco anche quell' altro errore dell' isolarsi in che ella cadde 
testa, e di che ella diede 	cosi 1' idea a' nostri scrittori non 
inventori. Perciocche questa 6 vana 'idea anche a Francia, 
quantunque tanto pit potente, e che parrebbe potere star da 
se. L' isolamento 	pub durare, 	o piuttosto puo affettarsi un 
anno o due, per contentare alcuni politici popolareschi. Ma 
in really, in mezzo a queslo secolo XIX un isolamento vero 
lion puo durare nemmen due anni; e i Francesi, pronti al 
loam' dall' errore come al corrervi, son gia tornati da que-
sto pure. E pronti come sono d' intendimento, essi intende-
ranno presto, o gia intendono, che for vero interesse !Elena 
questione orientate non a di avanzarvisi ne isolati, ne alleati 
russi, ne forse inglesi esclusivi, ma anglo—austriaci princi-
palmente. Prima, perche a Francia piii che a nessuno im-
porta che non s' accresca .ad occidente Russia, sua emula 
naturale in Occidente ; ondeche importa a lei aiiitar Austria 
a prender quanlo pin pub, Obeli& Russia prenda tanto me-
no. Poi, paella Russia non si potri mai persuadere a dar 
compensi occidentali, se non per forza, e non si potra per 
forza se non col mezzo d' Austria. Poi, perch6 ne darn piu 
facilmente Austria, che v' 6 avvezza da gran tempo, e n' ha 
parecchi a dare a parecchie polenze inlermediarie, le quail 
ne darebbero a Francia. Poi, perche sarebbe vantaggio spe-
ciale francese che sorgesse una polenza navale austriaca net 
Mar Nero; la quale sarebbe seconds in quel mare, e quarta 
nel Mediterraneo, e farebbe tanto pia ditlicile che quello o 
questo diventino mai lull° d' una. E finalmente, perche quel-
l'interesse dell' independenza d' Italia che not cerchiamo, 6 
pur interesse di Francia; la quale 6 e sara sempre la gran 
potenza che raccorra intorno a se le minori occidentali, e 
che non polendole temere emule, ha interesse a farle forti 
alleate. Francia attende ora troppo poco a Italia, ma non 
puo non vedere tosto o lardi it suo interesse. Neghi chi vuole 
a Francia ogni amor disinteressato di civilly o di cristiane- 

. simo, ogni generosity, ogni virtu; ma non le si neghi alme-
no quells prontezza d' ingegno e d'operosita che basta a ye- 
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dere e proseguire i propri interessi. Le passioni, miseri resti 
di tutte le rivoluzioni, poterono turbarle la vista si alcuni 
anni, ma ella s' allontana da sue rivoluzioni , ma ella si 
libera da sue male passioni, ma ella s' assoda ogni dl e si 
rischiara sui veri interessi suoi, the sono gli europei ed ita-
liani.' Del resto, Francia ha gia avuta sua spoglia diretta ed 
oltremarina dell' lmperio ottoman° ; le altre simili sarebbon 
poco men che nulls al paragone; Algeri le basta e soverchia; 
le sue ambizioni ulteriori non possono se non essere conti-
nental E queste ambizioni, spingendo Italia ed Austria e 
Prussia ad Oriente, sono buone all' Europa in generale , 
all' Italia in particolare. Gli interessi francesi non mend che 
gli austriaci sono oramai gli italiani ; ma con questa ditre-
renza : the i francesi sono tali fin d'ora, mentre gli austriaci 
non saran tali the quando ella si sara mossa' o per se o per 
impulso altrui.— E Italia vedra, seguira pur essa i veri in-
teressi suoi verso Francia, quando vi sia condotta o da uno 
di que' grandi principi , o da uno di que' grandi scrittori the 
ban potenza, non solamente d' innalzarsi sopra le opinioni 
volgari, ma di mutarlet 

12. Ma se tutto questo 6 intoresse di Francia e di tutti, 
non vi s' incontrera ella I' opposizione d' Inghilterra? Non 
sorgera ella, la tiranna dei marl, la ambiziosa, la avara , la 
perfida Albione , ad impedir secondo it solito it ben di tutti, 
per far monopolio di tutto ella stessa ? Singolare pregiudizio, 
anche questo ! it quale si congiunge in alcuni con quell' al-
tro contra Francia, e si fa tuttavia venire di Francia od anzi 
da quando vi 6 in Francia di men colto e men progredito. 
Poco si legge d' inglese in Italia ; e quel poco, per la diver-
sity di quel governo, e la peculiarity di quella lingua o gergo 
parlamentare, s' intende da pochissimi. Ai quali tuttavia io 
me ne rimetto, non volendo fare una nuova digressione, per 
persuadere contra i giornali francesi, 	a' miei .compatrioti : 
che le conquiste inglesi nell' Indie, simili per 1' illegittimita 

' Continuo a notare I Patti nuovi avvenuti in pochi melt da che scrissi. 
S' e inasprita in Prancia la disputa tra una parte del clero a l' universit9• 	, 
Ma, gia sono surti non pochi canal che fanno sperare una soda soluzione 
di quelle gravi ditlicoltit. A' paurosi un venticello par tempesta. 
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a tulle le conquisle, furono motto pie civilmente fatte che 
non le porloghesi, spagnuole, francesi ed inglesi anteriori; 
che furono le sole fra le moderne di che i conquistalori ab-
biano avuto a rendere conto (pie omen severo, non importa) 
a un pobblico' tribunate ; che furono costantementq vielate 
prima e disapprovate poi dalla compagnia mercantile dell'In-
dia, pia avida di dividend che non di conquiste ; ondeche 
elle furono fatte pie per necessitie od ambizioni private de' 
governatori, che non della nazione intiera ; che si put) cre-
der quindi, the questi governatori, tablo riaccostati alla ma-
dre patila dal passaggio per l' Egitto, non ne potranno pie 
far cosi a for latent°, o to dovranno lasciare, come si 6 gia 
vedulo del Cabulistan ; che la guerra della Cina non fu falta 
per avvelenare i Cinesi colt' opio, ma all'occasione dell'opio 
per rompere finalmente it corso di que' barbari usi commev-
ciali, troppo a lungo sofferti da tulle le nazioni cristiane, o 
piuttosto per rinevitabile irrompere d' una civilla maggiore 
su una tanto minore ; e che 1' abolizione della schiavitti dci 
negri imposta per forza dal Wilbeforce e da altri buoni cri-
stiani e tilosoll al governo ed alla nazione inglese, e costata 
un bilione, non fu no pole esser mai speculazione commer-
elate o politica ; e via via. Pie lungo e pin ditlicile ancora 
sarebbe capacitare i nostri dispregiatori di tutto die che chia- 
/nano oltremonti ed oltremare: the questa potenza, la quale 
ha senza dubbio anch' essa le sue piaghe , sapril guarirsene 
Probabilmenle motto prima che non ciascuna altra potenza 
delle proprie. Jo lascio tutto eh!), e vengo al medesimo argo-
rnento finale che feci per Francia. Credasi pure interessa-
lissima Inghilterra ; ma credasi interessata almeno secondo 
quella intelligenza di civilta che non le si pub negare. — E 
cio posto, osserviamo prima quell' impulso britannico a tutti 
i venti, ii quale, piangane o l' invidii chi vuole, 6 pur cer-
lamente spetlacolo pieno di speranze a tuna la Cristianita. 
Ma osserviamo poi, die di tutti questi impulsi, it principale 
senza paragon° 6 all' Oriente. La sono oltre a cento milioni 
di sudditi inglesi, la la consumazione principale delle proprie 
nterci, la la produzione di quelle pie consumate c adoperate 
in Inghilterra, la gl' inleressi principali del commercio, della 
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potenza, della gloria, delle schiatte britanniche. E quindi 
quella necessity dell' imptrio britannico d'aprirsi la via tanto 
pi6 corta d' Egitto, e la certezza che egli serbera a qualun-
que costo quella via, e la probability che egli se l'assicurera 
ed aprira ognor pib. Questo 6 di gran lunga it maggior in-
teresse britannico nella questione turca. A petto di questo, 
tutte le conquiste o i protettorati , che ella potrebbe prelen-
dere sono un nella ; sono di quelle cose in che un ambascia- 
dore, un ammiraglio, od 	anche an console possono bene 
porre ambizione od impegno, ma in che non ne pongono it 
governo e la nazione , ondeche si sogliono poi abbandonare. 
L.' Inghilterra ha pin conquiste cho non desidera ; ella into 
tnincia a sentir it peso dell' iroperio suo. Ha pill regioni vacue 
che non no pub popolare ; ha phi colonic che non profitti da 
esse ; ha forse pia posh navali che non le son necessari a 
mantenere la sua prepotenza marittima; e se alcuno le ne 
manta, ella it prendera probabilmente senza scrupolo , ma 
lo prendera quanto 	pill ristretto, 	affinche le costi quantc 
mono, come si vede aver fatto in Aden e in vari altri ultimi 
acquisti. E quindi pub ben essere che tra le mind turche ella 
si approprii qualche di o 1' Egitto o qualche stazione in esso 
o vicina ad esso ; ma non niuna aitra parte notevole dell'Im-
perio, non soprattutlo niuna provincia europea. E questo non 
voler conquistar essa , fa senza dubbio dell' Inghilterra una 
potenza mono impellenle alle conquiste allrui, una potenza 
conservatrice nella questione turca , e tanto pia quando ella 
6 retta dai propri conservatori. 	Ma ella suol dimenticare i 
riguardi, quand' 6 retta dalla parte opposta ; e li ditnentica 
ogni di pia, quanto pib ella s' avanza sotto gli uni o gli altri 
in quella carriera di progressi, in che non suol nessuno fer-
marsi ed ella non mai. Quando la caduta e la divisione turca 
fosser fatti imminenti, ella non sarebbe ultima a vederli, ne 
ad accellarli. Tal non fu finora ad ogni stadio della questio- 
ne , la quale, 	se Francia avesse corrisposto, sarebbe ora 
avanzata di molto colla rottura dei Dardanelli, proposta da 
Inghilterra. Quando si venga di nuovo a 66, quando la, net 
Mar. Nero, sia ricondotta e ridiventata importante la conte-
sa , allora gl' interessi britannici si troveranno cost eviden- 
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temente identici con quelli universali, che sarebbe stolta 
ipotesi quella, che ella non Ii sapra vedere ; o vedendoli, non . 
avanzarli; od avanzandoli, non decidcrli, non tenervi it po-
sto suo presente di duce della Cristianita. L' Inghilterra dis-
soda it terreno alla Cristianita in tutte le regioni; fa ad essa 
I' ufficio di quelli abbattitori di selve e dissodatori di terreno 
(pioneers) che sgombran la via a'ocoloni americani. Ella it 
fare net Levante come 1' ha fatto nell' Oriente ulteriore; e it 
fare, per I' interesse britannico come per it comune. E inte-
resse partibolare britannico come comune , cbe it Mar Nero 
non sia lago russo ; e quindi che Austria abbia la parte mag-
giore possibile di quelle marine. A interesse britannico come' 
comune, che una sola potenza abbia le bocche e it corso del 
Danubio ; e che le bocche del Mar Nero sieno pia o men di-
rettamente di chi abbia utilmente le bocche e it corso del 
Danubio. E interesse britannico particolare, che Francia ab-
bia compensi continentali, affinche ella non ne pretenda de' 
marittimi in Levante, in Siria,nell'isole imminenti all'Egitto, 
dove Britannia ha diritto, dovere e volere di signoreggiare. 
Ed 6 interesse britannico pin che di niun' altra nazione cri-
stiana., che 1' Italia diventi quanto prima nazione indipen-
dente e nazionalizzata ; perche Britannia, che 6 la nazione 
pin progredita in industrie e commerci, 6 quella che trae 
sempre i primi vantaggi delle nazioni nuovamente progredite 
in indipendenza e nazionalita. Che se 6 interesse francese 
che sieno net Mediterraneo parecchie polenze navali oltre 
Britannia, non 6 minor interesse britannico the vi sieno tali 
potenze oltre Francia. Gli assennati di la come di qua hanno 
dismessi tutti que' sogni del Mediterraneo lago francese o lago 
inglese. Ei sanno che it Mediterraneo non fu lago mai di 
nessuno, se non d' Italia due volte ; una voila nell' antichita 
ed una net medio evo, quando le civilta e le colture univer-
sali furono italiane. Ma dacche la civilta non pun pin essere 
dell' una o 	dell' altra sola fra le nazioni cristiane, quando 
ella non pub aver Dome ne realta se non di civilta cristiana, 
non 6 pin possibile che quel Mediterraneo, su cui mettono 
tante di quelle nazioni , diventi mai lago esclusivo di itessu- 
(la. Fidiamocene pure a quel senno, a quella 1enta, ma con-e 
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tinua forza progrediente , a quella intelligenza quasi perfetta 
degli interessi propri ed universali, che 6 gia vecchia e pur 
s' accresce ogni di nella schiatto britannica. Non 6 essa che 
abbia voluti sernpre gli indugi, che siasi impuntala nello 
stalu quo della questione turca ; ella non li voile, se non quan-
do vide probabili i profitti di Russia, sua rivale vera e per-
petua. Veda probabili i profitti d',Austria, alleata sua natu-
rale e riconoscente, e di Francia e Italia, alleate sue naturali 
quantunque sconoscenti ; ed accertiamoci pure ch' ella non 
manchera 1' occasione di assicurar loro questi profitti; se non 
fosse altro , per non lasciar durare it rischio che diventino 
profitti russi. 

13. La vera opponitrice agli interessi universali, la di-
viditrice della Cristianita , quella che sta sola da una parte, 
contra tulle le afire nazioni cristiane, 6 la Russia. Un atteg-
giamento politico, che non 6 senza apparenza di grandezza; 
e che ella quindi accetta tacitamente per to pia, altamente 
talora. — E tuttavia anche la, se fossero intesi bene gl'inte-
ressi particolari, ei non s' opporrebbero agli universali. I pia 
grandi autocrati dal principio del secolo scorso furono tre : 
Pietro, Caterina, Alessandro. E Pietro fu veramente grande, 
rivolgendo la sedia, le ambizioni, la vita russa ad Occidente. 
Era necessario per incivilire quel popolo ; senza volgersi ad 
Occidente, all' Europa, alla Cristianita , Russia non poteva 
incivilirsi, rimaneva potenza asiatica e barbara. Pietro ebbe 
cosi la sola che sia grandezza vera, quella che some dalle 
condizioni ben intese e ben avanzate del proprio tempo, 
quella che si potrebbo dire grandezza opportuna. Ne trascuro 
egli gl' interessi orientali ; ma non essendo questi maturi, sa- 
criticolli 	agli 	occidentali, 	piii 	urgenti. — E 	maturate 	poi 
I' Oriente, precipitante gia 1' Imperio turco. Caterina vi si 
rivolse, opportunamente, ma con pift pompa che vera gran-
dezza ; non virilinente, come preiendeva ; ne con quella in-
tuizione semplice femuninile , che sopravanza lalora le pre-
visioni nostre, ma che non 6 data guari se non alle donne 
semplici, diverse da lei; non con quella fermezza di menle 
che vede it vero campo di una grandezza ed abbandona gli , 
altri ; non senza distrarsi ad Occidente, non senza dividece 
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l' impulso e sminuzzar l' ambizione russa. Il pensiero di Po-
lonia nocque fin d' allora al pensiero di Turchia; la divisione 
di Polonia ritardo chi sa per quante generazioni, guasto chi 
sa fino a qual segno la divisione di Turchia. — Finalmente 
Alessandro, mente e cuor pia semplice , piii largo d' assai , 
ma educato fra' pericoli, tra le vicende , tra gli affetti e le 
tradizioni occidentali, ebbe si quel di che dicemmo di gran-
de intuizione, quel di di grand° intelligenza degli interessi 
russi, e cristiani presenti, degli interessi orientali; ma al do-
mani o alla sera di quel di, si lascia distrarre degli interessi 
occidentali, da quella stessa Polonia, la quale salvo cosi una 
seconda voila Turchia. Non voile egli , non credette distrarsi; 
credette anzi avere stanziata Polonia in una limitatissima 
liberta. Come se si polesse stauziare in questa! come se una 
liberta limitata non fosse una incipienle, e non chiamasse it 
seguito I come se, dove non 6 indipendenza , la liberta po-
tesse valere ad altro che ad acquistarla ! Alessandro pose in 
terreno fecondo i semi d'un frutto amaro per lui;pose le fonda-
rnenta , e ►ascio l' addentellato d'un edifizio diflicile ad abban-
donarsi , impossibile a compiersi da' successori, la prepon-
deranza occidentale di Russia. — Non vegniamo pia gi6 ; 
serbiamci purl d' ingiurie ; e non esprimiam nemmeno una 
indegnazione espressa da tutti. 1  Osserviamo solamente che 
la distrazione, I' impedimenta la piaga occidentale s' 6 Mil 
che mai accresciuta ed inasprita negli ultimi anni. Ma non 
e del tutto utopia veder possibil .anche lit un progresso del-
l' opinione pubblica che invada un di anche quel governo, 
quella corte, quella famiglia imperiale, e, perch° no? quello 
stesso imperadore. Sono famose la le mutazioni subitane di 
politica ; un fatto patent°, una felice ispirazione, un pensiero 
del principe, basla la piii che altrove, senza aspettare le na-
turali, e sopratutto senza desiderar le scellerate mutazioni 
del principe, pur troppo frequenti cola. Que'principi sogliono 
essere gli uomini del loro imperio pia avanzati in eivilta; lan-
toche sono fino a krsecuzione gelosi di (al primal°. Ma que-
st° pu6 insomma trarre it principe ad uno di que' pensieri 

' Qui pure ho ad accennare un' opera pubblicata mentre scrivo: La 
INSSie en 1839, par le marquis de Canino. Paris, 18. 3; quattro velum' in-8. 
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che fanno a un tratto d'un uomo e d' una nazione sviata 
un uomo e una nazione grande; che farebber la on quarto 
grande autocrate, anzi it maggiore di tutti. Sarebbe, 6 vero, 
necessario perci6 it vedere, ma pare impossibile che non si 
vegga anche la on di o 1' altro : che i tempi presenti ed av-
venire sono differentissimi, sono contrari a quelli di Pietro; 
che se era grande allora ii volgersi .ad Occidente per chia- 
marne la civilta, sarebbe 	pill 	grande ora it volgersi ad 
Oriente per portarvela ; che Inghilterra e Russia sono a' no-
stri di le due sole potenze cite possono operare in grande la 
diffusione orientate della civilta cristiana; ma che questo gran 
destine ed ufficio naturale della Russia non si pu° adempier 
da lei insieme con quello innaturale delta ditrusione, delta 
preponderanza occidentale; che questo due diffusioni sone 
localmente impossibili a farsi insieme o a vicenda, per essere 
insieme 1' Oriente e 1' Occidente della Russia cosi distanti 
da non potervisi fare que'trasporti di eserciti, di navi, di forze 
e di attenzione slessa, i quali son vantaggi della posizione 
centrale ne' paesi pill piccoli ; che 6 dunque da scegliere ine-
vitabilmente tra la diffusione della civilta russa all' Oriente, 
e quella della preponderanza russa ad Occidenle ; 6°6 Ira 
tin' impresa legittima, santa, applaudita, aiutala da tutti, ed 
una scellerata, empia, maledetta e contrastata da tulto ii re-
st° della Cristianita. — Sembra un gran che, per vero dire, 
una impossibility, che si fermi, che retroceda in qualunque 
direzione un tale imperio. Ma retrocesse it romano sotto • 
Augusto da' disegni di 	Cesare, 	sotto Adriano da que' di 
Traiano, e durb secoli per queste retrocessioni. E retrocesse, 
invito dapprima, adattatovisi meravigliosamente poi, I' im• 
perio britannico in America ; e cominci6 da quel di it suo 
secolo di vera preponderanza, d' incontrastabil primalo. Po- 
Ionia 6 piaga insanabile net corpo russo; non sette, non tre-
dici secoli domeranno quella, pia che Irlanda o Italia. I.' Wen-
tita delle schiatte non 6 rimedio, ma esacerbazione della 
piaga., mantenuta dally differenza delle religioni, ed incan-
cherita oramai da ingiustizie, da crudelta non dimenticabili. 
Russia 6 pill inferma che nol si crede, e non ha forte rime-
dio se non I' amputazione del membro piagato. Russia n' e 
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cerlo almeno fatta flacca, incapace, impotente ; e it prove 
ad Andrinopoli, sul Bosforo, a Khiva e in Circassia, quan-
tunque postasi a cimento non phi che or d' un imperio ca-
dente, or della diplomazia europea, or d' un kan , or di una 
gente barbarica. I limiti fatti naturali oramai alla Russia da-
gli odii reciproci, i limiti che dovrebb' essere arcanum imperil 
it porre e sancire, sono:,a -Nord,Ouest, la dove pin o meno 
incomincia Polonia ; a Sud-Ouek, la dove incomincia Un-
gheria, la sorella di Polonia, la dove estendendosi Russia 
abbraccerebbe Ungheria ed Austria, che non possono la-
sciarsi cosi abbracciare ed irretire. Niuno, quantunque grande, 
non deve durare in imprese impossibili a compiersi ; niuno, 
quantunque costanle, 	deve 	tardare a lasciarle volontaria- 
mente ; sotto pena di lasciarle poi per forza, con vergogna 
e danno.— II di poi che fosse, non dico fatlo, ma deliberate 
o solamente ammesso come possibile it gran sacriticio, di- 
Venterebbero semplici e facili i destini di Russia. Fermali i 
limiti occidentali , rimarrebbero lanto pin aperti gli orientali 
a duplici e triplici compensi. Percibcche, pogniamo che sieno 
or russe intieramente, non solo Polonia, ma Valachia e Ser-
via , che non sono pur tali di notne e forse meno di facto. 
Sarebber tuttavia pin che compensate tulle queste provincie 
ouropee che si lasciassero, da quelle asiatiche che si prendes-
sero, da Sinope od anche Scutari lino ad Erivan od all' an-
golo occidentale od anche all' orientate del Caspio. Turche o 
persiane, queste provincie giacciono li ai pie di Russia, che 
ha poco pia a fare che abbassarsi per raccoglierle. Gli Ar- 
Meno-Turchi e•gli Armeno-Persiani chiamano i Russi, soli 
crisliani chiamabili, soli possihili colit. Non 	ostano se non 
due imperil impotenti, sconfitti quando furon soli, e che ora 
Sono appunto soli, e non possono avere aiuti di nessuna po-
tenza cristiana gelosa. Inghilterra non andera mai a ficcarsi 
cosi addentro alle terre, ne partcndo &it' Indo, ne dal fondo 
del Golfo Persia>, ne dal fondo del Mar Nero. Inghilterra ha 
sperimentato ultimamente essa stessa nel Cabal, e veduto 
sperimentare da Russia sulla via di Khiva que' deserti che 
dividono, per secoli e secoli o forse per sempre, India da 
Russia. Ed Inghillerra sa che an allro tat deserto 6 tra In- 
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dia e Persia settentrionale ; ondeche gli Inglesi sodi e infer-
mati non han guarkpia paura di niuna di quelle discese russe 
nell' Indie che furon tema negli anni scorsi di utopie napo-
leoniche e continentali. Quegli Inglesi sanno la storia del-
l'Indie un po'meglio che non la sapesse probabilmente Napo-
leone ; e che non la sappiano poi cortamente que' giornalisti 
i quali, avendo osservato che le. invasioni all' India venner 
tulle dall' Indo-Kutsch, dal-' Nord-Ouest della penisola, ed 
osservando poi sulla carla che al Nord-Ouest di quel Nord- 
Ouest si trova Russia, ivano profetando una discesa di questa 
dalla Neva o dalla Moskova all' Indo e al Gange. Quegli In-
glesi sanno motto bone che tulle quello invasioni vennero 
si da quel primo Nord-Ouest, ma non mai dal secondo; che 
vennero da genii numerose, e grandi imperii stanziati la vi-
cino a Cabul o Ghizne, •ci tug.' al pie nella Transoxiana od 
in Persia, ma non mai da imperii pia lontani ; lantoche ne gli 
antichissimi re dei regi persiani, ne Alessandro macedone, 
ne Gengiskan non poser° mai pie in cio che 0 India, imperio 
britannico presence.' Se verra mai a questo qualche pericolo 
esterno, non verra da niun imperio lontano che abbia a pas-
sare mezzo mondo per capitare poi ad uno dei due deserti pri-
ma che all' Indo superiore; ma piuttosto da qualche imperio 
nuovo che sorgesse pia vicitto dalle rovine turche , persiane 
od anche russe. Ed Inghilterra provvederebbe a chi senza 
dubbio, se venisse it caso ; Inghilterra non lascera mai pie 
sorgere ne risorgere niun grande imperio asiatico; e si 0 ye-
duto gia che non ne vuol nemmeno niun affricano vicino al-
l' Asia. Inghilterra ha quindi anti interesse che le provincie 
turco-asiatiche 	sieno 	toile 	dll' eventualita 	degli 	imperil 
asiatici vicini per essere aggiunte al lontanissimo russo. Ma 
se pur non vedesse tat interesse proprio, certo ella vedrebbe 
oramai con indifferenza che Russia s' estendesse fino a mez- 

1 Nuovo commento a tutto cib: ultimamente i giornali francesi minac- 
ciano una gran confederazione russo—asiatica. E i giornali inglesi ni 	tac- 
ciono o sorridono. Come di cosa non vera, o non importante? -- In ogni 
caso, Russia e Inghilterras'accozzerebbero nel Mar Nero, prima che nel le 
gole del Kiber o sul le sponde dell' Ind° , certamente. E ne sarebberu mutt.) 
appressate quelle occasioni cite paiono cosi lontane ad. alcuni It until. 

(Note della seconds Lill:: o it.) 
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zodi del Mar Nero od anche del Caspio, che sarebbe ancora 
un sedici gradi lontano dall' Indo, co' deserti frammezzo. E 
se anche questa estensione le paresse un tal qual pericolo, 
certo ella le parrebbe pericolo minore che non l'altra esten-
sione russa sulla sponda occidentale del Mar Nero o sul Bo-
sforo, ondeche ella darebbe le mani a quella per impedire 
e far indietreggiar que%ta. — Vd a Russia, poi, qual diffe-
renza immensa, totale l Le provincie occidentali, Polonia, 
quando anche non fosse 	piaga; le provincie danubiane, 
quando non fossero per essere' pietra di scandalo, casus 
NW perpetuo con Austria; it Bosforo stesso, quando not 
fosse coil' intiero Occidente, non sarebbero mai stromenti 
di vero progresso, di vera potenza interna russa; non sa-
rebbono mai se non istrumenti a quell' editizio di prepon-
deranza occidentale che non pub compiersi. All' incontro, 
le sponde meridionali del Mar Nero aggiunte alle settentrio-
nali ed orientali, facendo della meth orientate di questo un 
vero lago russo possibile , chiuso da Sinope e Sebastopol, 
aprirebbero le boccbe di tutti i fiumi russi ad un commercio 
orientate perpetuo, ed indipendente dal Bosforo. E it grande 
istmo del Caucaso, gib russo di nome, ma che non garb tale 
di faUo mai finche non sien russe le sponde laterali del Mar 
Nero e del Caspio, accrescerehbe ancora questo commercio 
russo-asiatico. Le sponde meridionali del Caspio per se stesse 
poi, aprirebbero nuova via, nuove comunicazioni alla Russia 
europea ed all' asiatica insieme. E questo si che pu6 e debbe 
un giorno o I' altro esser tutto intiero lago russo, senzache 
neSsuno Ice possa impedire ne disfare mai pia. La avrebbesi 
un campo inesauribile di progressi. Ne dicasi utopia, perche 
6 campo cosi trascurato finora, perche cosi lontano, perche 
russo t Cinquant' anni fa avrebbe potuto parer maggior uto-
pia it voter solcar coi numerosi piroscafi i laghi Ontario od 
Erie, it Mississipi o it Missouri, che son pur solcati; a veuti 
anni fa, quando le strade di ferro non parevan adattarsi se 
non all' intern() di qualche dock o di qualche manifaltura in-
glese, sarebbe parula utopia, volerne far una Ira le due ca-
pitali russe, tra cni pure si fa. Certo, quando Russia s' ag-
gyasse tulle queste provincie asiatiche-meridionali, quando 
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s' aprissero tulle queste comunicazioni commerciali, it pro-
fitto prima ne verrebbe alla Russia europea, ,roa a poco a ' 
poco pure all' asiatica. Ne questa poi potra mai progredire 
altrimenti. Non serve mandar guerrieri, preti , principi e prin-
cipesse, polacchi e russi, insieme con ladri ed assassini a po-
polar Siberia; non serve attirarvi qualche sparso colon°. Ma 
chi ardirebbe fissar limiti a queue popolazioni e a quella ci- 
villa, quatido non 	pie liniiti, ma mezzi di esse fossero it 
Caspio,,i1 Volga e l' Ural , Astrakan, Casan ed Oretnburgo ? ' 
Anni sono, notarono alcuni viaggiatori che to condizioni 
de'paesi ullimi settentrionali i quali giacciono verso le bocche 
dell' Obi, del Jenisei e della Lena, si muterebbero notabil-
mente se si corressero que'fiumi con pochi piroscafi a por-
larvi pie brevemente e pie regolarmente le poche merci ne-
cessarie ai pochissimi abitatori. Ma senza concedere ne negare 
le possibilita, di que' progressi estremi, chi 	vorrebbe 	dire 
impossibili quelli de' paesi tante pie temperali che giacciono 
alle latitudini di Vienna, Parigi o Londra ? Non son quesle 
le utopie, ma quella della preponderanza russa occidentale ; 
non it progrekso dell' Asia, ma it regresso dell' Europa; ed 
utopia massima quella di condurre insieme le due imprese 
incompatibili. 

14. Ma rivolgiamoci alla patria. Alla quale tornando in 
qualunque maniera, anche in iscritto, sembra ritrovare una 
cotale assicuranza che non si sentiva tra gli stranieri. lo non 
so come faccian altri che parlano e sparlano di questi cosi 
facilmente; ma io mi sent° di mat agio in tali discorsi, non 
v' ho fiducia di poter esser utile lodando ne biasimando. Ed 
all' incontro, per quanto piccolo uno si ritrovi in case, sem-
bra pur ritrovarvi la signoria de' propri pensieri, pie facile, 
piit consenziente I' udienza, pia intese le spiegazioni, pin di-
rill°, phi dovere di parlare, pin speranze che non sien tulle 

I Si pub vedere net libro testb citato, quanta fattizia e probabilmente 
temporaria capitale sia Pietroburgo. Mosca crebbe e cresco d impor tanza 
dal 1812 in poi. Odessa 6 sorts in questa secolo. Ma quanuo Russia si ri-
volgesse a' suoi destini orientali ,e probabile che ells stanzierebbe il norbo 
di sue potenza in quel triangolo tra Mosca, Astrakan e Asof (la Tana del 
medfo evo), node ella dominerebbe i yeti marl, i yeti flumi, i veri corn 
Merci moscoviti. 	 t 
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parole vane quelle che si rivolgano con sincerity ed amore 
a' cornpatrioti.—E cosi, dopo molta via percorsa, dopo molti 
casi posfi, riducendoci ai nostri, ci pare poterli determinare 
molto piii precisamente, e che sieno tre soli.-1° 0 le grandi 
potenze cristiane, lasciando cader I' Imperio turco quando 
che sia, ne raccoglieran le spoglie secondo gl' interessi uni-
versali ; o Ia questione •osi sciolla porteri naturalmente da 
se 	l' inorientarsi 	d'Austria, 	1' abbandonar essa l' Italia, it 
farci quasi dono dell' indipendenza, cioe la pia bella e piii 
facile delle occasioni per noi. — 2" Ovvero le grandi potenze 
cristiane, pur lasciando cadere quell' Imperio, lo spartiranno 
tra se od in frazioni e Stati nuovi, con, o senza prolettorati, 
in qualunque guisa, ma senza rispetto agl' interessi, alla 
spinta, alle necessity della Cristianiti; 	ed allora sara un 
lungo fare e disfare, una inevitabil serie di contese, di 
guerre, di mutazioni, la quale sara pur serie di occasioni 
all' Italia. — 3° Ovvero (che parry a molti it caso pill proba-
bile, perch' 6 it presente) si continuera a leper su un impe-
rio fattizio, una rovina, raccogliendone un di l' uno, on di 
l' afire frantume, come vien giu, e facendone or l' uno, or 
1' altro uso, ora una provincia o una colonia di uno Stato 
europeo, ora uno Stato sotto Ire protettori, ora sotto due, 
sotto uno, in varie guise, 	secondo le occasioni; e Ia serie 
delle occasioni sara quindi men buona si, ma phi lunga che 
mai per I' Italia. — Quale avverra pin probabilmente de' tre 
casi? Nol sappiamo e non ce ne curiamo per ora. Uno de'tre 
avverra. La massima di tulle le utopie non 6 quella della 
pace perpetua; ma d' una pace perpetua, che offendesse tutti 
gl' interessi universali, che fermasse tutti gli andamenti della 
Cristianita. Una pace buona satisfara anche a noi; una cat-
tiva non durera; e qualunque guerra grande darn occasioni, 
non importa quali, quante o quando sien per essere; 1' inte-
resse, it dovere di valercene per acquistar 1' indipendenza 
riman lo stesso. Nel primo caso del buono ordinamento della 
Cristianita, non solamente sarebbe vergogna a noi 1' accet-
tare, ma 0 improbabile che ci si faccia it dono dell' indipen-
denza, intieramente gratuito ed immeritato. Nel secondo e 
net te,o caso delle moltiplici occasioni, niuna di queste ri- 
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marrebbe occasione ad oziosi. Dicemmo che Austria 6 quella 
la quale pub sola spingersi innanzi per posizione, quella che 
si vuole spingere per I' interesse universale ; ma diciam ora 
ed 6 chiaro per se, che 6 sopratutto interesse italiano. E di-
cemmo che Austria, lentissima per se, sara lentamenle spinta 
da Inghillerra, e pin fortemente da Germania e da Francia. 
Ma diciam ora che pub e deve essftre spinta principalmente 
da noi, pill inleressati che nessuno. A Germania e Francia 
I' inorientarsi d'Austria darebbe accrescimenti, sfoghi com-
merciali o di popolazione; ma a noi darebbe it bene che. li 
passa tutti, 1' indipendenza. E noi siamo poi in tat condi-
zione, che, quantunque minori che non Francia o Germa-
nia, noi possiam pur dare ad Austria la spinta maggiore di 
gran lunga. Alcuni di noi siamo la piaga maggiore che ella 
abbia in corpo ; alcuni OH,  siamo i piti pericolosi vicini di 
lei. A noi sta farts sentire l' acerbita della piaga, affincho 
ella pensi a' rimedi; farle sentire crescente it pericolo della 
vicinanza, 	affinche ella pensi al proprio trasporlo. La co- 
rona lombardo—veneta 6 troppo bella corona, perche si lasci 
o si muti volontariamente del tutto ; un po' d' aiuto .vi si 
vuole ; un po' di fatti i quali provino che it cambio non 6 
lasciato a pieno arbitrio di lei ; che non si tralta per lei del-
l'allernativa di tener Po o prender Danubio, ma di prendere 
o non prendere Danubio, come compenso al Po da perdersi 
un di o l'altro ad ogni modo. Austria vive alla giornala, 
proilltando delle occasioni per continuar come sta, perche 
sta bene; viviamo, se si voglia, alla giornala anche noi, ma 
pur valendoci delte occasioni per mutar cib che non ista bene 
per noi. Aspettiamo si le occasioni con tunganimita, ma pren-
diamole poi con prontezza. Troppe passarono gia. Tredici 
secoli 6 gia durata I' impresa. E i secoli son pur preziosi a 
una nazione; e se 6 stoltezza anticiparli, 6 villa it perderli. 
In politica come in guerra, lotto il resto dell' arte 6 un nulla 
rimpetto al saper cogliere it tempo. 11 quale incomineib dalle 
prime divisioni falle, dalle prime spoglie raccolte dell' im-
perio destinato a riordinare cadendo la Cristianita. La Prov-
videnza ci fo cosi propiziai che ritardb a nostro pro gli ultimi 
atti di quella mutazione, che ci concede nuovo resrro ad 
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apparecchiarci. Ma se continuassimo a rimaner disapparec-
chiati, disattenti, non curanti , oilosi; allora, vergogna, danno 
e colpa nostra, si decider% di noi , senza noi, e contro a noi. 
I figli nostri malediranno i padri di non aver fatto nulla, 
non essere stall nulla ai di dell' occasioni, che non si ritro-
veranno pin.—Ma speriamo, desideriamo, facciamo che non 
avvenga cosi; e veggiam quindi fin d' ora come apparec-
chiarci alla occasione, etc non opal non risorgere un di o 
I' altro, e pile da un giorno all' altro. 

CAPO DECIMO. 

COME VI POSSONO AIUTARE I PEINCIPI ITALIAN'. 

4. Qui ineoraineia Is parte pralice ild libro. — 2. Eppereid Ili Ina di cid,  the sarebbo a fare 
al di iroppo Intim; si arcane solamento di non ambir acquisti. foor della peaisola. —
3. 5 di non ambirli WM nemmon denim. — 4. E nossurio a speso del paps. — 5. App. 
reedit elle si poison sanity; a prima to erne do' prineipati iteliani.— 8. E for marinenr. 
— 7. E lor 'merle intorni. — 8. E ii conurvare a progradire opportani. — O. E lo 
whore —10. E gli urdini consultativi. — II a 12. Ell ameba i deiiberstivi. — 13. Ma 
dell'operabile do' priocipl laseinsi giodki i principi. 

cis gaidem , gni setundam paatntiom front °wit. 
glurism et honoree, at inmirruptionou gliMruni. 

PAEL.ad Rom., 11, 7. 

1. Qui incomincia adunque la parte pratica dell' assunto 
nostro ; quella percie in che mi duol pill di non aver cre-
dito cho d' oscuro scrittore su coloro che tengono in mano 
i nostri destini ; quella in che vorrei sapere entrar meglio 
in 	for ragioni, in Ion difflcolla, 	le quali Sono gravissime 
senza dubbio. Ma ei mi par pure che sia toccata loro in tutto 
una invidiabile opera. Certo, sono al mondo principi pill po-
tenti, uomini di Slato in situazioni piii clamorose, che non i 
nostri. Ma niuno is che abbia dinanzi a se on' impresa cosi 
grande ed all' ultimo cosi gloriosa, collie quella della indi-
pendenza patria. Passano le conquiste d' una in altra parte, 
e Iodate dagli uni, sogliono essere maledette dagli altri ; e 
le legislazioni stesse mulano progrediendo ; ondeche dubbie 
ell inyabili sono quelle glorie de' conquistatori e de' legisla- 
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Lori che it nostro Machiavello e (anti altri pongono in citna 
all' umane. Ma le glorie de' procacciatori e degli apparec-
chiatori d' indipendenza sono le phi pure, le pin sante ,e le 
pifi benedette finche ella dura; e non the cessare se mai 
ella cessa, elle soglion ricevere nuovo splendore dai desi-
derii stessi the allor ritornano di lei, e dagli sforzi per ricu-
perarla. Ma non dimoriamo in esortazioni, le quali sogliono 
essere inefficaci su coloro the abbiano H cuore incallito, e 
inutili a coloro che l' abbiano innalzato dalla pratica de' pub-
blici affari. 

2. Ed inutili a 	tutti sarebbero i particolari di cif:, che 
sia da fare quando venisse la grande occasione. Non sapendo 
ne quando ne come verra , sarebbe tutto utopia it disegnare 
fin d' ora confederazioni di due o tre o anti i principi ita-
liani, od alleanze con gli stranieri, e peggio che mai divi-
sioni da patteggiare prima o dopo I' evento. lo so the siffalti 
particolari sono i gioielli pin cercati ne' libri polilici, dai po-
lilici principianli e dilettanti. Ma a costoro io mi son gia 
forse fermi° troppo ; e mi vi vorrei fermare' meno che mai 
in questo capitolo, the di natura sua s' indirizza agli uomini 
di pratica. — Due sole avvertenze generali paiono peter farsi 
fin d' ora. La prima 6 di quella moderazione che dove trovar 
luogo dapperlutto, anche in un' impresa d' indipendenza. 11 
grande scrittore a cui not facciamo semipro supplemento, e 
talora opposizione, aspira ad una indipendenza cosi corn pinta 
d' Italia, che comprenderebbe non solamente la penisola e 
I' isole presentemente italiane , ma anche la Corsica, che 
non 6 tale ora. E certo questa pure sarebbe desiderabile. Ma 
6 ella sperabilo? Ceti°, Corsica fu Italia, e vi ritnangono 
ilaliane la lingua e le schiatte; ed Habana la famiglia stessa 
di Napoleone. Ma questi appunto fece la palria sua francese 
irrevocabilmente. E puerility quella questione poste in ter-
mini generali: se Napoleone fosse italiano o francese? VC-
niamo sempre ai fatti, al senso comune, alla voce univer-
sale. Napoleone fu Italiano di schialla; di sangue, d' ingegno 
naturals; ma fu Francese di educazione, d' idee, di disegni, 
di interessi, di vita,.di gloria; e, ne i Francesi si lascieranno 
spogliar mai di questa gloria, no i COrsi separarscne. p poi, 
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italiane sono pure le lingue e in gran parte le schiatte di 
Malta, di Fiume, di Spalatro, di Ragusi. E vorremmo noi 
per questo ambire tutto cie? Noi miseri, che non possiamo 
se non da fungi ambire Venezia stessa e Milano? E non so-
lament° ci metteremmo contro, nella grande impresa, Fran.:  
cia ed Inghillerra (quel pocol); ma, che 6 forse peggio, fa-
remmo impossibile ogni c.onsenso , ogni adattarsi d' Austria 
ai compensi ? pretenderemmo aoquelle coste orientali del-
l' Adriatic°, che dan valore a que' cornpensi, che son quelle 
che le possono far desiderar le provincie danubiane? Queste 
son° generose ambizioni senza dubbio , e da piacere al vol-
go; ma da far sorridere quanti uomini di pratica restin pure 
da noi. Ondeche questa ci pare di quelle quistioni, che basta 
esporle chiaramente per torte di mezzo. 

3. Ma piit in3portante 6 forse quest' altra. Quella situa-
zione e quella conformazione amrnirabili che fecero 1' Italia 
MU a tante e cosi varie grandezze lungo i secoli, hanno 
pure questo grande inconvenience: che v' 6 naturale e quasi 
irremediabile la divisione di essa in due parti distinte: PIM-
lia settentrionale o val di Po. sino agli Appennini , e la me-
ridionale al di li. La meridionale, fin da quando ella diede 
it nome a tulta la penisola, fu anticamente la parte princi-
pale, quella che diede la civilta e la vita alla parte setten-
trionale, e che per essa le fece passare a tutto it mondo an-
tico, a lotto it moderno e cristiano. Ma ci6 6 mulatto da due 
o Ire secoli in qua; da quando la civilly 0 nguale o maggiore 
fuori che dentro Italia. Il' allora in poi crebbe la civilly, la 
importanza della parte settentrionale , e, come notammo, 
quella del Piemonte in particolare. Io sone, come s'e veduto 
gia, poco ambizioso di primati. NO vorrei pretenderne nes-
suno definitivo per 1' Italia settentrionale sulfa meridionale. 
Ma (incite non 6 compiuta l' impresa d' indipendenza, due 
primati sono, che non si posson tOrre all' Italia settentrio-
nale : quello de' pericoli, a quello poi degli accrescitnenti. 
Quando e come che sieno per venire to occasioni dell' im-
presa, questa si fara senza dubbio della e nella Italia setten- 
trionale principalmente; e it 	risultato necessario sari una 
riunire di essa, uno inorientarsi, un accrescersi la monar- 

   
  



13?. 	 DELLE SPEIIANZE 

chia di casa Savoia. Ella sob ha i compensi occidenlali da 
dare; ella sola si trova vicina alle provincie italo-straniere; 
ella sola pub farle diventareibliane, che 6 la somma dell' im-
presa. Tantoche 6 quasi dir lo slesso impresa di indipen-
denza italiana, o fondazione di un gran regno ligure-lom-
bardo; Parma c Modena lull' al pia polrebbon prender parte 
a quegli accrescimenti; ma null 	o quasi nulla Toscana, 
nulla Roma, nulla Napoli. E quindi 6 forse it pericolo, l'osta-
cob maggiore all'unione de' principi italiani : che i pi6, non 
prevedendo aver parte agli acquisti, non prendano inleresse 
ii6 parte all'impresa, e ditnentichino che 6 impresa non 
d' acquisti, ma d' indipendenza. — Napoli specialmente 6 
cosi lontana, che, oltre al non avere speranze di futuri ac-
crescimenti, ella pub immaginarsi di non aver nemmeno 
pericoli dello 	straniero. 	Eppure vegniamo sempre ai falli. 
Dal 1814 in qua, Piemonte, cosi vicino ad ogni slraniero, 
non sotlri se non una occupazione, e Napoli, cosi lontana, 
ne soffri due. E se not risaliamo pia 6 pill su, Piemonte sof-
fri si molti passaggi, ma due sole occupazioni lunghe e vere, 
net cinquecento c a' nostri di, e non mai una mulazione di 
dinastia ; la quale anzi usci sempre • da' pericoli accresciuta 
di polenza. Napoli, all'inconlro, 	soffri mulazioni 	numero- 
sissime, e cosi durevoli, che divenlarono mulazioni 	dello 
Stab e delle dinastie: Longobardi, Normanni, Svevi , An-
gioini, Aragonesi, Francesi, Spagnuoli, Austriaci, Borboni. 
E quindi, se si lascino le apparenze vane de' luoghi e si 
guardi alla reality della storia, se anche in politica si segua 
II melodo comune a tulle le scienze, di giudicare dei falti in- 
cogniti da' cogniti, di tray le regole 	dagli 	sperimenti , not 
avremo a dire che Napoli e Sicilia sieno quella parte d' Ita-
lia che ha pi6 a temere delle invasioni straniere. Ne direino 
con parecchi che sia colpa irremediabile del molle clima, 
delle molli schialte. No, in nome della palria comune; not 
non accelliamo ne per essa intiera ne per ninna parte di lei 
quests necessilC, queste perennitb, quests naluralezze d' ozi 
o di vizi , 	smentile 	delle 	stone. 	II clima.  d' Italia 6 quello 
de' Romani ; ii clima del Regno 6 quello in ehe si fecero 
famosi in guerra Siculi, Sanniti, Normanni; c se la ccgeneA 

   
  



CAPO DF.C1MO. 
	 133 

razione 	fu pin frequents in quella che nell' altre provincie 
italiane, ella 6 forse dovuta meno al china , che a quell' in-
ganno della siluazione estrema, it quale le fa parer lontani i 
pericoli, e inutili lc preparazioni a difesa ; onde poi le facili, 
le frequenti iuvasioni, onde le mulazioni, onde le corruzioni, 
effetti prima, e nuove cause poi. Ma insomnia a per qualun-
que ragione, delle dieci enutaziogi portate dagli stranieri al-
l'Italia, otto o nove toccaron sempre a Napoli; ondeche quel 
popolo e quella dinastia sono di gran lunga i pia interessati 
a tener lontani quegli stranieri, eppercio a veder compiuta 
I' impresa d' indipendenza; e so non avranno a questa inte-
resse d' accrescimento , essi v' avranno l'interesse maggiore 
di conservazione e d' assicurazione. — Ne mancheri lore ul-
timamente 1' accrescimento stesso. Quando Italia fosse indi-
pendente, quando avesse satisfatta quella necessita a che 
ella deve attendere lull' intiera prima che a niun'.altra, sor-
geranno per l'Italia quell' altre dell'estendersi, dell' inorieu-
tarsi o immeridionarsi, che sono sentite da tulle le nazioni 
cristiane. Ed allora Napoli, se avra saputo far bene Pullicio 
di potenza seconda nell' impresa di indipendenza, sari chia- 
mato all' of 	di potenza prima nell' impresa di estensione. 
Sari a Tunisi, a Tripoli, o in qualche isola o parte di conti-
nent° orientate? Non importa; sarebbe puerilili cercarne 
ora. Per qualunque scalo, in qualunque modo, Napoli 6 de-
stinata a diventar I' anello di congiunzione dell' Italia colla 
Cristianiti orientate, ed aver quindi i maggiori prolitti ulti-
mi ; ma a condizione d' essere stata disinteressata ne' primi, 
generosamente operosa nett' acquisto fondamentale. Noi ac-
cennammo che I' impresa d' indipendenza non vuol esser 
guastata da niuna di liberta interna ; ma aggiugniam qui, 
da niun' alma nemmeno. [Ina sole conquisla i insomma ne-
cessaria, la conquisla delle provincie stranieri. A chiunque 
venga il protItto apparente, quello effetiivo sari di Mill i 
principi, di tutti i popoli italiani. — E so taluno mi dicesse 
che io mi scopro Piemontese parlando cosi, io risponderi 
che poco importa pur cio. Que' nostri cornpatrioli meridio- 
nail, qualunque difetto abbiano, non 	han certo quello del 
Poe 	ogegno. E gli uomini ingegnosi, non solamente soglion 
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intendere ed apprezzar le ragioni onde ch' elle vengano, 
senza tener conk) della poca autorita di chi le espone; ma 
non sogliono nemmeno aspettar che sieno loro esposte, to 
trovano da se. La filosolla storica 6 cola sul terreno suo na-
tivo; ed ella serve, quand'e buona, ad intendere non che it 
passalo, pur l'avvenire , a ad apparecchiarlo. 

4. Ma Napoli e Toscana non potrebbero esse pure aver 
subito for prolItti, prendendoli suite provincie adriatiche del 
papa? e queste provincie, che sono elle insomnia se non 
un' appendice quasi innaturalmente congiunla con Roma? E 
concedendo la convenienza e la necessity che it papa per es-
sere indipendente sia signor temporale della sedia sua, que-
ste provincie non son elle inutili a tale indipendenza? e non 
mostrarono elle pia voile gia it loro desiderio di non rimaner 
papatine? E quindi, in un riordinamento definitivo d' Italia, 
non sarebbe egli desiderabile di scioglierle in• qualunque 
modo dal giogo ingrato? E se it papa non le vorra sciogliere, 
non sara egli it vero e grande ostacolo di qualunque buono 
ordinamento futuro ? come it furono i predecessori? Ma, ri-
spondiam noi, se cosi fu, se i papi furon'o o possono essere 
ostacolo, togliam dunque di mezzo l'ostacolo, ma logliamolo 
net modo che 6 pin facile. E non dengue togliendo it papa, 
che non si pub term, ne interessandolo contro al buono or-
dinamento; ma anzi interessandolo ad esso, facendo che egli 
pure vi trovi it vantaggio massimo ed universals dell' indi-
pendenza, e non vi trovi lo svantaggio particolare, materiale 
e per cost dire palpabile della diminuzione di Stato. Se non 
fosse delta solita ragione di brevity, io m' impegnerei a mo-
strare che I' indipendenza d' Italia dovette ai papi pia beni 
che mall; pin spinte che oslacoli , pia comodi che incomodi ; 
ma pogniamo che, pieni di pregiudizi storici guelfi, io e i 
miei simili e i dappiO di me, un Manzoni , on Troya , on 
Gioberti, c' inganniamo del tutto; pogniamo che, rifatlo belie 
it conto ai papi da Gregorio Magno a Gregorio XVI, s' ab-
biano a dire essi definitivamente inconvenienti ; essi reste-
rebbono pure inconvenienti terribilmente avtlichi, terribil-
mente radicati da dodici secoli, e che bisogneri !rho quindi dire 
irremovibili, e che sarebbe utopia ii voter rimuovere i o che 
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6 necessita, trista 0 liela non imporla, di sapervi adattare i 
nostri disegni. — Ancora, che sia necessita non trista, ma 
lieta, necessity che si congiunge con tutti i destini piff lieti, 
pia grandi della nostra patria ; che 1' Italia, prescella a se-
dia del capo, a centro della Cristianita, sia interessala non 
solamente alla indipendenza , ma alla dignity, alto splendo- 
re, alla polenza di quel 	apo; che non solamente l'albergar- 
lo, ma it difenderlo e glorificarlo sia it gran destino d' Italia 
ne' secoli futuri; lotto 66 6 cost ben esposto non solo ne1- 
1' ullima, ma anche nell' altre opere di Gioberti, e queste 
opere hanno e sono per aver lal popolarita (dico it popolo 
de' colti e sodi) in Italia, che sarebbe stoltezza in me it vo-
lervi aggiungere nulla. E s' io ne detrassi anzi alcun che, 
se dissi prematura la quistione. della presidenza del papa in 
'una confederazione Habana, ed esagerata 1' idea del primal° 
cosi assoluto, cosi quasi universale come sembra sperato dal 
Gioberti, io pur ammetlo un prirnato speciale presente e 
future d' Italia; 	it primalo che le viene, e non le si put) 
tarre, dall' essere albergatrice , circondatrice e difenditrice 
della 	sedia pontificate. Questo primate non implica tutti gli 
altri, anzi ammette che ognuno degli altri sia tenuto dall'una 
0 I' altra nazione cristiana. La sofa differenza (se forse io 
non mi inganni, ed anche egli non l'intenda cosi) che 6 qui 
tra Gioberti e me, 6 che egli spera un primato italiano uni-
versal° o quasi universale in ogni cosa, ed io non ne spero 
e direi quasi non ne desidero se non uno speciale, sperando 
e desiderando che ogni nazione cristiana n' abbia pur uno 
speciale suo.' E i falli passati mi paiono confermare quesla 
speranza, 	dei 	moltiplici 	primati. 	Nell' antichita i 	primati 
erano assoluli, universali; perche la civilly e la coltura ca-
dendo allora pronlamente in ogni nazione, passavano tut-
t' inhere dall' una all' altra. Ma oramai, la civilly e la coltura 
sono comuni a lulta la Cristianita , it vede °guano; civilly 
e coltura si dilTondono via via dall' una all' altra nazione cri-
stiana senza che si perdano in nessuna; e quindi i primati 

1 11 Gioberti ha dichiarato accostarsi all opinion° mia (ma non mi 
senir intieramente) in una sua letters alla Revue des deux Mondes.—Bru- 
xv 	,19 mai 18ii 	 (Nola della secondu edtzione ) 
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si fanno via via meno assoluti, meno universali; ogni na-
zione serba un brano dcl primato universale, serba en pri-
mato parlicolarc suo. 11 primato italiano dalla fine del se- 
colo XI alla fine, del XV. s' accosto ad universalita, perch 	fu 
de' primi. Ma ei si fecero via via meno universali, e cosi si 
fanno e fahnno. Forse, conservandosi quello della potenza 
e della diffusioni marittime da una nazione che it Rene ora 
con (anti altri, en' aura nazione cristiana salira al primato 
della diffusione asiatica continental°, en' altra a quello della 
diffusione affricana ,' un' aura a quello della produzione in-
dustriale, e chi sa quali altre ai primati variabili della lette-
re, della scienze, della arti. Ma in mezzo a tutu questi pri-
mati speciali, quello d' Italia 6 pid assicurato de niun al-
tro. Votrebbe ella non tenerne conto? non farlo Valera. tutto 
it valor suo? e di ci6 che 6 aiuto o vantaggio suo far irnpac-
cio ? e non correre ardita tutto il destine suo? od avendone 
uno belle, grande e naturale, proporsene qualunque altro 
fallizio, innaturale? — L' arts del governare consislette dal 
principio del mondo sempre in due parti : conservare e pro-
gredire; conservare do solo, ma chi tutto ch' 6 buono ed op-
portuno, progredire in tutto it resto, ch' 6 quindi per buono 
ed opportune a mutare. Queue nazioni in che la Provvidenza 
pose due forze, 1' una conservatrice, 1' altra progreditrice, • 
furono le pin grandi, le pin utili al genere umano. Lo mo-
narchie asiatiche ebbero for forza progreditrice da principio, 
epperci6 crebbero; ma soverchi6 in esse la forza conserva-
trice, epperci6, non baslando questa da se, caddero tutte , 
salvo Ire, che veggiam languir moribonde; Turchia, Persia 
e quella Cina ch' 6 esemplar massimo della conservazione 
Pura. Ma Grecia con la sua forza dorica conservatrice e la 
ionica progreditrice, e co' suoi due centri di Sparta ed Ate-
no, fu la gran maestra antica di civilta e collars. E tat fu 
Roma poi cotta sea forza conservatrice aristocratica e la 
sea progreditrice democratica. E tale Italia net media eve, 
cella sua forza conservatrice gbibellina, e la sua progredi-
trice guelfa. Se non che erano male adattate al lore ufficio 

' Conterma recentissima: Francia 6 tratta a nuova guerra , nuf.vi no• 
goziati , nuove relazioni con Marocco. (Nom della uconda eckcione.) 	. 
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queste due; la conservatrice ghibellina, perche straniera; la 
progreditrice guelfa, perche capitanata dai papi che erano di 
nature loro men progressivi che conservatori ; ondeche hen 
poterono essere due, tre, dieci papi progressivi (Mello eb-
bero ad ullimar le liberta ecclesiastiche , ma appena ottenu-
tele diventarono troppo conservatori, come Innocenzo III du-
rante la minorita di Fedrico II, ed Alessandro III ne' ne-
goziali della tregua di Venezia. E per nib pie che per ogni 
ultra cosa, si arrest?) it progresso italiano, e poi cadde. Spa-
gna non aveva forza progreditrice inlrinseca, ma solamente 
una occasionale, la diffusione americana ; e passata questa, 
decadde. Francia fu grando, finch?) dub l' equilibrio Ira it 
suo governo monarchico conservatore e 1' ingegno eminente-
mente progressivo della nazione; ma quando soverchib que-
st°, ells prevaricb, gettb un tempo meraviglioso, e decadde. 
Inghilterra strazi6 se slessa per secoli nella contesa delle 
duo forze; ed equilibratele all'ultitno meravigliosamente, ri-
dottele tulle due a contendere pacificamente, crebbe in un 
secolo, quasi da nella a tutto. Ed appunto perche la contesa 
si fa ivi sotto gli occhi di tutti, tutti san vedere e dire d'In-
ghilterra, che la grandezza di lei dura e durera, secondo 
che vi si sapra mantener I' equilibrio e non laseiar sover-
chiar ne 1' una ne I' afire forza. Ma it medesimo si pub e 
deve dire di tutte le altre grandezze, sieno esistenti da con-
servare, o cadute da risollevare. E principalmente d' Italia. 
Nella quale, cadute da gran tempo felicemente le due forze 
ghibellina e guelfa, i due ullici di progresso e di conserve-
zione finiranno, se Dio voglia, con esser esercitati motto 
pie naturalmente; it progressivo dagli Stati secolari e prin-
cipalmente da Piemonte e Napoli, e it conservatore dai papi. 
Nou bisogna giudicare da nib che 6 moment°, a citi che 6 
eta vera nella scoria. Pare a molti che Piemonte e Napoli 
progrediscano lentamente, 	che non facciano guari ullicio 
di element() progressivo in Italia. Ma, concedendo questo, a 
chi la colpa ?Agli stranieri, che li trattengono. Tolti i quail, 
non 6 possibile che Piemonte, cosi circondato da quanto e 
pie proaressivo sul continents, e cite Napoli, che si trove 
in 	zo a tutto it movimento marittimo orientate, non flni- 

   
  



438 	 DELLE SPEDANZE D' ITALIA. 

scano eel muoversi con animo (ante pin pronto quanto meno 
slanco. E allora giovera quella forza conservatrice del papa; 
e giovera tanto meglio, 	ch' ella non 	pub all' ultimo esser 
troppo conservalrice, tratta com' 6 fin d' ora da quella ne-
cessita sea ecclesiastia di ammelter come figliuole egual-
mente tulle le nazioni della Cristianith, in qualunque forma, 
da qualunque forza governate. — E tutto cib 6 future motto 
prevedibile, a parer role. Ma non vuolsi egli ammettere? Sia 
pure. Allora noi ricadiamo net presence; e la gran necessita 
del precede 6 di non guastare con nessuna inutile difficolta 
la gib difficile impresa d' indipendenza; di non cacciare fuori 
di questa o non por contro questa uno de' principi italiani 
pin patenti territorialmente , quello che 6 poi it pill potente 
per le due aulorita unite in esso ; di parlire dallo static quo 
dell' Italia, per non mutarvi se non cib che 6 indispensabile 
all' impresa. ' 

5. Ma lasciamo lotto cio che sara da fare al dl che venga 
l' occasione, e passiamci a cib che 6 da fare fin d' oggi per 
apparecchiarla a pressarla. Sara questa, nella parte pratica, 
la piii pratica del nostro discorso. II prime degli apparecchi 
6 senza dubbio quel dell'armi. Gib 6 chiaro agli occhi di tutti; 

' Quest° paragrafo di non fondar niuna sporanza italiana sulla diminu-
zione degli Stati del papa, fu, s'io non m' inganno , it pill criticato diretta-
mantel o indirettamente di tutto it libro mio. Ma pill to ripiglio ad esami-
nare , men trovo a scemarne , piii ad aggiungervi. Potrei chiamar r atten-
zione de miei leggitori so quell' opinione cristiana e cattolica che si ride-
eta in tutta la civilth presente; —sulla probabilith quindi che qualunque 
cosa si facesse contro al capo del Cattolicismo, urterebbe, solleverebbe 
contro a so quell' opinion° universale della Cristianith, di oho abbiam tanto 
bisogno in qualunque impresa d' indipendenza italiana;— sullaprobabilitit 
di (Mare, di sollevar por cost contra questa, torso la massima , probabil-
moot° almeno una gran parte , e certo poi una parte qualunque dell' opi-
nioni dello cooperazioni italiane; —sulla utilith , sulla necessith di non 
guastare un' impresa santa con nulla che sia o paia men Santo, un'impresa 
legatioa con nulla d' illegittimo, un' impresa nazionalo con una provin-
ciale ; —sulla probabilith , sulla certezza che i principi o i popoli italiani , 
i papl e i papalini come gli altri , liberati che fossero dells stonier°, con-
verrebbero pits facilmente , pill pacificamente , Oh oppottunamente no' 
propri interessi reciproci od anzi cornuni , od anzi identici; — 0 intanto e 
ad ogni modo Bull' opportunitb, sulla necessith, sul dovore che incombo a 
ciascuna provincia, a ciascuna popolazione italiana di sacrilicarsi , so sia 
it case, se sia d' uopo al ben di tutti, al bone sommo per tutti, all' indipen-
denza.—E mi si concede ripetere it grido antico italiano, con ud•iggtun-
ta: pace, pace, pace, tra noi. (Nola dello neonda ediAicflIC.) 
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salvi forse alcuni grelti economisti, i quali in Italia, come 
altrove , si fanno difensori degli irderessi snaleriali, in che 
fanno bone; ma difensori esclusivi, in che fanno male cer-
tatnente. Costoro soglion guardar quasi con invidia a que'tanti 
milioni adoprati intorno agli eserciti, e gridano contro a que-
ste che chiamano spese improduitive, a si fanno una dolce 
utopia dei disannamenii.Va ei mi pare che incominci a pas-
sare quel gergo delle spese improduttive, e s' ammettano 
oramai, anche dagli economisti pin esclusivi, le spese im-
produttive materialmente, ma moralmente produttive, e che 
incominci pure ad abbandonarsi quell' utopia del disarma-
menlo, la quale 6 figlia o sorella di quell' altra della pace 
perpetua. Ma, lasciando quanto 6 fuori del falto nostro , io 
dico che in Italia, al di d' oggi, non 6 spesa cosi ben falta, 
come quella che si fa da due principi italiani per tener su 
due eserciti nazionali. E non solo perche sarebbono neces-
sari all' occasione , che sarebbe ragione sufficientissima quan-
tunque lontana,' ma per quest' altra presente e non meno 
importante, che gli eserciti sono uno de' migliori o forse it 
miglior modo di conservare ed accrescere 1' operosita, d'im-
pedire 1' ozio italiano, di salvarci da un nuovo Seicenio. Ec-
celluando nelle professioni materiali quella degli agricoltori, 
e mile intellettuali il sacerdozio (elle non 6 professione, ma 
altissimo ufficio man°, e non devesi prendere per fruire la 
vita terrona, ma per condur se ed altrui alla ulteriore); di 
tulle le altre professioni materiali ed intellettuali, la militare 
6 forse la pin sana al corpo insieme ed all' animo. Delle pro-
fessioni industriali 6 note che sono quasi tulle mat sane, pia 
0 meno sedentarie, pin o mono corrompitrici, o almeno in-
debolitrici. E quindi alcuni anni di milizia sono it miglior 

' I derisori a disporanti non han terse hadato a cie : cho questi due 
eserciti italiani sommano ad oltre 200,000 uomini: a che 200,000 uomini 
sono pure una belle somma d' esercito in tutti i paesi, in tutti i tempi; e 
che fra essi , 1100,000 che si troverebbero naturalmente in prima lines in 
qualunque guerra d' indipendenza, sono appunto di quelli del cui valor° 
non dubito la storia mai , nee dnbita l'opinione presente; che la seconds li-
nes sarebbe di quelli dei qualt'(parliamo schietto) si dubitO, per vero dire, 
ma i quail appunto percio sono forse i pin ardenti; e che dopo queste duo 
prime 	ee, ne sarebber pure una terza ed uns wile de principati mine- 
ri, e 	provinciali dello stranioro. (Note delta scconde edizione.) 
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rimedio che posse essere a tali vizi corporali ed intellettuali; 
it solo mezzo di scemarli nelle generazioni presenti, e d'im-
pedirli di passare nelle future. E quanto alle professioni della 
magistrature, dell' avvocalura, dell' amministrazione 	pub- 
blica, della diploroazia, delle letlere, delle scienze e delle 
arli, doe quanto alle professioni liberali od intellettuali, tulle 
sono buone e necessarie senza dubblo, e tulle possono essere 
e sono sovente virtuose; ma tulle , esaltando I' intelletto e 
tenendo in ozio it corpo, sono malsane a questo, e per que-
st° sovente a quello, e cosi insomma all' uomo inhere, all' uo-
mo qua! 6 quaggift, anima e corpo. E so taluno pur riesce a 
non lasciarsi effeminare ed infiacchire da queste occupazioni 
sedentarie od ombratili, 6 caso raro e da lodarsi tanto piu, ma 
e piii raro che non si tramandi it vizio elle schiatte ; onde-
elle insomma 6 interesse nazionate che non si molliplichino 
tulle queste professioni oltre it bisogno. E poi, tulle richieg-
gono disposizioni speciali, e facolla oltre it comune ; e coloro 
che le esercitano senza tali facolle, vi fan pia male che bone. 
E poi, ancho quando si lasciassero moltiplicare oltre it biso-
gno e le convenienze, elle occuperebbero pure un numero 
relativamente piccolo di persone nello Stato. La sob profes-
sione militare pub tenere operosi i moll e d' ingegno coma-
ne. Mirate i paesi dov' ella non 6 ; e senza uscir d'Italia fate 
it paragone co' paesi dov' ella 6. In quell, le capitali ed an-
che le cittaduzze ed i borghi sono ripieni di una classe che 
si chiama alta , ma non 6 tale sovente se non come le male-
rio impure elm salgono a galla ne' liquori fermentati ; una 
classe di giovani oziosi e corrompitori , di vecchi oziosi e 
corrotti, figliuoli cattivi, mariti peggiori e cittadini pessimi. 
All' incontro, ne' paesi dove i giovani sono ocoopali nell'ar-
mi , i pin colti in quelb che si chiaman dotte, e quasi tutti 
nell' altre, I' ozio ed it vizio non avendo agio a moltiplicarsi 
nell' eta e mita condizione corruttrici, non ne scendono con 
tante forza sull' altre, e vi sono in tutto incomparabilmente 
pitl rari. E quindi, persistete voi a for died, venti o cin-
quanta milioni dal capitolo guerra del bilancio dello State? 
Sia pure. Ma riponeteli net capitol() pubblica operosil4, della 
quale dipeude poi it serbar eh) che ci resta, it riacquiselr chi 
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ohe ci manca 	di tulle le virtu nazionali. — Esaminate 
dunque, correggete, perfezionate gli ordini della milizia, 
togliete 	le spese inutili a questa operosita; 	ma serbate, 
accrescele questa; lasciate che coloro a' quail non basta- 
no gli esercizi militari , possan 	prendere parte alla reali- 
to delle belle guerre di diffusione che va facendo da tulle 
parti 	la Cristianita; 	e ^in 	nome dell' Italia, 	benedite in- 
swum quo' principi nostri che ci serban I' armi italiane , 
e conforlate gli altri, 	quantunque piccoli, ad imitarli. Gli 
aiuti italiani d' ogni provincia, quando anche non accresces-
ser motto it numero, la potenza materiale degli esercizi ita-
liani, accrescerebbero motto la loro potenza morale al di 
d' adoprarli. Ed intanto negli Stall piecoli come ne' grandi 
I' escrcizio dell' armi serbera pill sani i corpi e gli animi di 
tutti, massime nello condizioni naturalmente inoperose. Nti 
dicasi forse eh!, che era vero nel secolo scorso, ma sarebbe 
falso a' nostri di: che i militari sogliono essi stessi essere uo-
mini di poca morality, di motto ozio, viziosi, corrotnpitori. 
Per poco che uno abbia sties°, non dico alle scienze militari 
or cosi progredite e moltiplici, ma agli esercizi stessi che si 
fanno in 	piazza ne' paesi militari italiani o non italiani , 
ognun sa che ii mestier dell' armi 6 lull' altro oramai , an-
che in pace, che mestiere ozioso, e die quindi non pub esser 
vizioso. lo non vorrei offender°, di niuna maniera , niuna 
dell' altre professioni liberali ; e mono che niuna, quella di 
scrittore ch' io sto facendo ; ma se proseguissi it paragone , 
io non petrel se non essere dell' opinione d' alcuni vecchi 
della operosissima generazione or finiente, i quali avendo 
avuto in sorte d' esercilar parecchie di quelle professioni in-
sietne od a vicenda, pretendono aver ricevuti incomparabil-
rnente pi6 esempi_e conforti di virtu nella militare che non 
in nessun'altra. 

6. Del resto, tuttoci6 s' applica a quell' altra professiono 
della marineria, la quale, anche la non militare, ha tutti i 
Van taggi morali, lotto la operosita della milizia terrestre, od 
anche pin. E quindi io non mi fermer6 ad essa se non per 
far osservare, che 6 gran danno ch' ella non sia promossa al 
paro 	la milizia nei due grandi e militari principali italia- 
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ni, ed anche meno negli altri. Forse, la non buona direzione 
che fu data alle nostre marinerie fin da' primi anni dopo le 
restaurazioni , 6 quella che, avendole fatte quasi inutili in 
cosi 'poco tempo, le fa ora trascurale. Fin da quegli anni uno 
-de' primi uomini di mare inglesi, che era pure uno de' pia 
pratici del Mediterraneo, dava consiglio che le nostre mari-
nerie si componesiero principalmeifte od unicamente di navi 
piccolo elite a costeggiare e correre in tutti gli angoli de' no-
stri marl. E nota che non erano allora quasi usate ancora 
quelle navi a vapore, o non inventate quelle lunghe e grosse 
artiglierie , che hanno ultimamente date tante vantaggio alla 
marineria numerosa e piccota sulla grossa o rara, per la mag-
gior parte delle operazioni navali net Mediterraneo ; e s'era 
lontani dagli esempi di Beyruth e di San Giovanni d',Acri.; 
ondeche se it consiglio era buono allora , ei sarebbe °Wm° 
adesso.' E tuttavia ei non fu seguito ne allora tie adesso; 
non allora, per isfiducia , vanita, trascuranza od amor degli 
usi vecchi ; non adesso;  perch& i nostri erarii non sono tali 
da peter rifare una marineria nuova, oltre l' antic° , come 
van facendo Inghilterra e Francia. Ma , non potrebbesi al-
mono trarre tutta a not ed ampliare quella navigazione tra 
una parte e l' altra della nostra penisola , la quale si fa in 
parte su navi e da compagnie straniere? Non potrebbero 
sorgere pin compagnie nazionali? 0 a for difetto, i governi? 
Eerie questa a di quelle industrie le quali si dovrebbon tenere 
e dire governatire o potiliche, perch6 6 interesse non sofa-
mente economic°, ma politico de' governi, che s' esercitino 
da' nazionali ; ondeche 6 it case di promuoverle ed eserci- 
tante i governi a difetto delle compagnie. 	Ei non si dovreb- 
he perder d' occhio mai quell' avvelir piuttosto certo che 
probabile, quando le operositit del commercio, della guerra, 
delle ditlusioni d'ogni sorta, quasi tulle le operosita cristiane, 
ripasseranno per it Meditcrraneo, a mode del medio eve. Nel 
medio evo I' Italia n'aveva it primate, quasi ilmonopolio. E, 

' All autoria del verchio ammiraglic, inglese , si put aggingner ora 
quella recentissima d'un giovane contrammiraglia francese t  ii dui* di 
J ()ludic , aorta Almeria Sur lea forces aerates de N FINN^. 	NS 

(Nola MN second(' eslitisine.) 
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poeticamente, oratoriamente,sarebbe pia bello dire: riconqui-
stiamolo ; ed altri forse it direhbe. Ma io non dico nemmeno: 
facciamoci eguali a Francia od Inghilterra.Questa eguaglianza 
potrebbe si ottenersi un di; ma ora ne siamo cosi lontani, 
che io diro solamente: prendiamo pure una parte minore, ma 
notevole e proporzionata. La gran vergogna 6 non averne 
quasi nessuna; veder passare e ripassare nuvoli di navi stra-
niere intorno alle nostre marine, noi collocati cosi favore-
volmente in mezzo al mare the fu gia tulto nostro , ed or 
sembra di tutti , fuorche di noi. Pochi anni sono , quando le 
navi austriache aiutavano le inglesi suite coste di Siria a de-
cider° uno degli episodi pin importanti della questione orien-
tale, ilaliane erano per la maggior, parte quelle navi, ed ita-
liani que' marinai. Ma non fu egli vergogna e danno, the 
non fossero se non sotto bandiera straniera? E senza dubbio, 
in uno o in altro modo , o tosto o tardi, risorgeranno guerre 
non dissimili. Non risorgeranno allora navi e marinai italiani 
a prendervi parte sotto bandiera italiana ? Certo, se Napoli 
e Piemonte, emulando se stessi, apparecchiassero marinerie 
come eserciti, e gli altri principi italiani emulassero quei due 
nell' una e l' altra di quelle forze materiali, it complesso di 
queste sarebbe tale da pesar gravemente nella decisione di 
quella gran questione cristiana ; e da preponderar poi nefla 
special° italiana, che ne sera dipendenza necessaria. 

Ma passiamo a quelle forze morali le quali all'occasione 
accrescono le materiali, quasi all' infinito. In quelle é it gran 
vantaggio de'principi nazionali sullo strainer°. Certo i miei 
leggitori, certo tutti coloro che volgono l'attenzione a queste 
speranze, a queste cose ilaliane, certo tutti i veri Italiani 
anteporrebbono qualunque anche men buono governo nazio-
nale a qualunquo anche ottimo straniero. Ma pur troppo, e 
gia it notammo, sono pure Italiani cosi avviliti, da non de-
siderar se non un governo dolce e buono, qualunque sia del 
resto, onde cif ei venga. E questi avviliti sono pur troppe 
tante forze morali ed anche materiali toile all' Italia, all'oc-
casione, e fin d' ora ; e questi sono die vorrebbonsi riacqui-
stare, 7cho sorga una vera e grande opinione nazionale;  
questi 	43 non si possono riconquistare se non facendo i go- 
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verni italiani incontrastabilmenlo migliori, pia desiderabili 
e pia desiderali che non to straniero. Niuna nazione 6, an-
che nella presente civilta e-coltura cristiana, che compon-
gasi unicamente di generosi e di colli ; in tulle sono mold 
incapaci, molti ineducali a quel vero amor patrio, che come-
tutti gli amori vive di sacriKci; e ne sono Canto pia nelle.na-
zioni dipendenti. Non 6 colpa lorolnon essere Mali educati; 
perdoniamo e cerchiamo educarli quanto sia possibile ; ep-
percio facciamo loro invidiar le condizioni de' sudditi ita-
liani. — Ne questo 6 difficile. Io non salirb in cattedra a vo-
ler insegnare quella scienza del buon governo, la quale non 
6 recondita oramai, 6 alla mano di qualunque uomo di sin-
cera volonta. lo suppongo 1' una e l' aura ne' miei leggitori, 
e vengo al caso speciale nostro. — Il governo Buono 6 kci-
lissimo a'principi nazionali, in paragone ai signori stranieri, 
a cui 6 ditlicile naturalmente, e pu6 diventar impossibile. Un 
principe nazionale ha moth timori di mono, che non uno 
straniero; e i timori sono it vero fonte d' ogni mat governo. 
Tra un principe nazionale e sua nazione 6 molta pia fiducia, 
che non tra it principe straniero e la nazione non sua; 6 In 
fiducia reciproca 6 it vero fonte di ogni boon governo. Un 
principe nazionale non ha bisogno di comprare amid; lutti 
i sudditi gli sono tali naturalmente ; e se mai ha nemici, 
pub largheggiare con essi in clemenza e rifarseli amid, men-
tre lo straniero non pub, o non gli serve. Quest' 61a somma 
di (into quel libro del Principe di Machiavello, it quale, tette* 
o non letto, 6 naluralmente messo pia o mono in pratica 
sempre da qualunque straniero. Un principe nazionale pub 
andar pia ardito, perche, quand' anche egli erra, gli errori 
non gli sono imputati dal popol suo, come sarebbono ad uno 
straniero. Quando eccedesse in levar eserciti, i soldati che 
restano net paese e tornan sovente alle famiglie, vi si adat-
tano facilmente ; mentre quelli d'un principe straniero, tralli 
food e lontano, gliel perdonano difficilmente. Se it principe 
nazionale eccede in levar tasse o tributi, spendendoli, ei Ii 
restituisce al paese; mentre to straniero, portandoli via, l' im-
poverisce. Se it principe nazionale fa scelte buoneoedi con- 
tenla tutu i sudditi; se erra, malcontenta i migliori, t 	con- 
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tenta pure alcuni, ed 6 meno danno. Ma it principe straniero 
rnalcontenta tutti eleggendo stranieri anche buoni; e potendo 
difficilmente eleggere nazionali buoni, che non soglion sir-
virlo, malcantenta di nuovo tutti eleggendone dei cattivi. Se 
si eccettuino quegli eccessi di tirannia, i quali ondeche ven-
gano sollevan tutti, per vero dire, ma che si fanno ogni di 
piii rani; gli arbitrii stesSi di qullunque governo assoluto, 
ma nazionale, offendon mend e son pia rimediabili che gli 
arbitrii di uno straniero. Nel prime, la vittima dell' arbitrio 
pub trovar almeno ne' parenti, negli amici, ne' compatrioti 
qualche difensore, e quindi qualehe giuslizia almeno arbitra-
ria; ma ne' secondi non 6 nemmeno questo rimedio, questo 
temperamento. it quale 6 quello poi che fa dar nome di pa-
terni a parecchi governi nazionali; ma inapplicabile it tem-
perament°, inapplicabile 6 it nome a' governi stranieri. E in-
somma, non 6 opera buona che non si conti le cento vette 
pitl, non errore che non si conti le cento volte meno in nn 
principe nazionale, che in uno straniero: ondeche di tali 
differenze farebbesi facilmente un volume speciale; e not non 
ci fermerem quindi se non a due o tre delle pin importanti. 

8. Un gran vanlaggio de' principi nazionali 6 in quella 
che dictmmo somma arle del governare in tulle le eta, e 
prineipalmente nella nostra; I' arle dell' opportune conser-
vare ed opportune progredire. Tale arte non pub esercitarsi 
bene mai da niun governo in una provincia straniera; e v' 6 
littizio e false it nome stesso di conservatori che vi prendono 
alcuni. Non sogliono, non possono esservi tali; o se sono, 6 
danno loro. Se conservano le leggi, gli usi, le feste pubbli-
che, i nomi, la lingua, qualunque cosa patria, ei fanno er-
rore contra 0 e contra la propria conservazione; non pos-
sono conservare se e la nazionalita insieme, che sono cose 
antipatiche; non possono essere sinceri conservatori. Ed al-
l' incontro, qualunque cosa patria sia conservata dal principe 
nazionale, 6 tutto vanlaggio della nazionalita; ended* non 
6 dubbio, ei deve conservare quanto pill pub, quanto non 6 
utile mutare. — Peggio poi nel progredire. Al principe stra-
niero ogirl progresso 6 lento pin pericoloso, quanto pin 6 
buono /,` al principe nazionale 6 utile ogni buono. Se io scri- 

40 
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vessi di filosofia od anche di politica generale, mi crederei 
in debito di fermarmi qui a discernere i progressi buoni, in-
differenti e cattivi, doe i progressi veri, quelli che si credon 
tali e non sono nulla, e quell cite son regressi. Ma lasciando 
le generalita e non parlando se non di progressi vefi, e nem-
men di questi non potendo fare un' esposizione o lista com-
pinta, io mi contented) di pochi esempi. Pogniarno uno de'pro-
gressi che sembrano potersi fare con phi parith dai principi 
nazionali e dallo straniero, un progresso non pia cite mate-
riale, l' agevolamento delle vie d' ogni sorta tra l'una e l'al-
tra parte della penisola. L' agevolar siffatte comunicazioni 
materiali il un agevolar quelle degli ingegni e de' costumi, 
un riunirli, un accomunarli in tutta la nazione. Ma la co-
munanza degli ingegni e de'costumi non pub se non far sen-
tire la comunanza degli interessi, e quindi it pregio della na-
zionalita e dell' indipendenza ; le quali dovendosi proseguire 
dai principi italiani, ma fuggire dallo straniero, ne risulla 
de it progresso, cost innocuo in apparenza delle comunica-
zioni material, é buono ai primi e nocivo ultimamente a! 
secondo. E cosi di tulle 1' altre comunanze, dei commerci, 
delle poste, delle monete, dei pesi e misure. E cost di quelle 
leghe doganali, che ognuno sa quanto potente strut lento di 
nazionalita -elle sieno altrove, e che tali potrebbono essere 
anche in Italia. Perciocche in queste non sono le difficolta 
della confederazione politica, ne lo straniero le potrebbe im-
pedire ai principi italiani. — I governi italiani dovrebbono 
capacitarsi di cib : che quantunque di gran lunga men forti 
in guerra che non it govern() straniero, essi non sono tali, 
ma pad, (incite dud la pace, e non si sieno legati sotto lui 
con una confederazione politica. In tempo di pace, nelle con-
dizioni presenti della repubblica cristiana, le dipendenze in-
determinate, le preponderanze non dichiarate ne' trattati, 
non sono dipendenze ne preponderauze, se non per coloro 
che se ne.lascian fare spaaracchio. Riducasi al fatto la supe-
riority di potenza ; 6 pin uomini e pie danari ; gran superio-
rity, per vero dire, in guerra; ma um nulla finche non si vienc 
a guerra: alla quale poi non si pub venire dalla peenza pre-
potente, finche la inferiore non fa che porno in opera i di- 

   
  



CAPO DECIMO. 
	 447 

rilli della sua indipendenza riconosciuta. To vorrei vedere 
qualche gran principe italiano fare per 1' indipendenza cio 
che fa it famoso cittadino irlandese 1)in veramente per la li-
berth che per l' indipendenza; usare i diritti, tutti i diritti 
propri, fino all' ultimo limite. L' impresa nostra sarebbe tanlo 
pia bella, e pia universalmente applaudita, che i diritti d' in-
dipendenza sono pia larghi e pill chiari nella repubblica eu-
ropea, che non quelli di liberta nello stesso imperio britan-
nico ; e, che de' diritti di liberta interna si disputa e si di-
sputera Smile sari mondo, ma dell' indipendenza nazionale, 
convengon tutti a lodarne la legitlimita, la virtu, la santita, 
it diritto e it dovere di compierla.'t 

9. Un altro gran vantaggio che hanno i principi nazio-
nali sullo straniero A nella protezione dells colture. Percioc-
che anche queste giovano all' unione, sono forse it massimo 
stromento di unione in qualunque nazione di lingua comune 
e Stall diversi; e giovando all' unione, giovano dunque ai 
principi nazionali, e nocciono agli stranieri. Questi non do-
vrebbero promuover mai le lettere italiane, e, se fosse pos-
sibile, non dovrebbero' soffrirle ; ed io mi meraviglio di quel 
Canto di sofferenza che dan loro. Le lettere, anche compres-
se, anche attutate, censurate ed evirate, non possono non 
mantenere e promuovere la nazionalita. La lingua A segno, 
suggello principale di essa; la storia anche nuda ne lien vive 
le memorie ; la storia virilmente scritta nota gli errori Patti 
conte essa, e olio che sia da imitare, ci6 che da fuggire, cid, 
che da soffrire per essa; la filosofia slorica mostra come na-
sca, come si perda , come si recuperi ; la filosofia generale 
ne fa veder la virta, vi conforta la ragione urnana ; la poe- 
sia, le arti vi concitano le passioni; 	le scienze materiali 
slesse, a malgrado della loro apparente innocuita, vi con-
tribuiscono di molte maniere, e se non altro colt' accresci-
mento della gloria nazionale. Niuna coltura A innocua agli 
siranieri, niuna dunque inutile a' principi nazionali, niuna 
non promovibile da essi. — Ma per promuoverle sarebbe 
prima d'ogni cosa necessario rendersi conic', e compiuto, del 
loro slap presents. E qui A dove fan pin danno non solo i 

' ".‘edi 1' Appendice prima in cake al volume. 
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Iodated insinceri e prevaricatori, ma gli stessi sinceri esa-
gerati. Con queste lusinghe che ci si danno, con questi pa-
ragoni che si fan di noi scrittori ilaliani con gli stranieri, e 
si terminano troppo sovente a nostro onore e gloria, non si 
fa Miro che tener nel sonno noi scrittori da una parte, e i 
governi patrii dall' altra. Le lettere del secolo XIX non ban 
bisogno veramente di quelle protetioni, di que' mecenati, di 
-finite pengioni the eran magnificenze a miserie dell' eta 
de' Medici a di Ludovico XIV. Ma le lettere presenti a fu-
ture han bisogno di facility, o, diciam pure la vera parola, 
di liberty. Ed it lodar esageratamente noi scrittori di qUella 
the usiamo, e i governi di quella che ci danno , '6 un 
dire che 1' una e l'altra bastano , 6 un impedire quel pro-
gresso dell' una a dell' altra , che gioverebbe ai nostri prin-
cipi, e nocerebbe solamente ai nostri stranieri. Non entrerb 
ne' particolari della censura preventiva o repressiva ; so che 
I' ultima non pub essere se non ne' governi liberi, perche it 
censurar repressivo, doe ne' pubblici giudizi , 6 un ammet-
tere od anzi acorescere quella pubblicith compiula , the non 
pub essere se non de' governi liberi. Ma anche nella censura 
preventiva sono gradi diversissimi di facility e liberty; e i 
governi nazionali possono lasciar it massimo, mentre lo stra-
niero non pub nemmeno it minimo. Questa virta, per esem-
pio, ch' io lodo della indipendenza nazionale si pub certo, e 
mi pare si debba lasciar lodare negli Stali nazionali ; ma 
non si pug!) ne si debbe tollerare dagli stranieri. Se 'questi 
fossero assennati, non dovrebbero lasciar lodare niuna virtu ; 
perciocche tulle, anche le phl =Hi in apparenza, danno 
forza, e la forza della nazione , sempre utile ai governi na-
zionali, 6 sempre dannosa agli stranieri. — Del resto, anche 
a' nostri di, sono uomini di scienze a di lettere o d'arti, 
a cui 6 indispensabile una protezione pia sostanziale the 
non quella della liberla. Coloro a cui l'insegnamento o l'eser-
cizio delle proprie cognizioni sono professione , possono ac-
cellar silTatte protezioni senza avvilirsi, se non le accettino 
con condizioni avvilitrici. E qui "pure tutto it vantaggio e 
de' principi nazionali. Questi non hanno interesse %, 	impor 
di quelle condizioni ne a professori ne a scolari ; noiNanno 
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interesse a menomare, ma ad accrescer 1' insegnamento , a 
far fiorire gli studi, le universita, a spingerle quanto pia 
possano a quel grade a cui son giunte in Germania, e in al-
tri paesi anche non liberi. Quando i principi italiani.non si 
lasciassero far paure inutili, non osterebbe la piccolezza dei 
lore Stati e la poyerta de;loro erarii. Non son pin grandi ne 
pin ricchi parecchi di que' princilli tedeschi presso cui splen-
dono universita numerose e potenti. E se si riducesse a cal-
colo cib che costerebber di pin cinque e sei professori d6' 
primi della penisola, da aggiungere a quelli di ciascun paese, 
ei si vedrebbe che basterebbero e soverchierebbero quaranta 
o cinquanta mila lire a dare splendore sommo a qualunque 
delle nostre universita, a qualunque delle capitali letterarie 
italiane gia esistenti. NO questo tornerebbe solamente a glo-
ria di quel principe o di quella cilia. Sarebbe gran profitto 
letterario, ed anche politico. Che se giova alle lettere l' es-
sere coltivate in parecchi luoghi, 1' aver parecchi centri , 
giova for pure avere un centre principale; ne senza questo 
elle risplendettero melte mai in niuna nazione. E politica-
mente poi, se la potenza delle lettere non 0 da paragonare 
a quella dell' armi in tempi di guerra, ne a quella dell'isti-
tuzioni civili in tempo di pace , non 0 dubbio eh' ella 0 la 
principale dopo quelle due, che 6 it pie gran supplemento 
a tulle e due. I poveri letterati sogliono essere la ricchezza 
phi a buon prezzo, e nelle condizioni presenti dell' Italia sa-
rebber forse la pin profittevole di tulle ad un principe Re-
liant). Certo, it fare 6 pin che dire; certo, le virtu civili, po-
litiche e mililari son dappia che non le letterarie ; ma finche 
non si possono bene esercitar quelle, son da pregiar e pro- 
Inuover queste pure, che possono ridestar quelle. Un prin-
cipe italiano che sapesse far di sua capilale la capitale della 
Collura, darebbe un centre all' opinione ilaliana; e da quel 
Centro la moverebbe poi facilmenle. Prussia ebbe tal arte in 
Germania. 

10. Ma tulle cib 6 un nulla, rispetto agli ordini propria- 
Mente dell) del governo. Qui 0 it massimo fra' grandi van-
(ago deprincipi nazionali sulto straniero. Qui i primi pos-
sono tulle, qui lo straniero non pub nulla senza pericolo. 
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Io non mi ricordo pia chi abbia inventato quel nome di 
governi consullativi, che 6 usato poi dal Gioberti, per accen-
nare i nostri governi, e distinguerli di qua e di li dai vera-
mente assoluti e dai deliberativi. Ad ogni modo, 6 nome motto 
bene inventato ed usato, se si dia non solamente ai governi 
italiani presenti, ma ancora ad alt•Ti simili e stranieri e pin 
antichi, a quasi tutti in generale i governi crisliani europei, 
come uscirono di mezzo al disordine feudale. In tulti, la po-
tenza suprema fu temperata da Consigli pin o men berm or-
dinal, pin o meno indipendenti ; e questi furono che distin-
sero quasi tulle le monarchie europee e cristiane da quasi 
tulti i dispotismi orientali; motto meglio, che non que' due 
principii dell'onore e del timore, troppo leggermente o forse 
non sinceramente predicati doll' altronde grando Montes-
quieu. I governi consultativi che rimangono in Italia, in Au-
stria ed in Prussia, sono pin o meno reliquie di quelli cho 
esislevano gia dappertutto; bench6 	quello dell' ultimo sia 
forse ancbe passaggio al deliberativo. — Ma che che s'abbia 
a pensare dell' opportunity e della durevolezza di tali governi, 
non 6 dubbio ch' ei possono essere motto phi buoni e piti 
sinceri solo i principi nazionali, che non sotto alto straniero. 
Solo i primi, i consiglieri possono essere di buona Cede, it 
principe li pub ascoltar con fiducia ; perciocche I' interesse, 
degli uni e dell' altro 6 quello d' un medesimo Stato. ➢Ia i 
consiglieri d'un principe straniero, o sono stranieri ancor essi, 
ed allora hanno col principe un interesse contrario a quello 
della provincia governata, in parecchie questioni importanti, 
o almeno in quella importantissima dell' indipendenza; on-
deche ne sono yeti consiglieri di tutto to Stato, nii tempe-
ramento del vizio massimo delle diverse nazionalita. Ov-
vero ei sono nazionali nostri, ed allora io domanderei• loro : 
a chi attendon5, a chi mirano, a chi servono? Al principe, 
cui han fatto giuramenlo? o alto patria, 	cui sono astrelli 
senza giuramento? Alla fedelta contralto, od ally naturale? 
Come si salvano dalla doppiezza 	Come dallo scrupolo, dalla 
vergogna, dal delitto di tradimento, inevilabilz doll' una 
pane o doll' altra ? E it principe credera egli a I'vli consi-
glieri, che not possono consigliare se non eleggendo fra due 
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tradimeuti, che not consiglierebbono se fosser uomini sem-
plici e retti? E cosi 6 che un governo consultative a casa 
propria non rimane sinceramente tale in casa d' altri ; 6 in-
sincere ed assoluto in Italia.—Ali' incontro, i principi nazio-
nali possono non solo avere Consigli veri, ma estenderne 
1' importanza. Io so d' un principe italiano al quale, salito 
al trono, furono proposle.varie forme di Consigli ; ed egli, 
lasciate tulle 	queue, ne imagirfn una nuova e bellissima, 
una che io direi la forma pill perfelta del governo consulta-
tive, quella che piti s' accosta ai vantaggi, quali che sieno, 
de' governi deliberativi. Sarebbe questa forma novissima con-
sistila di consiglieri perpetui e quasi centrali, e consiglieri 
annul e provinciali. I quali gli uni e gli altri sarebbero stall 
(certo senza pericoli) promovitori di quelle due forze indi-
spensabili ad ogni governo, la conservatrice e la progressiva. 
Ed avrebbero poi tenuto conto opportuno degli interessi uni-
versali dello Slat° e dei particolari delle provincie; motto 
meglio forse the non i Consigli provinciali prussiani. Dalla 
potenza dei quali, pia o men buona cola, Dio voglia salvar 
I' Italia. Clie le provincie italiane non han bisogno d' esser 
disgiunte, ma unite ; I' unione delle provincie in ciascuno 
del principati italiani , 6 1' interesse, it rimedio, la speranza 
dell' Italia dipendente, intanto the sien possibili le riunioni 
degli Stall nett' Italia indipendente. 

11. Ala procediamo, e cerchiamo lutto quanto possa es-
ser pericolo dello straniero ; epperci6 vantaggio de' principi 
nostri; cerchiamo se tat potrebbe essere un governo anche 
pill largo o deliberative. N6 perdiamoci tuttavia a discutere 
in teoria la bonta pia o men grande, o le forme diverse di 
questi governi, quail si trovano in parecchie monarchie ea-
ropee. Anni sono, portavasi a cielo or 1' una or I' altra for-
ma, e predicavasi ciascuna, quasi panacea universale, liberta 
somma. Ora s' 6 passato all' eccesso opposto ; si dispregiano 
da alcuni , quasi illusorie ed insufilcienli tulle. Forse non si 
scosterebbe dal segno chi dicesse: essenza di que' governi, 
la pubbliciti; e dovunqu 	sia questa , essere a' nostri di li- 
berta st;,.v.icienle. E quindi, ai pia sperimentati, le forme va-
rie seninrano ora meno importanti che non parvero Oa; e 
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it pin importante essere it non mularne sovente i it fuggiro 
le rivoluzioni. Ad ogni modo e tenendoci all' Italia, non 6 
dubbio, bencbe non abbastanza note, che vi sono, pur trop-
po , molto sparsi ancora ( come erano altrove pochi anni fa ) 
que' desiderii di liberta. Pur troppo dico, anche de' desiderii 
moderati ; perche io vorrei, non ritnanesse luogo a niun de-
siderio se non a quello d' indipendenza; perche, nelle nazioni 
come in ogni uomo, due &sided; son men forti che uno, e 
I' uno guasta 1' altro, 6 rimangono per lo pin ineffettuati am- 
bedue. Par troppo sopra tulle, 	se questi desiderii si prose- 
guano o senza o contra i principi; perche allora sono disu-
nioni, e non unioni, rischi presenti per eventuality future, 
pericoli e vantaggi a rovescio di quelli che cerchiam noi, pe-
ricolo a itoi, vantaggio alto straniero, regresso, e non pro-
gress° verso lo scope grande. Di che vidersi da poco pin de 
venti anni in qua due esempi molto diversi: uno men catti-
vo, in cui speravasi la liberty vegnente dai principi, o tutral 
pin senza i principi; ed uno peggiore, in che sperossi con-
tra; e tultavia tutti e due terminarono con invasioni d' uno 
ed anche due stranieri, con diminuzioni d'indipendenza.— 
Che le grandi mutazioni dello Stato si faccian male e con 
pericolo dai molti, e sia necessario rimettersene ai pochi, 
anche quando non 6 it pericolo dello straniero, fu saputo 
motto beno da quegli antichi, anche repubblicani democra- 
Del, i quali, quando avevano a mulare lo State, it mettevano 
in mane di pochi o d' un solo, un Licurgo, un Solone, i de-
cemviri, nn diltatore. E seppelo, e notollo Machiavello. E 
sel sapevano gl' Italiani del medio evo, i quali pure a pochi 
o ad uno davan baba per le mutazioni. Ondeche si vede che 
fu vera invenzione reirograda, (India tnoderna done assem-
blee costiluenti o convenzioni, che ognuno vide poi a quali 
e quanto lunghi turbamenti riuscissero, massime ne' paesi 
dove la impresa di liberty si complic6 con quella d' indipen-
denza, come in Ispagna. E quindi io non posso so non tor-
nare a quell' esempio tanto pin bello, di che gin accennai; 
a quegli Mantles' i quali nella loro ;mpresa, comunque chia-
misi e sia di liberty o d' indipendenza, si sono fatti 'cuasi un 
dittatore od un principe, e ne seguono i cenni , a lut se ne 
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rimellono, intorno a lui si serbano unanimi epperci6 forli , 
con sapienza che 6 insieme veramente antica e cristiana. 
Ci6 che fa la forza ( innegabile ora, a che che ella riesca ) 
della impresa irlandese, 6 Ia perfetta legalita con cui si pro-
segue da quelia nazione, dacquel dittatore uniti. Chi che pub 
fare Ia forza dell' impresa nostra 6 quella simile o maggior 
legalita, la quale possi1mo ayes senza essi. E non dicasi 
che i ribelli fortunati fanno poi nuovi diritti, nuove legalita. 
E vero, ma a carico d' esser fortunati. Se not sono, e fin- 
ch° not sono, son 	ribelli, han• contro a se tutti i migliori, 
nazionali o stranieri. Chi, all' inconlro, segue it diritto pre-
scale, la legalita, la legittimita ( tutti sinonimi ) in una im-
presa buona, ha buoni dunque it fine e i mezzi; ha per se la 
propria coscienza, Ia propria alacrity, che 6 gran forza; ha 
tutti i buoni, ha la pubblica opinione, che 6 forza grandis-
sima ; ha it tempo, non dipende della fortune, pub aspettar-
la, che 6 la maggior dells forze in una lunge impresa. Io 
non saprei augurar maggior ventura, maggior forza o virtu 
ella patria mia. — Ma ridotta cosi ai principi Ia decisione 
del passare o no a un governo deliberativo, sarebbe egli utile 
passarvi? Parliamo schietto : anche presa dai principi, putt 
esser decisione piena di pericoli , feconda di disunioni, di- 
slraente dall' impresa d' indipendenza, 	nociva dunque. Le 
assembles deliberative o parlamenti vivono delle opinioni 
diverse e divise. Queste sono loro essenza. E se 6 cosi nei 
parlamenti vecchi, nelle nazioni educatevi e sperimentatevi, 
lanto pin nelle ineducale e nuove. Francia e Spagna ne han 
dati esempi numerosi e terribili; senza contar i pochi e pic-
coli italiani. La virtu prima di que' governi é la sodezza; 
via° seconda , la tolleranza reciproca. Sono elle virtu no-
stre?— Ma, dicesi, se nol sono, diventerebbono. Sta bene; 
ma intanto? Durante l' iirnpresa d' indipendenza, tante pi6 
importante? — Ma, dicesi ancora, vi si potrebbe educar la 
nazione nelle assemblee consultative. Sta benissimo; ma que-
sto apparecchio riconduce di nature sua ad aspeltar tulle dal 
principe; posciache dal ))rincipe dipende, 	nel principe 	si 
coneer44.h qualunque governo consultative , ed al principe 
laseerebbe la decisione dell' opportunity e del modo di pas- 
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sare al governo deliberativo. — E so che pub parer noioso 
agli affrettati. Ma che farvi? Sia inconvenience; 6 necessiti. 
Chi non 6 lunganime, rinunci alla pratica, ai pensieri stessi 
di politica. Chi non voglia ammettere it tempo in qualun-
que calcolo, non faccia calcoli. Chi ha fretta, lenge pure se 
stesso incapace di quella liberty che desidera. 

12. Ma , poste la mutazione fella da qualche principe 
italiano, forte d'animo esso, forte della Cede entice e provata 
de' suoi popoli, forte degli apparecchi legislativi, e dello spe-
rimento del governo consultativo; e postale fatta a tempo, 
fatla bene, fatta felicemente; non 6 dubbio che quel principe 
avrebbe messo mano al massimo strumento di popolarita e 
di unione italiane ; non e dubbio che sarebbe da quel di in-
comparabilmente accresciuto it pericolo, inasprita la piaga , 
incominciata a sonar 1' agonia dello straniero in Italia. Con-
sideriamo posatamente le conseguenze varie che gliene ver-
rebbero. — 0 non vorrebbe egli soffrire novita, e ne farebbe 
lamenti, gride, negoziati,•minaccie. Ma a lull° cid sarebbe 
facile rispondersi dal principe italiano alto straniero: io son 
sovrano quanto te, e fo quel che mi pare a casa mia. — Se 
allora a tat risposta si rompessero negoziati, si ritirassero 
ambasciadori di qua, si ritirerebbero ambasciadori di la, e si 
vivrebbe senza. Ei 8'6 veduto ch'io non sono per la politica 
dell' isolarsi, non credo che vi si abbia a ricorrere sponta-
neamente ; ma, se venga dagli allri, 1' isolamenlo 6 forse 
meno a lamentarsi nelle potenze piccolo , gia quasi isolate 
della diplomazia or corrente in Europa. Ognuno sa d'un pic-
colissimo principe italiano, it quale da tredici anni in qua 
s' 6 isolato da tutta la politica europea, e non glien' 6 pur 
occorso nessun male. Ondeche cid che quell() fete per una 
ragione, si potrebbe fare da allri per una tulle diversa, pur 
senza pericolo. E ad ogni modo, I' isolamento di che parlia-
mo sarebbe tint' altro the compiuto , si ridurrebbe ad una o 
due potenze , e sarebbe compensato dal riaccostamentosd 
una o due altre. E farebbesi guerra per cid? Non 6 probe-
bile 'di niuna maniere. Non si fa guerra oramai con un torto 
cosi evidente, come sarebbe quello d' una potenza chtArolesse 
impedir un' altra , sovrana corn' essa, di far da sovrana in casa 
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propria. Centro a tal polenza si solleverebbero tulle le opi-
nioni di lulta Europa, i biasimi di tulle le parti , le armi di 
tulle le polenze interessate a mantener 1' indipendenza ita-
liana, almeno qual 6, od anzi di tulle le interessate a man-
tener la compiuta sovranitit degli Stati sovrani. E se la guerra 
si facesse poi con (ante torto, con (anti biasimi e (anti av-
versari da una parte, tanto dirillo, (anti voti e (anti aiuti 
probabili dall' altra , facessesi pur quando che sia ; che non 
sarebbe Hallam, suddito o non suddito, it quale ricusasse 
morirvi e mandarvi a morire tutli i figliuoli per it principe 
liberatore, ne sarebbe dubbia la riuscita d' una tat guerra 
nazionale. — Ma la probabilita, di gran lunga maggiore , 6 
che non si farebbe; che dopo gli scritti e i fatti diplomatici, 
anche lo straniero tollererebbe ci6 che non potrebbe hope-
dire. E ci6 sarebbe poi ad ogni modo it principio del fine suo. 
Perciocche, od imiterebbe o non imiterebbe la mutazione. 
Ma I' imitarla sarebbe per lui pazzia ; elle se i governi deli-
beralivi fanno troppa paura a' principi nazionali, ei non ne 
possono far troppa mai ad uno straniero. Ei non 6 forse se 
non un esempio d' un governo deliberative durato senza 
grandi pericoli sotto un principe straniero ; Ungheria sotto 
casa d'Austria. Ma la sede di questa e cosi vicina, che si pub 
dire addentro all' Ungheria; e s'aggiunge ora l'antichita del 
fatto, che porta rimedio a tutto. Ma credere che durasse 
non dico secoli, ma nemmen dieci anni casa d' Austria in 
Lombardia con un governo deliberativo , sarebbe sioltezza 
che non pito venir in mente a quel governo prudentissimo , 
e che, se venisse, produrrebbe it suo effetto naturale. La pia 
probabile 6 dunque I' ultima supposizione, che lo straniero 
non imiterebbe 1' esempio italiano ; che , vedendo di non po-
ter risanare, si ridurrebbe a prolungare la vita sua presso a 
noi. Ma questa sarebbe breve allora, colla vicinanza d, un 
governo nazionale, che tirasse a se 1' allenzione e i voti di 
tutu 	gl' Ilaliani, che 	facesse invidiare ai sudditi stranieri 
quella liberla e quell'operosita che vi sarebbero naturali; 
che al7asse una di quele tribune , una di quelle pubblicita , 
una A quelle opinioni universali contro a cui non pu6 resi-
stere niuna grande ingiustizia, e men di tulle, la massima di 
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tulle, la dominazione straniera. E ci6 sa, ci6 sente io stra-
niero. Epperci6 6 cosi risoluto, cost acre contro questo suo 
pericolo sommo ; perci6 usa tutta la sua prepotenza sui prin-
cipi italiani per impedir loro di apparecchiarsi , di lasciarci 
sperare o parlare ; perci6 in parecchi casi 	particolari gli 
astrinse di promesse. Ma siffatte promesse non possono averli 
obbligati sempre, per tutti i casi; non possono aver distrutti 
gli inalienabili diritti di for sovranita;. non possono aver ri-
dotla questa a vassallaggio feudale, imponendole una condi-
zione perpetua ; non possono reggere contro al thrill° di piena 
potenza di essi universalmente statuito e riconosciuto. Fra due 
diritti o doveri ripugnanti, ma egualmente riconOsciuti, it 
massimo distrugge it minimo. Un principe riconosciuto sovra-
no da un altro, non pub esser astretto a non fare nell' interno 
dello Stab 	suo, nell'esercizio della sovranita sua,eiti cite creda 
utile al popol suo. E finita l'impostura del sacro lmperio roma-
no; 6 finita la feudalita; son finite le graduazioni di sovranita. 

13. Ma di nuovo, ed in generale, di tutto ci6 cite brat-
(ammo net presento Capitol() de' principi, lascinsi giudici i 
principi soli. Io son per dire di ci6 che possano gl' Italiani 
non principi ; ma io volli dir fin d' ore ci6 che non possano 
o non debbano, per distinguer subito i diritti d'ognuno, que' 
diritti esistenti, da cui 6 dovere d' ogni uomo relic, partir 
sempre, e dovere pill speciale degli amici di libertit, la quale 
insomma non 6 altro che rispetto ai diritti.' — Per poco che 

' Dell' idee di liberth qui esposte io ebbi a soffrire due critiche , se-
condo al solito conti Brie, dalle due parti opposte.— Dalt' una fui biasimato 
d' aver presentate tali idee, quasi elle sieno pericolose a que' principi Ica- 
Rani ch' io pur desidero aiutare, quasi ridestanti que' turbamenti ch' io pur 
desidero tor di mezzo, quasi almeno riscnldanti (per servirmi di una frase 
udita) i giovani e gli inesperti. Ma io rispondo in poche parole, cite i gio-
vani e gl' inesperti trovano ed assorbiscono tali idee, a malgrado tutte le 
censure e le proibizioni , in ben altri libri cite it mio : eve to trovano ben 
altrimenti prornosse ed esagerate ; onde tanto 6, od anzi 6 bone, che le 
troVino pur una volta moderate della due riserve da me fatte , del sotto-
porre ogni speranza di liberilt a quells d' itidiperulenza, e perci6 di /a.iciar ph 
adempimenti di liberih a giudicio de' principi. —Ed appunto di queste due 
riserve io fui biasimato dall'altra parte. Ala quanto alla prima sarebbo vano 
volerla difendere ulteriormente qui : perciocghe ells 6 principio, corpo o 
line di tutto it libro mio, e proposta fin dal tirolo nell' opigrafe; (o) e da chi 
non 1' ammetta io m' era gih separato implicitamente fin dal pritAl Para- 

('1 I) outer° oeeenna all epigrofe rho leggevasi nello preeedenti ediaioni &Ile Speranza 
eel ere questa: Parry totem err nrcereaf iang. (Luc., X, 42.) — Nara delPednore. 
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facciano i principi nostri, se facciano un passo di pia che lo 
straniero nella via de' progressi veri, materiali, intellettuali, 
di governo consultativo, deliberativo o che che sia, essi sono 
sulla buona via, sono anzi al for posto nella buona via. Ma 
quel poslo all' innanzi, quel passo di pia d 1' essenziale; per 
poco die sia in apparenza , egli 6 motto, egli 6 tutto in con-
seguenza. 0 lo straniercesi fermsal in quella situazione infe-
riore, e sari continuo svantaggio a lui, continuo vantaggio 
a noi ; ovvero vorra far egli un passo ulteriore , ed allora , 
purch6 facendone on altro, noi serbiamo it posto , ei si puo 
condurre a quello cho per lui 6 precipizio. In cit. sta tutt'in-
tiero it pensier mio. 

Ii qnale, ben so che ad atcuni pan> . troppo ardito, ed a 
Matti all' incontro troppo timido. Ma io non sono senza Spe-
ranza che possa parer moderato e giusto a coloro che, senza 
grate del prime Capitolo delta prima edizione, e mi separai in questa poi 
anche pia chiaramente nella nota al § 3, cape III ; e mi separo soprabbon-
dantemente e per sempre qui.— Resta dengue ch' io difenda utteriormente 
la sole riserva seconda, contro a coloro che, posponendo meco la liberth 
all' indipendenza, pensano pur meco che la liberth pub condurre all' indi-
pendenza; ma diversamente da me pensano, Ole ella dovrebbesi o potreb-
besi procacciare anche a malgrado de' principi. Ed a questi consenzienti 
meco net gran principio, a questi non piii divisi nello scope, ma solamente 
sui mezzi delle buone speranze italiane , io mi rivolgo, non senza fiducia, 
per supplicarli di ben considerare: 1° Che la liberth cost acquistata servi-
rebbe male all' impresa d' indipendenza; perche lascerebbe semi, anzi 
frutti di divisions tra principi e popoli; lascerebbe quelle gravi a lunghe 
difildenze reciproche , quelle contese che sono consuete in ogni liberth 
nuova ed acquistata per forza; lascerebbe preoccupazioni di cose presenti, 
immediate, appassionanti , Ie quali farebbero posporre o dimenticare Pi m-
presa d' indipendenza , e ne scemerebber I' impeto e la forza, se pur si 
facesse ;— 2° poi e principalmente, che ora , qui , non si tratta di liberth 
acquistate , ma tutt' al pi(' acquistabili ; non di divisioni che rimarrebbero 
dopo 1 acquisto fatto per forza, ma di quelle motto maggiori che sorge-
rebbero immanchevolmente o per nature stessa di tal acquisto per forza. 
Perciocche qui sta it punto, tutto it punto di ditTicolth: i cospiratori , le so-
cieth segrete, considerano sempre I for disegni come a cosa Cotta che cape 
ha; * non considerano che prima d' essere cosa fatta a d' aver cape o rea- • 
lith, ei s' ha a passare per tutti i pericoli , non dico i personali , ma della 
patria, a col non 6 terse lecito a nessuno, non 6 certamente a chi non vi ha 
Officio, esporre la patria, quando ella ha per le mani ii gran dovere a 
compiere doll' indipendenza. — Insomnia io ridico ai principi: Deb pensate 
e provvedete voi a quella liberth che , data, sarebbe Corse strumento nlas. 
limo; io dico ai popoli: Non isprecate pensieri , e meno fatti , in quella li• 
berth the.; press, e peggio net prendersi da voi, sarebbe impedimenta 
massimeall' indipendenza. Ed io rigrido pace, pace, pace, tra noi. 

('iota della seconda edizione.) 
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debolezza, doppiezza, ne dubbiezza, sieno moderati e giusti 
essi stessi. E se paresse ad alcuni che queste sarebbono state 
cose da dirsi sommessamente all' orecchio di qualche prin-
cipe italiano , anziche pubblicamente, io risponderei: che se 
le avessi credule cattive,lo non le avrei volute dire di niuna 
maniera ; e se buone e da rester segrete, non le avrei delle 
nemmeno, non avendo orecchio di'principe a cui dine cosi. 
Ma io credo anzi, che questi segretumi, quesli misleri poli-
tici sien cose vecchie, e da sorriderne ai tempi presenti. Ora 
0 it tempo delle arti aperte, delle politiche schiette , pubbli-
che , forti. Tal credo questa, e perci6 l'esposi, che 6 poco 
merito. 11 vero e solo merito, it merito della fortezza , sera 
di colui, nato o da nascere, che ponga in opera ci6 che 6 
facile vedersi e dirsi, ed 6 oramai veduto e detto da moltis-
simi. Perciocche anche in Italia, grazie al Cielo, sla cre-
scendo questa somma fra le virtrl politiche, la forte mode-
razione. 

CAPO UNDECIMO. 
COME VI PUSAN° AIIITAR TUTTI GI: ITALURI. 

1. Coopers:ions neeessaria de' pried/A e do' popoli. — 2. Le quallro epaulet% o vile Ilaliatte, 
cite eonsiderereino.-3. La vita pobbtiea neprineipati.-4. E palls provinela straiten.-
8. La vita sacerdotal.. — 6 e 7. La vita lettereria. — 8 a 9. La vita private. — 40. Ulla 
grave obbietione, a risposta. — 11. La virlia private erescenti in Italia. — 12. Obit:loot 
oatneri; e aunt° del 811 qni ditto. 

lie quidem, qui sauxthun patiatlam boil owls,. 
&Irmo et %tenor= et Ineorruptionem quieroat. 

Tina. ad Awn., II, 7. 

1. Noi abbiamo fatta parte grossa a' nostri principi sel-
l' impresa d' indipendenza, per una buona ragione: che essi 
hanno una parte pip che grossa, hanno tutta la potenza de'no- 
Bid Stati. Color° che pretendono escludere i principi dalle 
speranze, dai disegni nazionali italiani, sono come certi sto-
rid, i quali, noiati, dicono che la;  storia moderna sia stata 
ridotta troppo sovente a' principi, affettano l'eccesskopposto 
di scrivere quella de' popoli soli ; quasi le azioni degli uni 
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e degli altri si polessero disgiungere, quasi fosser fattibili 
due storie distinte, quasi fosse negabile la parte maggiore 
della storia a coloro che ebbero la parte maggiore dell'opere. 
Ma costoro poi, o non tengono la promessa e fanno storie 
poco dissimili da tutte 1' altre, ovvero le fanno cosi spoglie 
di fatti, cosi piene di generalita, che non sono pia storie, e 
ritraggono peggio che mdi la vita de' popoli stessi. E come la 
vita passata, cosi 6 poi la vita futura di questi; non vi si 
possono considerar soli i principi, ne soli i popoli in qualun-
que luogo ove sia principe; ma men che mai dove, piaccia 
o non piaccia, sia bene o male, it fatto onde 6 forza partire , 
it fatto presenle 6, che i principi hanno tutta la potenza.— 
N6 perci6 rests piccola la parte di tutti gli altri. Non ci 6 
pericolo; non resla piccola per questa medesima ragione, 
che le azioni de' principi, appena passano dal disegno al 
fatto, diventano azioni della nazione ; che se i popoli non 
possono nulla senza i principi, i principi non possono nulla 
senza i popoli, non sono principi se non perche 	fanno 
operar popoli; che 6 una corrispondenza, una vicenda, un 
circolo or vizioso, or virtuoso, ma continuo di opinioni, di 
azioni dagli uni agli altri, it quale non si pub interrompere 
per niun disprezzo, niun pregiudizio di qua, niuno di la. In 
qualunque Slat°, ogni uomo ha pure in fatto e in diritto una 
qualunque operosita. La quale se si volga a buon fine, ma 
oltre ai propri diritti, ollre alla propria natura, goasta it fine, 
fa pia mat che bene, produce contrasti e disunioni. Se poi 
si volga da ciascuno, secondo boon diritto, a buon fine, di-
yenta operosita buona di tutti, diventa operosita, moto, forza 
nazionale irresistibile. L' Italia ha per le mani on' impresa 
indubitabilmente giusta net fine; aggiungiamovi una indubi-
tabil giustizia di mezzi, e non dubitiamo allora della buona 
riuscita. Le due giustizie unite sogliono oftener questa dalla 
Providenza pia sovente che non si crede anche negli affari 
privati ; ma pia sovente, ed io crederei sempre, nelle imprese 
di molti, nelle imprese nazionali. 

2. La operosita, la 'vita d' ogni uomo, sara considerata 
da noko come pubblica, o come sacerdotale, o come tette-
raria, o come privata. 
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3. La vita pubblica italiana si riduce a quella de' mini-
ski o' consiglieri maggiori o minori de' principi. Da not it 
principe essendo to Slate, non vi possono essere servitori 
dell' uno e servitori dell' altro. E bene o male? Cosi b; e chi 
vuol far la distinzione, fa sogni e non realta, e guasta tutto. 
Ei sono alcuni che, prendendo nelle gazzeite di fuori quelle 
gelosie, que' disprezzi che iconsigli'eri della nazione (cio6 gli 
oratori de' parlamenti) moron() contro ni consiglieri delta 
corona, le applicano poi a' consiglieri che qui sono necessa-
riamente della corona e dello State e della nazione tuft' in-
sieme. E quindi viene una affettazione d'indipendenza perso-
nale, una condanna dell' ambizione governativa, che pub 
stare in pie' paesi dove si pub servire potiticamente la na-
zione senza it principe; ma che 6 motto risibile e dannosa 
dove, non potendosi far tat distinzione in realta, tutto quello 
che 6 di buono e di hello nel desiderio di servir lo State pub 
essere net desiderio di servire it principe. Quetta si, che 4 
idea straniera da non prendersi, net caso nostro. Hai to, 
credi to avere indipendente, generoso, forte animo in le? 
Servi it principe, o to Stato, o la nazione, come vorrai dire,-
che 6 butt' uno. Non s' adonta altrove nessuno di servire la 
nazione. Non 6 ragione di adontarsene qui. Non 6 onta, 
fuorche net modo, qui come la ; e qui come la vi pub essere, 
vie indipendenza. Qui come to questa vuole essere duplice: 
indipendenza dagli errori dcl popolo e da quelli 	del prin- 
cipe; e la sola differenza 6 che la 6 forse pia difficite l'una, 
qui 1' altra. Ma ad un animo veramente indipendente, im-
portan poco le varietal di difficolta; ei sa vincere l' una e 
l' altra o le due insieme del paro. — Niun principe, per as-
soluto che egli sia, non pub saper ne fare tutto da se ; e 
quindi niuno nega aver consiglieri e ministri. La differenza 
tra ii principe assoluto e it principe in governo consultativo, 
e it principe in governo deliberativo, 6 che it prime prende 
consigli senza niuna regola da chi gli capita in mente ogni 
volta, it secondo da consiglieri ordinati ed eletti da 66, it 
terzo da questi consiglieri propri e.-la altri ordinali ed eletti 
dal popolo. E la differenza 6 grande senza dubbio, ierche i 
consigli dati dagli eletti del popolo diventano poco men che 
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obblighi al principe ed a' consiglieri di lui. Ma in comma 
quanto pia an principe 6 assoluto,-tanti pia uffici sonoorac- 
colti no' consiglieri di lui; e cost tanti pia doveri. 	Essi da 
una parte soli esecntori, soli interpreti, sola coscienza delle 
volonta del principe, che rappresenta qui la volonti nazio-
nate; e doll' altra, essi soli interpreti de' bisogni, de' desi-
derii della nazione oppress° alto volonta del principe. Essi, 
se non sola, certo la pia breve vta della pubblica opinione ; 
essi, soli oratori nazionali. Essi, solo anello di quell' unione 
Ira principi e popolo, la quale, utile e desiderabile dapper-
lotto, 6 indispensabile ad una nazione che stia in presenza 
il' uno straniero, e pia ad una che intends liberarsene. — 
Del resto, detto cosi della importanza e dignity de' servitori 
de' nostri principi, contro all' opinione di coloro elm non si 
contentano di giudicarne le azioni, ma ne dispregiano stol-
tissimamente 1' officio, perche non risplende come in altri 
paesi pubblicamenle (mancanza di incoraggiamenti, che ac-
cresce anzi it merit° di coloro cbe sappiano esser buont co-
si); io non mi fermer6 a cio che possano eglino fare in par-
ticolare, per la indipendenza. Prima, perche natoralmente 
essi possono, ciascuno nel proprio officio, ludo cio che di-
eemmo potersi dai principi, ch' essi servono ed informano 
in tutto. Poi, quanto ai particolari ulteriori, perche, oltre al-
l'essere questi infiniti e fuor di luogo qui, essi non sarebbero 
probabilmente attest da coloro a cui si rivolgessero. I mini-
stri, talora i maggiori, ma pia i minori ed i minimi, soglion 
ewer gelosi di tali particolari, che sono opera loro, molto pia 
che non sogliano i principi delle opere loro 	pia grandi. I 
principi, avvezzi a farsi dar cooperazioni e consigli da al-
cuni, non si otrendono che sien for dati da altri; come se 
n' offendon coloro che, quanto pia scendono, tanto pia sono 
avvezzi a far tutto I' officio proprio da se. E i principi hanno 
pia pratica, pia amore a que' grandi interessi di che parlia- 
Mo; i qualiall'incontro sono talor disprezzati da coloro che 
soglion versar lotto la vita tra le minuzie, e le chiamano 
soli affari del mondo. E i principi, posti sopra a tulle le con-
dizioni de'loro sudditi, non hanno interesse poi a mantenere 
Viva quella distinzione, che 6 gloria, diletto e talor sicurezza 
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di alcuni uomini di piccoli affari, la distinzione tra la pratica 
e la„ileorica, Ira la potenza e la scienza, Ira la capacity dl 
operare e quella di pensare. — Ne saremo not cosi illiberali. 
Noi ammettiamo con piacere che parecchi Italiani sanno in-
nalzarsi dal merit° di semplici amministratori a quello di 
yeti uomini di State, dalla pratica vagante degli affari pub-
blici ad ogni buono ed alto scopo di essi, dalle preoccupazioni 
quotidiane a quelle cure del futuro, che sono comuni oramai 
a principi, uomini di Stale ed anche scrittori di qualche pol-
so, o piuttosto a tutte le persone educate e generose. Ed a 
questi veri uomini di State italiani •si rivolgono,-dopo i prin-
cipi, le nostre maggiori speranze; a questi i nostri detti, i 
pearl desiderii di saperli persuaders. 

4. Ma passiamo da coloro che servono i principi nazio-
nab, a quelli che sono cost infelici da servire lo straniero. 
De' maggiori fra'quali gia dicemmo non esser possibile ne che 
it principe abbia fede in essi, ne che essi la serbino insieme 
al principe e alla 'patria. Qui 6 tutto a rovescio che negli 
Stati italiani; dove i doveri non fanno se non uno, e chi 
serve bene al principe serve bone allo Slate, all'Italia intiera. 
Qui son due doveri diversi, opposti, inconciliabili. Chi si 
voglia mettere a tat concilazione, vi perdera o la pace o la 
integrity di sia coscienza ; vivre combattendola, finche non 
I' abbia fatta tacere; miserando dapprima, pia miserando in 
appresso. — Ma io crederei che sia motto diverso it caso 
de' ministri minori, di tutu 	quelli a cui it piccolo impiego e 
professione importante ad essi, ma non alla patria. Questi 
non fan guari ne bene ne male, seguendo una professione 
che non ha potenza sui destini della patria, ma butt' al pia 
su una provincia; la quale 6 poi inleresse della patria sia 
bene amministrata, si serbi quarto pie prospera per it di 
che diventeri provincia italiana.—N6 tai distinzione 6 nuova 
o mia. Quando I' immortal Pio VII, it pie forte Italiano 
de' tempi suoi, fu indegnamente spogliato de' suoi Stall, uno 
dei ministri dells spogliatore pregava uno dei ministri dello 
spogliato di voter continuer nel suo ufficio importantissimo 
nello Slate. E lacers it nome del p►'imo, ma dire del secon-
do, die fu monsignor Lante, allora tesoriere. II quaTo, riget- 
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tando quella broth continuazione nell' ufficio: a E che, 0 
diceva 1' ally°, a che sono queste rinunzie, queste congiure, 
» questi ordini del papa di lasciar gli uffici ? Certo ei prov-
a vede male al popolo suo. Oggi voi, monsignor tesoriere, a 
a rinunziare ; saran domani i vostri primi capi d' officio; do- 
» many altro i secondi;' e via yia, cosi sara abbandonato 
» it Tesoro, saranno mat governate lc pubbliche entrate da noi 
» mat pratici, non apparecchiati a supplirvi. » E monsignor 
Lante: a II santo padre non ha dati siffatti ordini; non a me, 
» che non ne ho mestieri per sapere che non posso ne debbo 
a servir voi; non agli impiegati minori, de' quali 1' impiego 
» 6 professions a vitt°, e che continueranno. a Ed insistendo 
P allro tra minaccia e celia a dire: a Ma voi vogliamo, voi 
a sopra tutti, monsignore ; e chi non ubbidisce a noi.... voi 
» sapete.... D (E voleva accennar Fenestrelle o l' altre fortezze 
di Francia, ove si conducevano i resistenti.)— « Io a ripren-
deva it Lante sorridendo, « son pronto. Partendomi di casa 
a per venirda voi, foci ogni mio apparecchio. Ho gin it legno.» 
E cosi (ascii) it celiatore celiato, e non ne fu fatto altro.—An-
cora a tanto pin, e a fare la medesima riflessione pei mili-
lari italiani serventi to straniero: gli uni levati a forza, che 
sono mollissimi, gli altri 	volontari, 	che son 	pochi. 	Ma 
de' primi it voter dire che non dovrebbero servire, tanto 
sarebbe come dire che dovrebbero resistere alla levata, co-
me dire che facessero ono di quei sollevamenti che dicemmo 
quasi seinpre illeciti a dannosi, ed ora certamenle inopportuni. 
Oltreche, sarebbe pur gran danno che un terzo delle popo-
lazioni italiane, che una delle pin belligere si disavvezzasse 
di nuovo dall' armi, e non si trovasse apparecchiata it di, 
quando potra diventar debito ed opportuno che tuna Italia 
in soil' armi dica alto straniero: 0 con voi o contra voi, se-
condo che volete diventar amid o rimanere avversari della 
Patria nostra. —E quindi mi paiono da lodar gli stessi volon-
tall ; a da desiderare che fossero pin nurnerosi, massima-
iente in quelle classi di parsone che quando non militano 
sogliono peltrire. Noi dicemmo gia con piena sincerita, a cosi 
ridieiamo qui, che in ogni altra cosa che 1' Italia, sono iden-
tici gl' interessi italiani ed austriaci, che fuor d' Italia sono 
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alleati naturali Austria ed Italia. Tulle le guerre che avra a 
fare Austria a seltentrione od oriente saranno guerre italiane. 
11 maggior servigio che si possa fare all'Italia, 6 di far vit-
toriosa, conquistatrice 1' Austria in quelle parti. Salvo I' ar-
ciduca Carlo vivente, quasi tutti i grandi capitani di casa 
d' Austria furono italiani ; Alessandro Farnese, Spinola, Pic-
colomini, Montecuccoli, a sopra tutti it principe Eugenio di 
Savoia. Cosi ne nascesse uno tale a far trionfare Austria sul 
Baltico e sul Mar Nero I Cosi lutta la giovent6 ilaliana aiu-
tasse Austria a tali conquiste ; eh?: avrebbe avanzata di tanto 
quella dell' indipendenza nostra, e col mostrarsene ella de-
gna, e coil' averne preparato it prezzo. Ne vorrebbesi tale 
intenzione tenere vilmente segreta ; ma professarsi pubbli-
camente, onoratamente, militarmente. Verrebb' egli poscia 
it gran di? o quello che ne sarebbe vigilia, d' una guerra 
contro a un principe italiano? Non sarebbe nemmen mestieri 
di seguir I' esempio (pur lodato) d' Austria e Baviera a Sas-
sonia quando si rivolsero dall' uno all' altro campo, sul campo 
stesso di guerra o di battaglia. Basterebbe quella resistenza 
passiva, pin convenience all' onor militare: it posare 1' armi 
senza rivolgerle, le dimissioni se si concedessero ; ovvero 
it rimaner prigioni, che non 6 se non disgrazia volgare in 
qualunque guerra. Ma lo straniero non verrebbe a ci6 pro-
babilmente. II grande impaccio di esso, quando s' appressino 
i tempi, sari it corpo d' esercito italiano, tanto pill grande 
quello, quanto pin grande ed esercitato questo. 

IS. JR vera fortuna mia che it libro del Gioberti mi di-
spensi dal parlar compintamente dell' operosita sacerdotale. 
I sacerdoti sono anche pin gelosi delte cose propria, che non 
i principi e i ministri de' principi. Ed a ragione. La vita, i 
pensieri, le leggi del sacerdozio sono un mondo da se, tutto 
diverso dal secolare; quasi un mondo intermediario tra terra 
e cielo. Chi non ha vivuto e non vive in quello, ne discorre 
male; ondeche i sacerdoti non han fiducia se non ne' sacer-
doti. Ad essi 6 utile specialmente'il libro del Gioberti. E cosi 
tutti gli altri di lui, e cosi quelli pure dell' avversario di lui, 
it Rosmini. Tutti e due hanno ridesta net sacerdozio italiano 
quell' operosit4 del pensiero . che 8 forse pin necessaria in 

   
  



C.!,P0 UNDECIMO 
	 465 

quella allissima, che non in niun' altra delle condizioni umane; 
MD e due hanno sentita e fatta sentire quella necessita, che 
it sacerdozio cattolico accresca la propria coltura quanto pin 
ad esso ritorna l' opinione universale; tutti e due hanno col- 
locato.il  sacerdozio italiano, forse al primo, 	cello ad uno 
de' primi posh, in questa buona e gran via. Io non so s' io 
m' inganni ; ma io non vedo guari che due Inglesi, il Wise-
man e it Lingard, che .possano in promevimento di coltura 
star a petlo dei due Italiani. E quindi io non so trattenermi 
dal ripetere, aricor che fosse a rischio di dispiacere e al Clio-
berti e al Rosmini : quando vedremo darsi la mano da due 
tali cristiani, due cattolici, due sacerdoli, due Italiani? Certo 
le divisioni sono utili talora, come uno dei mezzi usati dalla 
Provvidenza a far risorgere ogni buena operosita. Ma non 
son elle tulle le divisioni, e massime le ecclesiastiche, quelle 
di che pur 6 dello, goal a chi le desti? Ne cercher6 io pro-
fane, chi abbia destata od a chi tocchi finir questa, ne se 
si posse. Ma ei mi par di poter dire, che sarebbe hello a qua-
lunque dei due; e, riducendomi al mio assunto italiano, che 
sarebbe hello e buono specialmente per I' Italia, a cui tulle 
le divisioni nuove son dannose, tulle le buone riunioni ne-
cessarie.--7  Ad ogni modo, tutti e due ci dimoslrano che sa-
rebbe gran danno, se si escludessero gli ecclesiastici dalla 
discussione delle cose temporali, e si riducessero alle spiri-
tuali, come vorrebbero alcuni. N6 cie 6 possibile. Dov' 6 it 
limite tra 1' une e 1' alire? Chi to porrebbe? Chi n' ha auto-
riti sulla terra? II capo degli ecclesiastici e della Chiesa pun 
bene dir di questo o quello che ha passato i limili dell' uff1-
cio, dellA dignita sua, in ogni caso particolare. Ma 6 impos-
sibile delerminare que' limiti esaltamente, per tutti i casi. II 
Medici evo ne dispute e courbatte secoli inlieri ; la civilla pro-
gredita lascia pin latitudine in questa come in altre cose, e 
non s' oppone se non all' usurpazioni evidenti. E le ecclesia-
stiche poi sono a temer ora men che mai. 11 chiasso che si 
fa di qualunque menoma sorga qua o la, basterebbe a pro-
vare 1' impossibility che sg ne faccian delle grandi; ondeche 
it temerne gravemente oramai, non 6 da conoscitori della 
Presente eivilta, ma da rimasti addietro in tat cognizione, 
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ed in emulazioni, odii e paure. E cosi pure -Il desiderarne. 
Alcuni sono, dentro e fuori d'Italia, che chiamano sulla Calle-
dra di Gregorio XVI un Gregorio VII. Ma ei non vedranno 
mai pie, ne uno tale, ne un Alessandro III, ne gl'Innocenzi, 
ne un Giulio II. La differenza de' tempi e troppa, anche con-
tando da quest' ultimo. Dal quale in poi, oltre le nuove eresie, 
sorsero tulle le civilla ollcamonta'ne ed oltramarine euro-
pee e non europee. Finito e il tempo della tutela temporale 
della Cristianita; ella 6 uscita de' minori, ella governa i suoi 
affari temporali da se; e se ne fara forse Canto pie docile alla 
tutela spirituale. A' nostri stessi di 6 avvenuto un fatto im-
portante e non avvertito abbastanza. Pio VII sari grande 
nella storia de' papi non solamente per il fall() immortale 
della sua resistenza, ma per la causa ultima di essa : if ri-
flub° da lui fatto a Napoleone di entrare nella lega contro In- 
ghilterra. Con 	tal rifiuto e co' patimenti sofferti per esso, 
Pio VII abdic6 in gran parte quell' ingerenza negli affari po-
litici della Cristianita, in che risplendeltero pur tanti de'suoi 
predecessori.Non rinnegolli, ma fece diverso, secondo i tempi; 
die on esempio, incomincie una eta novella per il papato; 
non rese impossibili, ma difficili, ma rare quell' ingerenze ; 
e rese imp,ossibile soprattutto, se gia non era, il farsi essi 
papi, capi d' impress politiche temporali, ed in particolare 
di quell' impresa d' indipendenza in cbe fallirono, quantun-
que grandi, i papi stessi del medio evo. — Ne 6 a lamentare 
o a tentare vanamente di mutare quel fatto oramai adem-
pinto. Lasciamo e il papa e it sacerdozio lull' intiero a que-
gli alti e numerosi uffici pie o meno spiritaali, che chiamano 
la loro opera a' nostri di. Essi hanno a compiere la sconfitta 
(incominciata da altri) d' ogni anticristiana filosoliii, hanno 
a vincere i vincitori del secolo XVIII ; hanno a rivolgersi, 
non pie inutilmente contro a' ixtaterialisti o sensisti di quel 
secolo, ne forse contro agli incerti e vergognanlisi panteisti 
del nostro, ma contro a quei razionalisti che sono it vero 
pericolo, il pericolo preveduto gia ed or ultimo. Ed hanno 
cosi quella magnifica opera della riunione de' dissidenti al 
cattolicismo, la quale sembra apparecchiarsi in !anti modi 
diversi secondo i luoghi; la cogli studi teologici a it ritorno 
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all' aulorita, la con gli studi storici e ii ritorno all' units, la 
con la poverta, e la con le persecuzioni ben sofferte ; dap-
pertutto con le controversie, con le predicazioni opportune. 
Ed in .cib abbiamo un bell' esempio italiano; se sia vera la 
notizia di numerose conversioni fatte dai sacerdoti rosmi-
niani in Inghilterra ; tanto pill bello, che IA sono le pill pros- 
&line speranze, le maggior4 importanze delle conversioni. Per-
ciocche hanno i sacerdoti cattoltci dinanzi a se quell' aura 
anche pill ampia opera della conversione degl' infedeli; quel-
l' opera in che da secoli pareva non rimaner a' missionari 
altro profitto a trarre se non quello del proprio martirio, e 
di poche conversioni individuali; ma a che la civilla cristiana 
ha aperte tante vie nuove, agevolate tante antiche, e in che 
it massimo di MG i passi sarebbe facto, quando con vantag-
gib reciproco si riunissero o almeno s' aiutassero I' Inghil-
terra e it Cattolicismo. — Ma tutte queste sono opere, occu-
pazioni che gli ecclesiastici nostri hanno in comune cogli 
stranieri. Opera poi particolarmente italiana, e ben che in-• 
direllamente, pur molto utile alla impresa d' indipendenza, 
sarebbe, ed anzi 6, quells di tutu 	i nostri ecclesiastici, i quali 
o coll' esempio o colle parole accrescano 1' esercizio di qua-
lunque virtu della nostra nazione. Io sono per dire frappoco 
della importanza delle virtu private, e per porle copra qua-
longue degli stromenti d' indipendenza. So anch' io che le 
predicazioni degli ecclesiastici debbono avere scopo pia alto 
che non quesla stessa, pi6 alto che non tutta la vita terrena 
degli uornini o delle nazioni : ma le virtu conducenti ai due 
scopi sono le medesime; e chi le promuove, serve insieme 
all' uno ed all' altro. II maggior ausiliare del liberatore irlan-
dose, 6 it padre Matthews, predicatore, non di politica, non 
di liberta ne d' indipendenza, ma di privata temperanza, di 
aslinenza da' liquori inebbrianti. Cola que'meditatori ed ope-
ratori veramente grandi della grande impresa nazionale inte-
sere bone la gran forza motrice essere la virttl, la gran debo-
lezza essere it vizio; e attaccarono it vizio nazionale. Da not 
non 6 quello ; ma ne son, altri, e non pochi. Gli ecclesiastici 
sono meglio che niun altro in situazione di saper quali sieno, 
di studiarli, di perseguirli, di correggerli ; gli ecclesiastici sono 
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i piii eflicaci maestri di morale; sono maestri della morale pia 
perfetta che sia slata o possa esser mai. Lasciamoli, preghia-
moli di far ciO, liberamente, largamente, con reciproca fidu-
cia, senza paure, senza troppe distrazioni ; essi avran fail° 
pill per 1' indipendenza,. avran fatta opera pia nazionale e 
pia ecclesiastica, che non se avessero combattuto come i frati 
spagnuoli, o negoziato e governLto come gli Alberoni , i 
Fleury, i Mazarini o i Richelieu de' secoli scorsi, o cercato 
dominar tutto come i grandi papi del medio evo. Ogni eta 
ha i modi suoi ; la nostra ha quello che noi lodammo gia, 
di far ognuno 1' officio suo, di operar ciascuno nel cerchio 
della propria operosita. — Del resto, i' io avessi a dire qual 
condizione d' uomini in Italia paiami adempier meglio gli 
uffici, Ia operosita sua speciale e presente, quale esser 'pin 
apparecchiata per I' occasioni, io non dubiterei di rispon-
dere, gli ecclesiastici; e rammenterei la fortezza mostrata 
da essi dal 1808 al 1814. Certo, niuna provincia, niun ceto 
d' uomini ilaliani, non furono allora cosi forti come questi 
preti, non tenuti da lento. Ed io so di taluno a cui, giova-. 
nissimo allora, tale spettacolo, tal sorpresa, tat paragone, 
tali ammirazioni e vergogne furon semi di quelle opinioni 
papaline o guelfe o come che si voglian dire, ondo egli fu 
poi accusato da moth, ma in che ei si conform?) sempre, 
quanto pi0 venne studiando e ripensando. 

6. Ed ora, venendo a noi allri letterati, ei mi pare so-
pratutto necessario guardarci da quell' esagerazione della 
propria importanza, nella quale cadono sovente non soli gli 
uomini di piccola pratica, ma quelli pure di piccola teorica. 
L' innamorarsi esclusivamente del proprio mestiere , 6 vizio 
di tutti gli uomini di mente miope , i quail non veggono se 
non de the hanno motto vicino. Si dice che le lettere son 
creatrici delle idee, le quali creano i fatti ; maestre degli uo-
mini, duci dell' opinione, onnipotenti nelle societa. Ma io non 
so se elle abbiano avute mai tulle queste potenze ; se non 
sieno Mali per to pill all' incontro i NUJ, quelli che fecer sor-
gere le idee ; Ia societa, le opinioni,quelle che guidarono le 
leltere; gli uomini operanti, veri maestri o almeno signori 
degli scriventi ; e la verity 8 che s' avvicendarono continua- 
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mente le potenze degli uni e degli altri. — E si soot dir poi, 
cite la potenza delle lettere s' 6 accresciuta nella nostra eta , 
per la moltiplicazione degli scrittori. e degli scritti. 	Ma gli 
scritti sono come 	tulle l' altre merci, 	che moltiplicandosi 
s' inviliscono. La facilita di scrivere, di stampare senza spesa 
o con prorate, ha fatti divenlare scrittori molti, die avean 
poca o niuna facolta naturale di scrivere, 	molti che non 
I' hanno accresciuta cogli Midi, inolti che non elaborando Ion 
produzioni, non usano tutla quella che hanno, o non medi-
landole, I' usan male; e quindi la merce, gia invilita per 
troppa quantita, s' invili di nuovo per mala quality. II vero 6, 
che si fanno ogni di pia rani, quinci quegli ampi e studiati 
lavori letterari che furono frequenti nei due o tre secoli scorsi; 
e quindi phi ancora quella universale attenzione che si soleva 
concedere lore. Sminuzzati si sono a' nostri di i grossi libri, 
i lunglii studi, le grandi riputazioni. Ne tuttavia vorrei trop-
po lamentarmene, come fanno alcuni ; o compatir la inliera 
society di questo accrescersi it numero, e diminuirsi it cre-
dito degli scrittori. Io crederei che la society vi abbia forse 
guadagnate pia numerose verity ; cite queste , pia discusse , 
si sien fatte pia chiare; che Ia. coltura latamente sparsa sia 
da preferire alla coltura pia altamente insegnala ; che sia Ia 
piii assurda, e la pia tirannica a voter reslaurare, l'aristocra-
zia delle lettere; e che insomma sia accresciuta la potenza 
della coltura in generale, e sopralutto della boon acoltura. 
Ad ogni modo , non 6 dubbio, resta sceinata la potenza di 
eiascuno scrittore, di ciascun scriUo in particolare ; a guisa 
appunlo che in un esercito lotto vittorioso, non conta guari 
niun guerriero privato, quantunque prode, it quale avrebbe 
contato motto in uno nuovo o scontitto. —Ma questa potenza 
degli scrittori 6 scemata poi, e va scemando, pia che altro-
ve, in Italia ; e sceniera ogni di pia, finche dureranno le 
condizioni presenti. Gli scrittori italiani non hanno solamente 
a vincere gli emuli diventati pia numerosi ; hanno a vincer 
emuli posti in condizione pia vantaggiosa. Chi scrive cella 
paura delle censure, chi 4, sforzato a calcolare, a misurare , 
a lisciar ogni frase o payola per faria, come si dice, passare, 
chi ammorbidisce le proprie idee, non potra mai emular fe- 
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licemente gli scrittori che scrivono schietto senza tanti ri-
guardi. Non serve dire agli Italiani: leggete italiano, leggeteci 
noi, non ricorrele agli stranieri; — gli Ilaliani ricorreranno 
sempre agli stranieri ; pin chiari , pin facili , pin piacevoli , 
pill Will a leggersi , finch& pin liberi. Noi ammettemmo gia, 
parlando dei principi nostri , che una censura preventiva 6 
forse necessity politica de' loro governi. Ma 6 ad ogni modo 
infelicity , impolenza letteraria, la quale 6 giusto notare dove 
si parla di cid che possano o non possano gli scrittori ita-
liani. Veggiamo it fatto corn' 6, una volta. Studio precipuo 
degli stranieri 6 porger chiaro, limpidoi1 lore pensiero. Stu-
dio precipuo degli Italiani scriventi in Italia 6 velarlo pia o 
meno. Ne' primi anni del secolo, restaurate le censure sotto 
Napoleone e i successori (e reslaurate con severity tante mag-
giore , che i tempi parevan pin pericolosi), coloro che avreb-
bon volute scrivere, sdegnarono adatlarsi, e non iscrissero o 
scrisser pochissimo. Poi verso it quarto del secolo , si gird, 
come succede, intorno all' ostacolo che non si potea vince-
re ; ognuno cercd adattarsi, si us?) r artilizio centre alla for-
za. Gli scriventi s' accorsero cbe ci era mode di dir motto, 
anche coda censura. Le pieghevolezze della parola sono infi-
nite. A un nome particolare rigettato si sostilui uno genera-
le, un sinonimo acceltato; a una idea compiuta , una in 
germe ; ad una precisa, una involla; ad una chiara, una an-
nuvolata. Si fece conto sulla intelligenza del discrete leggi-
tore, si sped) che questi intenderebbe. E cosi avvenne per 
to pin ; 1' aculezza italiana, P identity degli interessi, la nni-
versalita di molte opinioni fecero nascere uno stile adaltato, 
convenzionale, quasi un gergo, tra scrittori e leggitori. Arti-
tiaio illecito, senza dubbio, se ad esprimere cose illeeite, e le-
cite pure se a lecite. Ma I' artifizio anche lecito 6 sempre in-
felicita. Non 6 bella se non la parola tompiuta e limpida. 
Talora, ingannando U censore, s' inganna ii leggitore; ta-
lora vien meno tra ('uno e 1' altro la consueta intelligenza 
del gergo ; e da tulle questo adattarsi, nasce una lelteratura 
adatlata, oscura, men bella, meno utile, e lalora nociva; si 
trattano pin i generi nei quali si pub parlare apparentemente 
d' una cosa , e realmente d' un' altra , i generi oscuri; la 
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confusione de' pensieri , la insincerity di espressioni diven-
tano vizi della parola , e minaccian diventare dells azioni 
nazionali. Gli Italiani che scrivono• e•stampano fuori sono i 
soli the possano uscir di tali difficolta , 	correggerci di tali 
vizi , rivendicarci da tali pericoli, da tali vergogne, fondare 
una letteratura italiana esterna e non adattata , all' incontro 
dell' adattata ; far per la patria nostra altrettanto o forse pal 
the non gli stranieri per le loro. Cosi sappiano valersi di tat 
potenza e valersene con quella moderazione ch' 6 dovere 
Canto pia stretto ai pia liberi ; cosi lavorare essi almeno con 
quell' alacrity che non s' ha se non isfogando tulle le pro-
prie facolta ; cosi non dimenticar la patria antica per le na-
zioni che sono nobili e generose ospiti a (anti di essi .i —Ma 

' Anche di questa letteratura esterna, che 6 speciality italiana gih an-
tics, ma phi che mai splendida a' nostri dl , io intendevo fare un'appendi-
ce. Ma 6 materia cosi ricca , che non ho tempo a colorire it mio disegno 
nella presente edizione. Suppliscano pochi ceuni. — Phi largo e magnilico 
assunto serene una Storia deoli Italiani fuor d' Italia. Oltre ai crociati e ai 
Missionari, che abbiam comuni coil' altre nazioni, niuna diede agli stra-
nieri on cosl grande scopritore di terre incognita come Colombo; niuna 
poi tanti capitani e ministri quanti furono gl' Italiani. Ma quest' assunto 
cosi allargato servirebbe•  piii ails gloria passata , che all' utilith presente 
della patria nostra. Non c' inganniamo: lo spirito di nazionalith s' 6 destato 
e ingelosito presso a tutte le nazioni, e pih nelle piii libere , in tat modo 
che sono e saranno ogni di Mu rani gli esempi de' grand' capitani o grandi 
uomini di Stato stranieri in qualunque nazione. lo vorrei che fossero molti 
'taint cosi giunti a potenza presso agli stranieri; perchd lo non dubito 
the essi volgerebbero sempre quellu potenza a pro della patria, e the al 
gran dl imiterebbero I' esempio di quell Capo-d' Istria, it quale non sola-
mente la rivolae cost, ma l'abbandonb poi per ander a combattere sulla 
breccia aperta nel suo paese. Mail ripeto, i tempi son =tali a si mutano; 
e queste imitazioni si funno impossibill.— L•' tutto all' incontro 6 poi delle 
culture. Queste tendono ad accomunarsi in tutta la Cristianith ; ondeche 
di qualunque paese sia un grand° scrittore di scienze o lettere, od on 
grande artiste, egli 6 facilmente adottato dovunque ; ed entrando nella 
coltura straniera , non esce dolls nazionale sua, e potendo fuori, continua 
a potere in patria. Quindi (anche lasciando I' arti , e restringendo it tema 
ails lettere ed alle scienze , che si posson comprendere sotto it nome di 
Letteratura) un trattato storico e pratico della Letteratura italiana esterna 
earebbe tema ricco non solamente di esempi antichi , ma di applicazioni 
present e future.— Potrebbe la parte stories incominciare fin dal primo 
Tisorger delle lettere , da Carlomagno ; e con quel Paolo Diacono, Longo-
bardo prigione in torte di lui , it quale scrisse forse cola quells storia the 
6  unico monumento di fatti di sua nazione. E s' interrompo od oscura, per 
Vero dire, In letteratura italiana esterna, come r interns, come tutte r altre, 
verso it fine del secolo IX e lungo tutto it X. Ma risorge di nuovo coils let-
teratura italiana interne e cell' universals verso la meth del secolo XI; e, 
come queste, cosi quella non cessa piit di allora in poi. Nell' ultima meth 
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Bio mi liberi dallo scoraggiar nemmeno coloro che scrivono 
e slampano in palria. Non volli se non loglier di mezzo, qui 
come altrove, quelle false speranze , le quail non adernpiute 
lasciano poi, alla prova, it maleincoraggiato pia scoraggiato 
che mai;  Io temo sia avvenulo a parecchi de'nostri scriltori 
anche dei primi , anche di quell le opere di cui ehbero mag-
gior potenza in Italia, che compaisato tat effetto colle fatiche 
fatte , colle difficolta sofferte , quest' effetto parve loro poco al 
paragone, e si lasciaron quindi cader di mano la penna, la 

del secolo XI e net XII, studiarono, od insegnarono , o scrissero, o in 
somma fiorirono pib o meno , fuor d' Italia, Gregorio VII, Lanfranco, Pier 
Lombardo, Sant' Anselmo d' Aosta. Nel secolo XIII San Tommaso e San 
Bonavontura. Nel secolo XIV Dante e Boccaccio per poco tempo , Petrarca 
per quasi tutta la vita sua. Nel XV Cristina del Pisano , il. Poggio a pa-
recchi minori. Nel XVI Amerigo , Davila, Alciato. Nel XVII Montecucco-
li, Marino, e quelli che furono, per vero dire, oscuri a' tempi loro, a si ri-
suscitano ora a troppo onore , ma che insomma furono scrittori italiani 
esterni, i Socini, Diodati, Telesio , Badicati, Olimpio , Morata, Celio Se-
condo Curione ed altri tali. Ma sorge a vero splendore la lettoratura Ba-
nana csterna Rel secolo XVIII; e vi si potrebbo noverare torso Alfieri, e 
si debbono certamente Lagrangia, Denina , Baretti, I' abate Guasco, Alga-
rotti, Metastasio , Galliani , Goldoni, per non istendoro a Casanova e Ca-
gliostro. E continua poi incontrastabilmente e s' iccresco quell') splendore 
net secolo nostro per opera di Botta, Foscolo a Pecchio , e do' viventi 
Amari, Arrivabene . lierchet, Caller', Collegno , Ferraris, Gioberti, Cor-
resio , Libri , Mamiani , Rossetti, Rossi, Ugoni , e d' alcuni altri, a cut si 
potrebbero aggiugner coloro che, come Collette, scrissero addentro, ma 
furono pubblicati fuori. B certo di tali scrittori e loro opere consta una 
letteratura sal generis, qual non 6 posseduta da niuna altra nazione entice 
e moderna.— E quindi, lasciando la storia e i vanti, o venendo all' utile 
presente e futuro , quindi sorge una speranza, e, se non si guasti , io direi 
una dells maggiori speranze nostro. Che non potranno tutti questi Italiani 
scriventi di fuori, se, sapientemente e virtuosamente studiando quegli 
esempi antichi, sappiano ben discerners quelli da imitare e quelli da fug-
giro; se, smentondo cis che no disse Machiavello, vogliano o sappiano, 
quantunque di fuori, conoscero for pease qual e, qual mutossi.dopo chi essi 
lo lasciarono ; 80, ricordando gli amori , dimenticando gli odii lasciati in 
patria, uniti essi tra se, uniti co' fratelli rimasti addentro, si facciau con-
tro d' una opiniono italiana libera e moderate, forte a costante? E non po-
chi sono de' nominati e non nominati che adompiono , a for possa, siffatti 
uflhci verso la patria. Ma non sarebber torso possibili pib union', piii aiu-
ti, piit tolleranze reciproche? E quindi pib oporosith comune, pib office-
cia? E cis else poterono altri nobili fuorusciti , i Polacchi supra tutti, con-
venire in pubblicazioni periodiche, altar cattedre di lettere e stone 
nazionali, non sarebbe egli possibile a quella famiglia di fuorusciti italiani 
la cui nobilta supera in antichita e gloria, tutte I' altre similt senza dub-
bio?—Ma io mi fermo per form. E lasciando e pregando si lascin sospetti, 
io rivolgo verso cola pure , e per quanto io possa valere, ii grido mio , it 
grido antico: pace , pace, pace, tra noi. 	(Note della secoada edizione.) 
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qualo avrebbe pur poluto esser utilissima ancora alla patria. 
No sarebbe forse avvenuto tat danno, se fin dal principiare 
avessero ben preveduta la pochezza di questo effetto. I no-
stri pia alti ingegni, scriventi tra lo svantaggio delle condi-
zioni d' Italia, si trovan nel caso degli scriUori stranieri di 
secondo o terz' ordine; ,i quali sanno bene di non potere 
acquistarsi gloria, ne produrre effetti pad a quelli d' on Byron, 
d' on Walter-Scott, d' un Goethe, d' un Alfieri o d' un Cha-
leaubriand , ma che perseverano cid non di meno; o perche 
par loro pregiabile anche una buona ripulazione in mancan-
za di una gran gloria, o meglio perche par loro dovere ado-
prare ognuno a pro della patria le facolta, quali che sieno, 
ricevute dalla Provvidenza. E cost i nostri. Non possono eglino 
scrivere chiaramenle, limpidamente, con 	parole proprie? 
scrivano oscuro. Non possono scrivere liberi? scrivano itn- 
pacciati. Non 	possono scriver tutto ? scrivano la meta, it 
quarto, cid die for si couceda. Dei tre precetti di scrivere la 
verita, nulla se non la write, 'Alla la verita, i due priori si 
posson seguir sempre, anche da noi; c seguiamo it terzo 
quanto possiamo. II pieloso Litho in cielo, e i nostri compa-
trioti in terra ci terran conto un di di questa vita cosi angn-
stiata , cosi tormentata, cosi ricca d' interni strazi, cosi po-
vera di esterni compensi coin'e Ia vita dello scrittore italiano. 
Tolti uno o due fra noi scriventi al presenle in Italia, noi 
tutti gli altri avremo probabilmente presso i posteri , come 
abbiamo presso gli stranieri, poco merito di lettere ; ma forse 
ci si concederd Canto pin merito di virtu. E poi, non importa 
cid che ci si conceda, purche adempiamo anche noi it no- 
stro officio verso Ia patria. 	 - 

7. Di gran lunge pin felice vita vivon da noi gli scien-
ziati, gli artisti, tutti color° che adoprano lot facolta in ma-
terie Ionian° della politica, dalla storia e dalla filosofia. Que-
sti si trovano pin o meno nelle medesime condizioni addentro 
come fuori d' Italia ; e se essi 	pure hanno a petite della 
raolliplicita degli emuli, non paliscono ahneno di niuna con- 
dizione 	particolartnente'italiana. E tutti quesli possono gio- 
vare alla patria, forse pin che non credono. Prima, colla loro 
gloria personale, la quale sempre ritorna alla patria, e di che 
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le salt tenuto conto al gran di, quando i destini di lei dipen- 
deranno da tutto insieme 	it rispetto ch' ella avra saputo 
acquistarsi.Noi vedemmo Grecia aver dovuta l'indipendenza 
sua, in gran parte, alla ,propria gloria antica, alla gratitu-
dine delle nazioni che riconoscono da lei una civilta , una 
coltura , quantunque lontane di tanti secoli, quantunque 
spente. k forse vergogna per la nostra eta, che siasi tenuto 
conic) di quella gloria antica, 	pia che non della qualita di 
cristiani ai Greci presenti. Ma ad ogni modo le medesime 
nazioni europee avrebbero pure un altro simile e phi vicino 
debito a pagare all' Italia; it debito della civilta e della col-
tura moderne e cristiane. Na it negano, che che si dica da 
molti di noi. Negano le esagerazioni che no facciamo ; ne-
gano i falsi e piccoli primati che pretendiamo sovente oltre 
al vero e grande che avemmo; negano sopratutlo la conti-
nuazione presente o probabile futura. Noi siamo verso di esse 
come i benefattori ricordanti cd esageranti i propri benefizi, 
o come i nobili ricordanti ed esageranti la propria nobilta , 
che ne fan venir noia a ciascuno. Non predichiamo i benefizi 
e la nobilta nostra, e questa e quelli ci saran pia facilmente 
riconosciuti ; non vituperiamo nelle nazioni sorelle le edu-
cate da' nostri maggiori ; non ci mostriam sopra tutto troppo 
degeneri da questi ; e verra di che raccoglieremo anche noi 
i frutti della gloria italiana e della gratitudine straniera. — 
Del resto, anche direttamente, tutte 1' arti, tulle le scienze 
possono giovare alla patria, avauzarla verso i destini futuri. 
Percioccho tutte possorio servire a quelle virta , che servi-
ranno a que' destini. Io non so se, non volendo estendermi, 
saprb far capire it mio pensiero. Ma ei mi pare che sia pure 
una musica virtuosa ed una no, e cosi una pittura, una scol-
tura, e direi perfino una architettura. Della musica non pub 
esser dubbio. Esprimendo essa gli affetti , i 	sentimenti del- 
l' anirno , ella pub esprimere i virtuosi e i viziosi ; ed 6 quindi 
virtuosa, se fa piacere i primi, dispiacere i secondi; viziosa, 
se alletla tutto all' incontro ; he pia ne meno che la poesia, 
o le lettere. E cosi pure la pittura e la scoltura. Da alcuni 
anni in qua si sono venuti scegliendo soggetti patrii pia 
yicini a noi che non gli antichi greci e romani. Ma sarebbe 
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da fare anche piii sovente che non si fa e da' commitlenti e 
dagli artisli. E sarebbe poi da progredire nella scelta di tali 
soggetti. Non basta venirci ritraendo qualche fatto del medio 
evo, insigne per le vesti, i rasi, i velluti o 1' arml che vi 
s' introducano. Dovrehbonsi sceglitre fatti insigni per virtu, 
insigni per quelle principalmente dell'unione e dell'indipen-
denza, insigni non solamente per la provincia, ma per tutta 
la patria, tutta la nazione. Certo Si troverebbero in que'lredici 
secoli che dure finora la impresa, in quello principalmente 
da Gregorio VII alla pace di Costanza, che dicemmo it piu 
hello della storia italiana. Lettere, scienze, arti, tulle le col-
lure dovrebbero cercare quanto possa ricordare , lodare, far 
risorgere e progredire, esaltare e scoppiare le due virta, del-
l' unione e dell' indipendenza ; dovrebbero farle entrare per 
lull i sensi negli animi italiani, per tutti i sensi importu-
narne gli stranieri. 

8. Ma ei v'e pia. Cie sta in mano non solamente di tutti 
coloro che Immo una operosita, una vita eccezionale, prin-
cipi, uomini di Stale, sacerdoti, scrittori, scienziati od ar-
tisti, ma di ciascuno anche privato italiano. Qui 6 dove de-
sidererei ingegno ed autorita da persuadere, non pill alcuni, 
ma tutti i compatrioti miei. 	Qui li conforterei a contarsi, 
qui a conchiudere che una nazione di venti e piii milioni 
d' uomini 6 invincible, se unanime e virtuosa. Unanimity 
e virtu sono i due desiderati dell' indipendenza. Virtii senza 
unanimity, unanimity senza virtu, non servirebbono. — E 
1' unanimita 6 piii avanzata che non si crede. Noi disde-
gnammo i vari sogni italiani, perche son da disdegnare fin-
the ne rester& un' ombra; ma li dicemmo, secondo cre-
demmo e crediamo, sogni di pochi , sogni vicini a svanire, 
anche senz' opera nostra o di altri scrittori, anche lasciando 
fare iI sernplice sense comune italiano ridesto dagli ultimi 
sperimenti. E svaniti i sogni, resters necessariamente la ye-
rite nuda ed una, l' unanimita. La quale non 6 impedila 
eernmeno dalla divisione territoriale d' Italia. Due terzi di 
questa sono indipendenti Abbastanza perche vi sien nati e 
cresmuti 1' idea, 1' amore, il desiderio, la volonta dell' indi- 
Dendenza compiuta; perche si persuada ogni suddito di prin- 
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cipe Hallam, che non sara compiuta per essi e for principi se 
non quando sail comune a tutu i sudditi dello straniero; 
perche ognuno vi professi apertamente, altarnente, tale opi-
nione ; perche propagandola, tramandandola intorno e dopo 
se, ella penetri ne' consigli dei principi a ne' principi ; se gia 
non l'abbian questi dalla propria natura generosa. — E quanto 
alle provincie straniere, lodiamo Ore i fratelli nostri. Uo-
mini e donne, vecchi e giovani, colti o solamente eclucati, 
vi sono anche pin unanimi che non i sudditi de' principi 
italiani. A naturale; provan 	da vicino ed addosso, non al- 
cune, ma tulle quelle spine della dipendenza die son mar-
tirii a qualunque animo cello ed educalo, e che passano da 
quash poi a farsi sentire agli incOlti ed ineducati. 	Segno , 
fatto, protesta di quell' unanimity 6 cola it tendsi discosti 
quasi tutti dal governo, dalla code straniera, da quella fa-
miglia imperiale, quantunque stimata come sovrana a casa 
sua, quantunque ammirata come famiglia privata dapper-
tutto ; discosti tutti e ciascuno da tutu e ciascuno di quegli 
stranieri, quantunque pregevoli personalmente. Segni, fatti 
e protesle sono, le antipatie a quella nazione germanica, 
che per la sua natural bonta, per la sua pacatezza, per it suo 
intelligente amore dell'arti sarebbe la pin simpatica, sarebbe 
sorella dell' italiana : e segni, fatti, proteste, sono tulle quelle 
rinunzie ad ogni operosita pubblica e mililare, che dolgon 
certo a que' nostri compatrioli, naturalmente operosi, e che, 
se sono, com'io le credo, esagerale, provano tanlo pin l'ab-
borrimento della dipendenza. Tuttoci6 in Lombardia. Ma 
dicono, non sia altrettanto liana vicina Venezia. 	Sarebbe 
egli vero che un popolo, indipendente gia per mill' anni, ab-
bia in meno di cinquanta imparata la dipendenze Se 6, sa-
rebbe gran prova delta corruzione di quell' antico governo, 
che avrehbe infracidito a tat segno que' popoli; sarebbe gran 
ragione di non lamentarne la caduta ; di volgersi dal passato 
ad on migliore-e tutto diverso avvenire. Ma not non cre-
diamo a tale avvilimento di niun popolo italiano ; non cre-
diamo in ogni caso che possa durare cosi, in mezzo all' una-
nimita italiana, vicino alla stupenda protesta lombarda. — 
E questa protesle poi, questa unanimity hanno in se ben al- 
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Ira efficacia che non le societa segrete, le congiure, o i sol-
levamenti. Le sociela segrete si vincono cone pulizie, le 
congiure co' supplizi , i sollevamenti toile 	forza; ma qual 
forza, quali supplizi, quali pulizie bastano a vincere una re-
sistenza passive, unanime, quotidiana , in tutti i luoghi pub-
blici o privati, di ogni na4ionale the dica ad ogni stratliero: 
a Vol sidle 'persone di conto, stimate, amate; felici nelle vo? 
sire case, nel vostro paese ; voi side qui e sarete in perpe- 
tuo rigettati della 	sociela, lasciati soli tra voi, 	mostrati a 
dile, dispreziati pill che esecrati, come ciechi a servili ese-
cutori d' una llagrante ingiustizia, di una che 6 stollezza 
nen' interesse stesso del vostro padrone? a Ne io son solo 
ad ammirare siffatte proteste. Le ammirano Italia, Europa 
tutla. Le ammirano, e stupiscono forse che non abbiano 
prodotto ancora maggior effetto. 

9. E perche nol producono? percho si tiene cosi poco 
conto di questa unanimita? Perche appunto ella non baste 
senza la virtu. Le nazioni sono tra se come gli uomini , i 
quali non tengon conto delle proteste ne delle minacce se 
non clef forti, degli oporosi, de'virtuosi. Non 6 verace quella 
distinzione di Montesquieu, che la virtu sia necessita, prin-
cipio delle repubbliche sole; se cosi fosse s  questa sarebhe la 
sole forma buona a possibile in ultimo di goVernare. Ma it 
Vero 6; che tulle le nazioni, sotto qualunque forma gover-
nate , ban bisogno di virtu; che la virtu a principio di ogni 
huon governo alle nazioni indipendenti, 	principio d' indi- 
pendenza alle dipendenti ; ondeche ells 6 necessaria a que-
ste sopra tulle. E non 6 vero poi , come dicono Montesquieu 
eianti altri, the Bien due virtu, la pubblica e la privata;  
sono due forme, o meglio due applicazioni della medesima 
virtu. La villa pubblica non si pub esercilare se non da po-
chi in qualsiasi nazione; da pochissimi nelle non lihere, da 
Oil pochi ancora nelle dipendenti ; e non si suole esercitar 
poi quasi da nessuno nelle sue parti difficili, quando sono 
facili i tempi. Ma la virtu private 6 accessibile a tutti, sotto 
lutti i governi, in tutti i Wiwi, a pia ne' facili e tranquilli. 
La virtu nazionale si compone delle due sorts di virtu, pub-
bliche e private; ondeche pro essere una nazione che non 
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possa avere quasi nessuna virtu pubblica , ma che avendone 
melte private abbia una somma di virtu nazionali maggiore 
che non altre dove sieno pie delle prime; e la somma, co-
rneae fella, delle virtu nazionali, 6 quella all' ultimo che 
impone altrui ammirazione o paura , secondo le occorrenze. 
In Italia, a' tempi nostri, le virtu pubbliche non possono se 
non esser rare; quindi (onto pin riecessita di accrescere , di 
molliplicare le private, se vogliamo una somma vantaggio-
sa, un totale che imponga. E quindi debb' essere l' oggetto 
pin importante, non dire. di questi nostri pensieri , poveri, 
pochi, ed approssimantisi a for fine, 	ma di tutti quelli di 
qualunque boon Italian° : cercare se sieno o no queste virtu 
private in Italia; e se non sieno, come si possanq procacciar 
da ciascuno co' propri mezzi; colle leggi, se 6 principe od 
uomo di Stato; colle predicazioni, se sacerdote; colle produ-
zioni dell' ingegno, se 6 uomo di coltura ; ma sopra ogni 
cosa colt' esempio, che 6 it mezzo piu eflicace, e che sta in 
mano di qualunque privato. Ma qui 6, che s' io dire intiero 
it pensier mio, sore chiamato moralizzante, austero, pedan-
te, uom di mat amore, bacchettone, o ( col modo di dire di 
Botta) cappuccino, o che so io? E peggio che lotto cie, saKe 
dello forse non amator della patria , se veggo e confesso i 
vizi di lei. So anch' io the it chiuder gli ocehi ai vizi, it non 
veder se non le virtu e le bellezze 6 it piu facil modo di 
farsi aware. Ma da chi? Da quella quanta di persone a cui 
Dante colt' autorita propria o la rozzezza de' tempi osava 
paragonare pur troppo I' Italia; ma a cui non crederei giu-
sto oramai it paragonarla, onderhe spero ella non brami es-
sere amata cosi. E poi, se questo 6 it pin facile modo di farsi 
aware, non 6 it buono d' amare ; non 6 amar 1' amata piu 
che se, amar se in lei e per lei; non 6 awor vero e virile 
di niuna maniera. Ne cosi amarono Dante o gli altri due , 
Alfieri e Parini; ed 	to, incapace d' imitarti nell' ingegno, 
vorrei imilarli almeno nell' amore. — E dico dunque , oho 
none oramai la unanimita, non sono le opinioni, non quanto 
dipenda doll' ingegno, non i consign, non forse i duct al-
l'opera, quelli che manchino all' Italia; manca, se non asso-
lutamente, certo comparativamente, la viral severa, forte o• 
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sufficiente. Io dico che ells ci manta in paragone di altre 
nazioni cristiane contemporanee nostre; forse d' Inghilterra 
quantunque non cattolica , forse 	di 	Francia 	quanlunque 
"scenic di rivoluzione, forse di Germania stessa signora 
nostra, che 6 it gran danno. Io non mi porn!) a ragguagliare 
e discuter fatti, che sarebbe da non finire. Ma non mi si 
venga a diro con finto scandalo e pervertitrice compunzione 
che non possono essere pia virtuose di noi, ne virtuose di 
niuna maniera, quelle nazioni eretiche o quella rivoluzio- 
naria. 	Le nazioni eretiche sono ,eretiche ne' dogroi o in 
qualche punto di morale, ma hanno in somma quasi (alto 
quel 	Tesoro 	di 	moralita cristiana 	che 6 principio di ogni 
virtu, di ogni chilli, d' ogni 	coltura e d' ogni progresso. 
E quanto elle rivoluzioni, io dico che sono immorali le 
nazioni che v' entrano, o che dan retta a chi ye le vuol 
fare entrare‘  non quelle che ne sanno usciro. Ed io re ap-
pello poi a tutti quegli Italiani che conoscono quelle tre na-
zioni straniere, non per avervi viaggiato correndo, ma per 
avervi esulato o vivuto di qualunque maniera lungamente, 
posatamente, nelle capitali, nelle provincie e tra le famiglie. 
I quali, malgrado it desiderio della patria for negata, ci nar-
rarono e narrano con santa invidia la moralita, la unione di 
quelle famiglie, la severita, la operosita, la fortezza di que'co-
stumi. E n' appello poi, per it confronto coil' Italia, a quegli 
stranieri che scrivono di noi ; e non gia a quelli che ci scri-
von contro, anzi a quanti son pia per noi, e si mostrano pia 
innamorati di noi ; un Goethe, una Stael, un Byron, un La-
marline, ed Oil tali. 1 quali, come ne sono eglino innamo-
rail di questa che chiaman terra degli ulivi e degli aranci? 
di quest° bel cielo, delle belle donne, delle molli aure dila-
lia? Ne sono innamorali, la lodano appunto, vergogna I quasi 
regione apparecchiata a' loro riposi quando sono stanchi de' 
lore gravi pensieri settentrionali ; quasi luogo da piaceri e 
sollazzi, quasi giardino, 	passeggio, o che so io, pubblico a 
chicchessia. E talora ei ci lodan pure, per vero dire, del no-
stro ingegno facile, wail.), mutabile, rivestente nuove for-
me; ed han ragione. Ma delle virtu nostre, chi ne parla? 
chi non ne lace? anche fra questi nostri innamorati ? E it 
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lacer della virtu esaltando l'ingegno, che altro 6 se non o 
la pin perfida delle calunnie, o la pin mordente dell' ac-
disc ? Ma é accusa pur troppo verosimile, quando si fa 
da chi gode le bellezze e le piacevolezze della mal Iodate; 
quando questa accetta vergognosamente tali lodi, quando 
se ne compiace, sfuggendo ella stessa l'ingrato 	assunto 
della 	virtu. Ne 	cio 	fa 	tulle la ' patria nostra, 	per 	vero 
dire. Ma it fanno per lei i piaggiatori di lei, che, allargan-
dosi su luta gli altri pregi nostri, non trovano talor a fare 
un periodo di for panegirici sulle nostre forti e virili virtu. 
Che pin, che piu? La stessa lingua nostra se n' 6 guastata! 
e virtuoso fu chiamato da' nostri classici Cesare Borgia; vir-
tuoso, l'Aretino ; e virtuoso chiamiamo anch' oggi, non piu 
le madri di famiglia o le vergini italiane, ma quelle che ser-
vono sulle scene a' diletti nostri e d' Europa. — Ma lasciamo 
i paragoni. Purche abbiamo una virtu sutliciente! diranno 
parecchi, e direi pur io. Ma sufficiente a che? A vivere di 
giorno in giorno per le bisogne nostre presenti, in pace e 
tranquillita, senza curarci dell' avvenire? Certo abbiamo Virtu 
sufficient° a ci6. Ma se tal sia de' miei leggitori che consenta 
meco nella probability o solamente nella possibility d'un pro-
gresso qualunque della patria, esopratutto del progresso d' in-
dipendenza, a questo io domander6 : abbiamo noi virtu suf-
ficienti all' occasions, quandochessia che ella venga ? Le 
avremmo noi se venisse domani? Saremmo noi apparec-
chiati dalla severita di nostra vita privata,.alle severity di 
quella vita pubblica che allora incomincierebbe? Alla conti-
nua, alla faticosa, alla dura operosita? ai sacrifici delle su-
perflue, delle necessarie sostanze ? a quell() della persona? 
Ed a que' sacrifici morali, tante pia ardui che non-  WM que-
sti ? Di nuovo n' appello a' sinceri e buoni. Non dunque a 
quelli che scusano le mollezze col clfma, i turpi amori coi-
l' ozio, l' ozio colla servitit, la servitO culla forza ch' ei chia-
mano maggiore; non a quelli che piangono i carnovali, le 
maschere, i casini di Venezia o d' altre cilia, quasi islitu-
zioni nazionali perdule, i piaceri, •le spensieratezze del se-
col° scorso, e i cavalier serventi, quasi esempi de' maggiori. 
Con lutti questi non ci cats d' intenderci mai. Ma rivolgen- 
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doci per parlar di virtu a coloro cho abbiano almeno, come 
noi, desiderio di virtu, questi conforteremo a quella verita 
che 6 prime principio di virtu; a volere quindi guardare e 
vedere quart virtu ci manchino, in quali noi siamo superali 
dagli stranieri, quali ci abbisognino a diventare nazione sti-
mate, rispeltata, ed all' occasione lemuta. Se dopo tali ri-
scontri sinceramente fatti; si trovi che noi siamo, come io 
tomo veramente, superati, non ci diam pace, emuliamoli, 
travagliamo noi stessi, finche siamo almeno for part in virtu; 
the senza tal parity, non avremo mai parity d' indipendenza. 
E se, come desidero, io m' ingannassi, se non avessimo bi-
sogno d' emulare gli stranieri, tante megliot emuliamo, so- 
Perim° allora noi stessi. — Accresciamo ad ogni modo le 
nostre virtu. Elle non saranno mai troppe per 1' impresa che 
abbiamo alle mani, non massimamente per it gran di del 
compierla. 

10. Ma sia pur vero, dicono alcuni, che la vide] produr-
rebbe indipendenza; intanto la dipendenza produce vizio, it 
quale mantiene dipendenza. — Costoro hanno ragione; que-
ate e it circolo vizioso ond' 6 difficile uscire. Negli stessi Stati 
italiani 1' operosita nazionale 6 compressa dalla dipendenza 
indiretta; ma 6 incomparabilmente pia dalla diretta nelle 

,provincie straniere. La sono da 	compatire senza dubbio 
que' giovani a cui non 6 possibile ne belta niuna operosita 
pubblica, a cui 6 cosi ingrata qualunque militare, cosi im-
pedita qualunque letteraria. Ilia ei sono da compatire, non 
da scusare nemmen la, se si abbandonano. Qualche opero-
silk rimane ad essi pure; una principalmenle, quella a cui 
sono chiamati tutti, the non si puo togliere a nessuno, rope-
rosita della vita privata, della famiglia. Qui sta it punto, qui 
it rimedio. La famiglia, a chi la accetta come forte di opero-
sita, 6 fonto quasi inesauribile. Al giovane la cura, l' aiuto, 
l' osservanza verso i parenti; alto sposo it primo amor della 
donna, 	i primi passi dei figliuoli ; all' adulto l' educazione, 
le speranze, i timori e it retaggio di essi ; all' invecchiante 
tulle quests cure moltiplic4te e complicate; al vecchio it te-
soro della memorie : ed ecco occupazioni pin che bastanli 
.non solamente a fuggir ozi e vizi, ma ad esercitare virtu ; 
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quelle virtu, dico, le quali chi I' abbia whale entro le mura 
domesliche pub esser chiamato un di ad esercitarle anche 
moribondo a pro della patria, o che tramandera almeno in-
columi ai nepoli. Quasi lutti possono aver tat cameo di •ope-
rosila, se spoglino vanita, pregiudizi, pretensioni. N6 ai po-
chi cui manchi o non basti, mancherebbe quella che 6 sup-
plemento e rimedio a tutto nella civilly cristiana, I' operosita 
della carita.— In somma, it gran circolo vizioso si vuol rom-
pore in qualche maniera da tutti, se vogliamo servire alle 
speranze nazionali. E non ci sono se non due modi.rli rom-
perlo; od acquistando prima I' indipendenza per venire da 
essa poi alla virta, od acquistando prima questa per venir a 
quella. Ma it primo modo non ista in noi, it secondo si. Af-
forziamoci a questo virilmente, resistiamo a quell' arti cor-
ruttrici ch' io non credo scientemente usate so non forse da 
alcuni viii suballerni, ma che s'usano senza rendersene conto 
anche da' maggiori e migliori slranieri; resistiamo a quel-
l' anti con cui ci si profonde l' ozio, la spensieratezza, la fa- 
cile, I'inutil vita, la nulliti. Qui 	sia guerra aperta 	tra gli 
stranieri e noi; gli stranieri corrompano, noi resistiamo. Non 
6 grado di corruzione onde non si possa guarire. Diciamo 
una ultima volla col nostro gran compatriota : LE NAZIONI 
CRISTIANE POSSONO ARIMALARE, NON MOMS. —Un0 straniero, , 
non de' nostri molli innamorati, ma de' nostri amici severi, 
un illustre Tedesco settentrionale, trovandosi una sera fra 
parecchi non del tutto indegni Italiani, e conversando con 
amore delle condiziowi, della virtu e delle speranze d' Italia, 
mordeva pure amaramente i men buoni costumi d' una delle 
provincie soggette alto straniero. Sorgevano gr Milani a com-
patire, a scusar i fratelli, ad accusarne i corrultOri. a Avete 
a ragione» rispondeva quegli con sua freddezza e sua pronun-
zia tedesca; (c avete ragione; ma una nazione che non vuol 
» lasciarsi corrompere, non si lascia corrompere. a — Ed in-
sistendo noi, e citando fatti e nowt, e gli esuli la ripatriati, 
a cui fu raccomandato dtvertirsi; e i giovani che presen-
tandosi con un manoscritto alla censura ricevetter rispo-
sta, esser peccato che uomini di famiglia e di speranze si 
perdessero in letteratura; ed altri non dissimili !alit : tr Avele 
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a ragione; a riprendeva it duro Tedesco: a ma una nazione che 
11 non vuol lasciarsi corrompere, non si lascia corrompere. a 
— Ed infiammandosi la dispula e venendosi alle grida e al 
domandare : a Come si fa? chi ci puo? che ne sari? a — 
« Avete ragione, avete ragione, a ripigliava colui, e not po-
(cram° tray mai di sua coslanza tedesca, a avele ragione; 
a ma uNA NAziosit CUE Nori VUOL LAsCIARS1 CORROMPERB, Noti 

a 51 LASCIA CORROMpElus.u—Cosi e. Ed una nazione che non 
si lascia corrompere, fa tal alto che 6 gia virtu, che 6 gia 
apparecchio all' indipendenza. 

11. Ma non'sarebbe cotnpiuto ne verace it nostro discor-
rere della virtu privata italiana, se dopo aver dello che ella 
o impari pur troppo a parecchie straniere, ed alle speranze 
nazionali, not non dicessimo, che ella 6 pure notevolmente 
progredita dai secoli ultimi al presence. — Noi osservammo 
altrove, che dal principio del secolo scorso 6 chiaro un pro-
gresso di tulle le condizidni d' Italia, it quale continue poi e 
continua indubitabilmente a'nostri di. Ma, fra tulle l'altre , la 
condizione morale 6 certamente la pia progredila. E cio par-
mi da osservare non solamenle a vana lode, ma a conforto 
della nazione in generale, ed a quello in particolare de' no-
stri governanti. Perciocche, capacitandosi essi d'aver intorno 
e dielro se una nazione progredita e progrediente in virla, 
essi ne potranno andar lanlo piii arditi ad adoprar tal na-
zione, a cimentar tal virtu. Ei vi ha un libro, non buono, 
non forte, non puro in Virtu, per vero dire, ma pur conso-
tante in sommo grado a qualunque Italiano. Son due volumi 
d' appunti falti dal Baretli (Italiano, come ognun sa, dimo-
rante in Londra nella seconda meta del secolo scorso) con-
tra un viaggialore e scrittore inglese, motto severo o forse 
impertinente verso I' Italia. Ed 6 a vedere nel Baretti quel 
generoso, ma smoderato impegno di difendere le cose nostre, 
che 6 divenlato cosi volgare a' nostri di. It Baretti morden-
tissitno in patria, come ognun pur sa, si faceva, se non adu- 
latore, 	avvocato generale d' Italia fuori patria. E tultavia 
pur difendendoci cosi, pur volendo far le sense noslre in ogni 
cosa, egli si lascia sfuggire e piuttosto profonde le confes-
sioni de' nostri ozi e vizi in lel modo, da vergognarcene per 
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quell' eta cosi vicina, ma da consolarcene per la nostra , 
che si vede tutta mutala. Bisogna vedere, ora sensate ora 
no, ma in somma confessate, le impertinenze signorili, le 
toljeranze popolari di qua' tempi ; le 	corruzioni, non sola- 
mente delle classi infime, locandieri, doganieri, gondolieri 
e via via, ma delle medie, dell' alte a delle sante stesse ;. e 
la vita scioperata di tutti quanli, principalmente in Venezia: 
e la mollezza dei costumi e delle vesti, o i travestimenti, o 
quel bacnboleggiar di ninfe a pastori, che era, per vero dire, 
universale allora anche fuori d' Italia, ma che in Italia erasi 
costituito nell' accademia dell' Arcadia e nelle numerose co-
lonie di lei. Ed 6 a vedere it Baretti, 1' autor gia della Frusta 
leileraria, scusare e lodar tulle cie, 	a fare quelle lunghe li- 
sle di pretesi illustri Italiani, che non servono ne a mettere 
qne' nomi nella memoria degli stranieri, no a serbarli in 
quella de' posteri, ma talor solamente a fame ridere •i con-
cittadini. Ancora, potrebbero esser prova della leggerezza 
insieme dell' eta e dell' autore, quelle lodi deli' ingegno ita-
liano cle egli trae dall' MAMA del giocar a carte ed a taroc-
chi ; a quelle poi della sapienza politica dei Romani contem-
poranei suoi, eh' egli pone sopra qualunque altra; a quelle 
del commercio italiano comparato in isperanzo al francese 
ad inglese ; e quelle delle razze de' nostri huoi, nostri cavalli, 
e nostri asini, a via via ; ridicolezze, puerilita, illusioni, in- 
ganni, pazzie, ora a not evident'. Ma la pii 	curiosa difesa 
e la pie vergognosa confessione 0 quella de' cicisbei a delle 
cicisbee, i quali, so i miei giovani leggitori not sapessero, 
furon coloro 	che si chiamarono poi it cavalier servenle e 
la dama, poi abbreviatamente it cavaliers o ii servenie e la 
donna, poi l'amico e l' arnica; Moe, per parlar chiaro, l' adul- 
WO° 	sfacciato, 	pubblico, 	regolarizzato 	dall' usanza. 	Qui 
s'allarga, qui si compiace lo scusatore ; da l'etimologia della 
bella parola ; vanta I' origine antica dalla cavalleria e dalla 
filosofia; spiega, ingentilisce, innalza 1' usanza ad amor pla-
tonic°, immateriale, o che so io. Ed era pur surto gia, ed 
aveva 	scritto 	it Parini : ed egli it 	Baretti cita lui a 	la im- 
mortal satira di lui I Tanto, per dar lodi immeritate, si so-
gliono trascurar le meritate I Tanto questa buona intenzione 
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dello scusare acceca su' progressi gia incomiticiati ; fa rima-
ner indietro de' propri tempi anche coloro che sono per na-
tura e furono altrove scrittori progredenti, virili e severi ! — 
Ad ogni modo, tutti questi usi, ozi e vizi di settanta anni fa (il . 
libro 6 del 1769), sono pur cosi diversi da' nostri, che paiorio 
discosli di secoli e secoli, e che non possono nemmeno pH; 
esser oggetti di sdegni, nsa di risti. Notevole sopra tutto .6 
la differenza dei costumi delle famiglie, delle donne italiane. 
Certo sono anche ora; e saran sempre donne e famiglie sco-
stumate, in Italia e dappertutto. Ma n' 6 scemato it numero, 
scemata la sfacciataggine; che 	sono 	due miglioramenti, 
grandi ciascuno•per so, e prove 1' un dell'altro. L'usanza, la 
moda era allora 1' adulterio, il vero o almeno it finto ; it vizio 
o 1' affettazione del vizio, I' ozio, la mollezza, ad ogni modo ; 
ed eccezione era la costumatezza, eccezione rarissima la co-
stumatezza professata. Or lotto all'incontro; Ia virtu e it vizio 
han ripreso ciascuno loro luogo naturale ; regola e moda 6 
la virtu, eccezione it vizio ; si professa quella, si cela questo. 
ik vero che da alcuni ostinati ammiratori del buon tempo 
antic() tutto cid si chiama peggioramento ed ipocrisia. E tra 
1' ipocrisia della virtu e l' ipocrisia del vizio io non saprei, 
Per vero dire, qual sia peggiore o minore per l' ipocrita;. ma 
per la societa, ma come segno di pubblica moralita, certo 6 
naigliore I' ipocrisia della via(' ; Ia quale mostra almeno die 
1a virtu 6 pid pregiata, pill in autorita, pie; 	vantaggiosa ad 
offettarsi che non it vizio, Io non cercherd qual parte ab-
hiano avuta gli stranieri in questo sommo progresso italiano ; 
se le invettive di Napoleoue non v' abbiano forse operato 
pill che non quelle dello stesso Parini; se forse non v' ab- 
biano potuto anche pill 	it 	ridicolo, e 	pill i 	disturbi recall 
in questi quasi matrimoni dagli stessi scostumati stranieri; 
e se pur vi potessero le lettere, gli stessi romanzi stranieri, 
lion nemici certamente di ogni mat costume, ma nemici 
incompatibili di questo ; ovvero, se pin la civilla, le leggi 
mutate, la distruzione delle 	primogeniture, it numero sce- 
lnalo dei celibi e cadetti;,e le operosita °resolute, principal-
ibente ne' principati itatiani. Forse tulle queste cause insieme 
hanno cooperalo alla mutazione; ma la mutazione, it pro- 
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gresso 6 certo, evidente a Lulli. Le donne italiane amano od 
affettano aware i mariti; amano od affettano amare i tigliuo-
li ; attendono all' educazione di questi, al governo della fa- 
miglia, a'lavori femminili, alla casa, 	quel santuario di for 
virtu. E perche, come vizio fa vizio, cosi virtu fa virtu, l'edu-
cazione delle fanciulle, che non si soleva n6 si poteva fare 
in case disoneste, or si pub e si suo:.fare in casa dalle madri; 
e se per isventura non si pub, si fa pur meglio ne' conserva-
torii e ne' monasteri, di gran lunga migliorati ; e dove che 
facciasi, si rivolge allo scopo di allevar donne di famiglia, 
anziche di mondo, o, come si diceva, di talent() od eleganti. 
In lotto, le donne italiane sembrano esser progredite pia 
che non gli uomini, !anted* se continuano,•sara di esse it 
vanto d'aver risollevati questi a for dignity ed operosita. 
Certo, odo dire di una e parecchie cilia italiane,,dove molti 
giovani son ridotti a lasciar le case, le conversazioni di for 
donne, troppo superiori ad essi per esser loro piacevoli ; a 
cercarsi donne piii pari ad essi. E di cib pure piangono i 
piagnoni, ed alcuni altri, a cui par minore it vizio se sin 
ingentilito, o come dicono in buona societh. Ma a me pare 
che non sia mai a dir buona society quella in cui si professin 
vizi; che essendo condizione umana che sempre sorgano 
virtu e vizi, sia motto bone che si separino i due campi, che 
faccian vita diversa, che sia esiliato questo da quello. E se 
continuino cosi, non dubilino le donne italiane di riavere in 
breve reduci e degni di esse quegli uomini stessi a cui non 
manca forse per esser for pari se non d' aver trovata pari 
operosith. — Perciocch6, siamo giusti ; questo 6 pia difficile 
agli uomini, che non alle donne. Basta ad esse la operosita 
della famiglia; non sempre agli uomini; anzi Canto meno, 
(panto pia ne lasciano alle donne. Ma queste gioveranno 
forse a quelli con gli esempi e i conforti e la stessa moda. 
E it vero 6, che colla moda femminile del governo della fa-
miglia incomincia per gli uomini quella del governo delle 
sostanze private. Lo sciuparle, it non attendervi, it imet-
tersene a segrelari, 6 passato di moda ; non par pia vezzo ne 
obbligo signorile. Ora si curano le campagne, a' abbelliscono 
to ville, si accumulano nelle case quei comodi, quelle puli- 
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lezze, queue eleganze che chiamansi con voce straniera, 
ma bellissima ed anche italiana, di conforli. La quale 6 ele-
ganza non che sans, ma quasi virtuosa ; 6 minimo grado di ope-
rosita, ma pure operosita; tanlo migliore, che di nalura sua 
vuol essere continua. E vi s'aggiungono quell'altre mode, ed 
eleganze degli esercizi della persona, e sopratutto del caval-
care, dell' allevar cavalli°e delle corse ; a cui i nostri puristi 
di nazionalita fanno ii mal viso, perche le dicono eleganze 
straniere, ma che sono italiane antichissime, passate fuori 
gift come tante altre ed ivi progredite , ed indi tornate, e 
che non 6 vergona riprendere, o prendere, come che sia. La 
vergogna sarebbe di non prcndcrle inhere, in quanto hanno 
di migliore ; it guidar per esempio i tiri a quattro o a sei co-
modamente, invece del cavalcare; it cavalcar tranquillo, a 
diporto, in vece del virile e difficile, invece del domar cavalli, 
o montarli alle caccie, alle corse al campanile, e via via. 11 
Baretti vanta le caccie alle roll, ai roccoli ; io vanterei anzi 
tulle quelle che si fan coil' armi e sus cavalli; le quail se per 
la diversa natura de' paesi non son possibili tulle le medesi-
me che altrove, come quelle della volpe e del cervo o del 
capriolo, ne son altro proprie all' Italia e che sarebbe belle 
mettere alla moda, come quelle del cignali nelle nostre mac-
chie, e do' camosci e degli slambecchi e degli orsi stessi 
nelle nostre Alpi. Le quail poi furono troppo cantale torse 
come difesa, ma eerie son bellezza peculiare di nostra Italia, 
e potrebbero essere palestra di variissime operosita alla gio-
vent° italiana. Certo é vergogna the, cosi vicine a noi, cosi 
nostre, etle sieno tenlate, superate, corse, studiate, descritte 
d' ogni maniera da Mill, salvo die da noi. Non 6 forse un 
italiano che abbia vanto d' una di quelle prime ascensioni 
suite somme Alpi, che si notano quasi a modo delle scoperte 
transallantiche o 	polari. 	In quelle stesse liste annue del- 
l' ascensioni al Monbianco che si van facendo cosi numerose, 
raro 6 che tra gli Inglesi, Russi o Svedesi si trovi (come pur 
trovossi in quest' anno) un nome italiano. Questi son viaggi 
in the all' allettamento,-all' esercizio della operosita, s' ag- 
giungono I' allellamento e l' esercizio del 	pericolo; e che 
brevi o facili del reslo ai giovani ed arditi, non possono es- 
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sere impediti lore ne dalle loro occupazioni abiltiali, ne da 
scarsezza di fortune, ne da gelosia de' governi. — Ma 6 egli 
poi vero che sieno loro impediti i viaggi pia lontani ? Che 
duri nelle provincie straniere quella proibizione di uscir del-
l' imperio, che sarebbe per questo una cosi candida confes-
sione di non voler esser paragonato con altri pacsi pia inci-
viliti ? una confessione da doversi iasciare ai barbari ? Ad 
ogni modo, non 6 falta niuna tal proibizione da principi ita- 
liani; ed I sudditi loro hanno ed esercitano 1' operosita 	del 
viaggiare, non solamente in Europa, ma in tutto il. globo. 
E se ai vecchi it viaggiare 6 sovente ozio o inganno d' ozio, 
ai giovani e ardenti ad imparare 6 operosita e nuova educa-
zione. Alcuni ne sono, per vero dire, che tornan .da' paesi 
pia colti e pia operosi del mondo, dicendoci che vi si sono noia-
ti. Lo credo anch' io ; non ci 6 maggior noia che parer noioso, 
the 1' essere sfaccendato Ira genie affaccendatissima. Ma vi 
tornino buoni, se non nitro, a desiderare operosita, e no 
saran contentati da quelle medesime genii che trovan tempo 
a tulle, fuorche nlla noia. Io mi meraviglio di nuovo, che 
non facciasi una qualita di viaggi che pur avrebhero it doppio 
allettamento dell' operosita e de' pericoli ; dico 	it viaggiare 
o piuttosto it guerreggiar volontario ne' paesi dove sono le 
belle guerre di conquiste cristiane. Questo si che sarebbe 
un diretto apparecchiarsi a quell' altre guerre, onde sorge-
ranno le migliori speranze nostre. Noi abbiamo una di tali 
guerre lineal!' incontro d' Italia; ed 6 coin men hello che al-
trove, che si veggano volontari di tulti i paesi cristiani a Ion-
tani e non del nostro, cosi vicino.—Ma io non finirei, so vo-
lessi dire di tulle ►e operosita che in questa operosissima eta 
si parano innanzi a qualunque private anche italiano ; e che 
abbracciate gin da parecchi (lodevolissimi in tal precedenza), 
si pub sperare sieno a poco a poco abbracciale da molti, e 
secondo le condizioni di ciascuno, linalmente da tutu. Liao- 
nosi tulle quelle sociela ed imprese pubbliche, 	le quali, se 
non aecrescono sempre la forIuna de'soci, accrescono al-
meno it capitale, it progresso della natria, ondeche dovreb-
hero essere speculazioni de' ricchi principalniente. to non 
parlo dei commerci propriamente detti,'perche questi, come 
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Wadi e gli studi liberali, sono operosita speciali, pift the 
non comuni a tulle le persone private, di che parliamo qui. 
—Ma mi rivolgo a lodare e benedire ultimamente quella che 
not chiamammo gia operosita supplementare di tulle l' al-
tre, e cho chiameremo qui operosita entice e nazionale ita-
liana, Poperosita della cvita. Io crederei che non sia modo 
o forma di essa, fthrente a' tiostri di, della qttale non si.tro- 
vino principii in qualche istituzione 	italiana antifhissima. 
Ondeche io mi meraviglio che i reclamatori perpetui delle 
priorita italiane,' non si sien data encore la pend di cercare 
quei principii nelle memorie di nostra patria. Ed io, che 
tengo poco conto de'principii non progrediti, it terrei pure 
di questi; perche appunto non furono semplici ne improdut-
tivi principii, ma progrediron mono net medio evo, e lascial 
iono esempi e modelli poco superati. Ma quello di che 6 da 
rallegrarci pift.e it veder continuati. e moltiplicati ora sifTatti 
progressi dall' un capo all' altro d' Italia. Questa e operosita 
buona a tutto ed a NIA.; btiona come operosita cristiana, 
it che 6 saputo da chicchessia, ma buona pure come ope- 
rosita 	pubblica, e buona 	come privata. 	Come operosita 
pubblica, la carita 6 scioglimento ultimo forse di quei grandi 
problemi economici, del massimo accomunamento delle so-
stanze, del massimo ravvicinamento dells condizioni estre-
me, di una quasi legge agraria del mondo cristiano. Ed in 
Italia particolarmente, °lire al vanto del continuer 1' opera 
de' maggiori, la carita ha it gran merit() di essere la virtu 
pie riunitrice di nature sua, 	vincolo di tulle le qualita di 
persone, di tune le opinioni. Principi, grandi e popolo, ric- 
chi, mediocri e poveri, uomini, donne, vecchi, 	fanciulli, 
rani, 	infermi, 	sacerdoti 	e secolari, 	lotto si riunisce nel- 
I' esercizio della carita, o 	talora in una sole case di carita. 
La si apparecchia quanto 6 sano ed utile alla patria; po- 
Polaziono 	salvata, 	educazione allargata, 	generazioni 	ap- 
Parecchiale, moralila serbata o corretta, ordine, obbedienta , 
regolarita, amore. Nulla di cattivo, nulla almeno di peggio-
nate non no suole uscire.% come operosita privata poi, la 
carita 6 it modo pia cerlo e piit in mano a ciascun privet() 
di far bone alla patria ed a se, tutto insieme; 6 it modo di 
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tener vive in se pin virtu, pia virili virtu; 6 operosita del 
corpo, dell' ingegno e di tulle I' animo ; 6 fatica, pericolo, 
sacrificio. Hai tu un' altra operosita speciale, obbligatoria 
dalla tna condizione? Sei tu principo, uomo di Stato, sacer-
dote, professore, artista, artetice, commerciante, padre, ma-
dre o figliuolo di famiglia, occupato ne' tuoi doveri dali da 
Dio? Segui quelli prima ;..prima I doveri imposti dalla Prey vi-
denza , ppi gli scelli da te. Se no, saresti appunto come co)oro 
che fan mendica la famiglia per arricchire un ospedale. E 
tanto pia che, anche nell' esercizio de' tuoi doveri, pnoi, anzi 
devi esercitare la medesima carita. Ma non hai tu operositi 
pubblica, no speciale, ne privata? Ovvero non ne hai lu una 
bastante a riempiere la vita tea, a farti fuggir gli ozi ? E vuoi 
tu salvar te e i tuoi, e quanti pia puoi, l' intiera patria dalla 
corruzione? e cosi giovarle quanre in te in un diode sicuro ? 
Fa allora cia che fecero taiiti nostri maggiori, cia che fanno 
(anti nostri contemporanei ; datti alts carita, e lascia dire ; 
tu ti sarai dab 	alla patria. 	E lascia che altri si scusi degli 
ozi, accusando la 	patria, i principi, 	i tempi, gli stranieri. 
Niuno di questi, nemmeno gli ullimi, non ti posson rapire ii 
gran supplemento a tutte le operosita; non ti posson rapire 
quest' esercizio delle due virtu, di che abbisogna ed abbiso-
gnera ogni patria, ma pia la nostra sempre, e pia finale si 
apparecchia all'impresa, c pia cho mai quando venga l'occa-
sione: le due villa, dell' operosilit e de' sacrifici. 

12. Ma stando gia in sal finire, io temo mi si domandi 
forse: chi son io che tanto predico virtu? qua( diritto, qua! 
missione ho a do? e se ho io tat virtu? Ed io rispondere 
prima, che poco importa chi io mi sia; che la mia missione., 
io la lenge dal mio amore alla patria, it quale inspira me a 
dir MO che sara da altri chiamato austeriti, come ispira al-
trui a dir cia che chiamo io adulazione; e poi, cho se que-
ste mie si chiaman prediche, io reclamo it diritto e dovere 
di' dire con ogni predicatore : guardate a quel che dico, e 
non a quel che fo; io vi parlai di virtu, non di mie virtu; c 
quelle studio e desidero in gen6ale, appunto perche sento 
it bisogno di fade mie. — E se mi si dicesse poi ch' io ho 

ipercorsa e fatto percorrer gran via, per riuscir a cose, non 
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che private, volgari, alla virtil'ile' padri e dello madri di ra-
raiglia,,  de' trident. ignoranielli o delle suore di calla; io ri-
sponderei che noi abbiam percorsa gran via per riuscire a 
do: die ogni virtu pubblica e privala 6 indispensabil mezzo 
a.raggiungere to scope allissimo dell' indipendenza, a rivol-
gere i sogni in isperanze„ e le speranze in realitit. — E se 
mi si dicesse finalmente, che la somma di quanto io seppi 
proporre non 6 altro che rassegnazione, virtu dei miseri o 
deboli, io risponderei che la somma di quanto propongo é 
appunlo la rassegnazione, virtu degli infelici , ma forti; 
quella rassegnazione che non 6 rinuncia, ma nuova direzione 
d' operosita, quella die 6 volontaria accettazione di quanto 
non si pub virtuosamente mutare, per progredir tanto piii ala-
cri a tutto cid che si puo e si deve virtuosamente mutare.'— 

' lo non m' ingonnai prevedendo l'accusa e rispondendovi preventive-
meets. In un articolo della Revue des deux mondes, ler juillet 4844, pag. 433, 
dopo aver Iodate tutta la parte del libro mio che annulla speranze ,lo scrit-
tore prosegue: Jusque 11: tout va bien, et M. Ram a raison; mail lorsque, apris 
avoir fait table rase des idees des autres, il produit les siennes, le publiciste sense 
cede sa place It l'utopiste. L' A taeur des ESPSSANCHS OITA LIE bade TOUS dad plans 
sur UNE eventualile (lo scrittore s'inganna qui su quanto dissi in parecchi luo-
ghl); ilprivoit la dolts de V empire Ottoman, it is DePiCa b sa guise (e inganna 
di nuovo) , et donnant le Danube a V Autriche , il lui enleve le Pd wee le cOrt- 
SENTEMEST (s'inganna piii che mai) de Mutes les puissance: europiennes. Cela 
fait, M. Balboprend la Lombardia dans sa main; it Coffee h In Savoie, et voila 
an royaume Lombard-Ligurien (concede, ricusando solamente it merito 
d' invenziono, la quale 6 entice). Mais quand les Busses seront-ils li Constan-
tinople? (Questa b grossa I E F opposto di tutte le mie speranze Mine, 
cristiane , universali. Lo scrittore sembra non aver letto it mio libro.) 
C'est le secret de l'avenir. M. Ralbo ne le cannon pas; ilconseille seulement aux 
haliens de se tonic prEts it tout ettenement (e n' indico a mie posse i modi); 
ouoiqu'il wit possible quo l'heure attendua ne sonne que pour les generation.: 
futures. Cela nest guere encourageanl (la realita non Is tale pur troppo per 
noi; ma Is motto meno, !oder i capitoli che tolgono speranze, a pronunciar 
utopia tutti quell che ne accennano , senza accennarne nine' altra poi ; 
ondo verrebbe la conchiusione che non v' it speranze): et en conscience, le 
livre de M. Dalbo , an lieu de s'appeler Des Esperances, deorait s'appeler De la 
Resignation de !Italie. —In coscienza la ressegnazion del u progredir alacri 
a tutto nib che si pub e si deve virtuosamente mutare, s Is rassegnazione 
che chicchessia pub confessar senza vorgogna, ed io la confess°. 

Del resto vedi eel rnedesimo fascicolo cib che 6 motto ben detto di 
quella ch' io chiamai solamonte I Eventualith pin promettitrice. Si l'Espa-
one await conserve quelque chose de son genie primal', si l'anarchie qui la de-
sore teavait arrite chez elle ce mouvement d'expansion qui fit sa gloire en d' att-
ires temps, elle aurait Is remplir au Maroc taus oeuvre analogue h acne que nous 
eakutons si laborieusement en Algerie. Dans cede dissolution universelle du 
monde mueuiman, qui frappe aujourd'hui tow les wax, sa part et sa minion 
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Di elle poi, e di lullo lo Serillo fin qui, fo it sunk) in due 
parole: un solo seopo,•1: INDIPENDIENZA ; un solo mezzo, 
La WIRT6. 

CAPO DUODECIMO. 

BIIRVII STORIA DEL PROGRESSO cRISTIARO. 

I. Qaeslo studio 6 complement.) accessed° el libro. —2. Anlichill dell' ides del progresee. — 
8. Come la eirolgessero i filosoll del nolo 311111. — 4. Come la ialendano.i Masa ed-

. anent.-5. Cacao del regress) (non in collars, ma lane in della, cede in religiose a 
in virtu) del genera macno prima di Gun Cristo. —0. Clone e prose generale del pro. 
grease eri ss i a no. — 7. Le rtnellro eta del progresso crisliano.— 8. Elk prints, inlermo-
diaria Ire 11 monde calico eil erisli000 tenni 1..4761.— 0 e 10. Elk 'condi, dcl primula 

.gerinseico tenni 470-10731. — 11. Progresso laterals o dipendente, dell' Islamism°. — 
42. Elk lens, a del primate ilefieno tenni 1073-1191). — 13. Elk quads, ode' primed 
°mimed tenni 1494-1814). Question., se /a drama Obis prumosso o Martha., it pro-
gresso crieliano..— 14. Primal) iberico.— 43. Primal) [masa —46. II tempo plana-
te; non si debbe cbianisre Eth di tramisione, tro untenitaria.— 17. E poniune dell' elk 
de' primal varianli; 6 tempo del primula brilannieu. 

V alone ineivililriee dell,  Evangelic 
6 rattails no' soul prineipii. 

G1011E1171, Del fluono, Avvert.,II. 

..- 
1. Ora 6 finito it mio libro, quale mi proposi di scriverlo, 

rispetlando, quanlo piit polessi, senza tradire i miei pensieri, 
quella esagerala opinione di nazionalila che partni motto 
sparsa nella patria noslra. Ogni opinione patria mi sembra 
rispetlabile fino a questo segno, che chi crede doverla com-
batiere, it faccia, come figliuolo, cotta speranza d'ingannarsi 
sugli errori de'genitori; col desiderio almeno di trovarne to 
sense. Ma in una nazione the non ha nazionalitit compiuta, 
6 poi particolarmente scustibile qua►unque esagerazione dcl 
sentiinento di nazionalita. Quindi, volendo dire delle spe-
ranze d' Italia io m'atlenni a quelle speciali di lei; e se tal-
volta per necessiti io toccai pure alle slraniere, io m'affrel- 
sont indiguies, et la force des chosen l'aminera a a'y dirouer, lorsou'elle sera 
mitres au nombre des nations riguliirement constiluees, et din ou'elle aura 
pris possession de son avenir (ibi, peg. 446). Questo 6 quasi verbatim Mb che 
to disci dell'avvenir d' Italia; 0 la miglior.risposta ch io possa fare all ac-
costs di Utopia. — Ma come si fa egli che (limit's Revue cost ben informata e 
grave suile nose di Spagna (vedi vari articoli dei signori Lavergne e Du- 
I ict1), aia poi cosi sovente diverse suite rose d' Italia? 

(Nato della seconda edizione.) 
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tai di rivarcar I' Alpi, e porle quasi fra not e I' universo 
monde; e se talvolta non potei evitare la parola e I' idea di 
progresso cristiano universale, io mi affrettai, mio malgrado, 
a lasciarla. — Ilia it mio libro 6 finite ; e non so trattenermi 
dal pensare che sien pur molti Italiani d' animo pia largo e 
veramente liberate, i quail, anche Ira le condizioni men 
liete della patria, sappiatio vedere i fruire le condizioni lie-
tissime della Cristianita, e trar da esse volontieri nuove e 
maggiori speranze. Questa virtu del sapere nella minor ven-
tura, od anche Ira le Sventure proprie, rallegrirsi alto spet-
tacolo delle fortune altrui, 6 una delle pia necessarie virtu 
private senza dubbin; 6 quella che di forza a qualunque 
sventurato di adempiere i doveri e gli affetli a lui•restanti. 
E cosi 6 delle nazioni. Ad esse come agli uomini I' invidia 
6 colpa ; l'invidia 6 pervertimento del dolore, destinato a 
reigliorare, non a guastare ; 1' invidia 6 ultimo grado della 
miseria. Ed ale nazioni pia che non agli uomini it saper par-
tecipare alle letizie altrui 6 talor fonte di letizie novelle; per-
chi non si rinnovella la vita negli uomini, ma si nelle na-
zioni. — A coloro dunque fra' miei compatrioti che sien ca-
pad di questa virtu io rivolgo it presente supplemento o 
complemento del mio libro ; rivolgo quest' nitre poche pa-
gine per chiarir quell' idea del progresso universale, la quale 
6 oramai inevitabile a chiunque attenda ad una delle ire 
scienze che trattano dei destini umani, la storia, la politica 
e la filosofia. Giusta o fallace, buona o cattiva, utile od inu-
tile, quest' idea preoccupa gran parte della nostra genera-
zione. Non sara quindi tempo perduto quello adoprato in 
chiarircene ciascuno. — E non sara perduto particolarmente 
Per niun Italian°. Siamo sinceri. Molte, forse Urine le spe-
ranze speciali fin qui proposte a' nostri compatrioti, scen-
dono da quella somma, che progredisca la Cristianiti in 
mezzo al genere umano, I' Italia in mezzo alla Cristianita. 
Se fosse fallace la speranza somma, sardbbe fallace la no-
stra speciale. Se 6 verace quella all' incontro, non importe-
rebbe ch' io mi fossi ingannato suite minori od eventual; 
invece d' una occasione venuta meno, ne sorgerebbero pa-
recchie altre. 11 progresso cristiano 6 it fonte di tulle. E val 

13 
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dunque la pena di risalire ad esso. — Ma', naturalmente, non 
pub essere se non brevissimo questo supplemenlo a breve 
libro ; e non pub pretendere quindi n6 a persuadere gli in-
vecchiati in opinioni contrarie, ne ad insegnare le nostre a 
coloro che vi sien nuovi del lutto. Ei non pub essere se non 
reminiscenza, o, lull' al pia, ordinamento d' idee gia con-
cepite ; discorso Ira consenzienti ocpoco dissenzienti. 

2. L' idea del progresso del genere umano non .e nuova. 
lo crederei che sia surta in mente a moth, ogni volta che 
surse una gran nazione, un grande imperio, un gran con-
quistatore; a cui gli adulatori dissero probabilmente, inco-
minciar quindi una nuova era di, riunione e di felicita uni-
versale. Cosi, senza cercarne altri esempi, avvenne a' tempi 
di AugUsto; la famosa egloga di Virgilio ed altre simili adu-
lazioni ne sono chiari documenti. — E tulle queste si Irova-
rono, per vero dire, fallaci profezie. Ma altre se ne fecero . 
gia lutto diverse; e non a niun conquistatore, a niun impe-
rio, a niuna nazione da poeti o panegiristi, ma alla Cristia-
nita primitive da' Santi Padri, dagli apologisti, dagli apostoli 
e da San Paolo principalmente, anzi dal divino autore del 
Cristianesimo ; e risalendo piit su da' profeli, da' salmisti e 
dagli scrittori sacri lino alla Genesi , i quali congiunsero 
colla promessa del liedentore, la promessa d' una nuova In-
ce, d' una nuova via, d' una nuova stern , d' una nuova 
unione di lutto it genere umano. Confusa in coloro che non 
avevano so non i lurni della ragione o delle tradizioni mal 
serbate, pia chiara in coloro che erano riscbiarati dalla ri-
vetazione, 1' idea d' on progresso universale futuro 6 ad ogni 
modo antica quanlo it monde; l'idea precisa d'un progresso 
gia incominciato e futuro 6 antica quanto la Cristianita. 

3. I Most:in del secolo scorso, a cui ella si suole attri-
buire, non fecero se non nominarla e determinarla. Bene o 
male? Qui 6 grave questione.— Vedendo it progresso vero e 
grande che facevasi a for tempo in tulle le scienze materia-
li, sperarono e promisor° fame fare essi um) simile nelle 
spirituali, annunciarono un progresso universale presenle e 
futuro; e quindi a poco a poco innamorandosi, come sec-
cede, della propria idea, e relrocedendo al passato, prole- 
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starono che tat progresso era gia antic°, anticlfissimo, coevo 
col mondo, perpetuo, connaturale al genera umano. L'uomo 
fu (Jana° animal progressivo ; progressiva la ragione, la 
natura umana per se; quanto fu, quant' 6 o sara buono net 
genere umano, Welt° di tat virtu progreditrice; quant' e 
cattivo, 	eccezione. — Una dillicolta rimaneva: gli storici 
avean notalo sempre, gli uomini pratici e politici osserva-
vano ogni di nazioni salenti , nazioni scendenti in fortuna e 
virtu; e gli storici universali e i (Boson avevano anzi osser-
vati periodi di tempi in che parve retrocedere non solamento 
una o pill nazioni , ma itgenere umano tutV intiero ; e ci6 
avrebbe distrulta fin dalle fondamenta la nuova e lieta idea 
del progresso perpetuo. Ma non si arrestarono perch!) i filoso-
fanti: non potendo co' fatti ne quindi co'ragionamenti, ei si 
salvarono con un paragone; paragonarono it progresso umano 
a quello d' una spirale che ad ogni giro sembra retrocedere 
e pure avanza; e con questo , senta chiarire se i regressi 
umani sieno stati apparenti o no, e qbanti e quail, tennero 
salisfatti 	se stessi e distrulta la difficolla. — Un'altra, per 
vero dire, ne sorse. In quell' idea del progresso perpetuo fin 
dal principio, era implicata ('idea che it Cristianesimo, quel-
l' innegabilmente sommo de' progressi umani, non fosse se 
non un progresso umano, naturale; che quindi fosse possi-
bile, probabile, certo, imminence un altro progresso simile 
e per conseguenza maggiore, it quale poi fosse la f►losofia. 
E questa era, per vero dire, gran diflicolta per li sinned cri-
stiani, i quali non ammettono no che it Cristianesimo sia un 
progresso naturale, ne che no possa succedere uno superio-
re. Ma ne perch) si arrestarono quo' filosofi. Posta evidente 
la caduta del Cristianesimo, a disprezzando poi e commise- 
rando tutti coloro che non la vedevano, 	non 	tennero di 
questi , doe di tutu i cristiani , niun conto; separarono in 
questa come in altre questioni i due campi della religions e 
della filosoria; dismessero le discussioni sul passato, sull'in-
tiera storia del genere umano; la dichiararono inesplicabi-
le, la lasciarono inesplicAta; e rifuggirono al futuro, facile 
sempre a spiegare, malleabile a conformare per EMU coloro 
che non si prendon cura di Carlo concordar col passato. 
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4. Ma a costoro it tempo suol dar pronto e solenni 
smentite; e diedene una tale a' nostri di. Quel futuro cosi 
mal preveduto da' filosofi dell' ultimo generazioni, 6 diven- 
tato 	presente nostro; 	e noi veggiamo it Cristianesimo piit 
fiorente che mai. E quindi men che mai, noi cristiani stu-
diosi di filosotla, di storia o di politica, non acceltiamo nes-
suno di siffatti compatiMenti, non :abbiam bisogno no di se-
parare i campi della filosolia e della religione, della ragione e 
della rivelazione, no di rimettercene al futuro incerto; ba-
staci it passato e it presente, la .storia, qual 1' abbiamo, com-
pinta dal principio del mondo fino a noi. — Per noi questa 
si divide 	in due sole parti principali, 	due 	serie d' eventi 
spartite da nno massimo, la venuta,del Redentore. Per noi 
la serie antics 6 regrediente; la cristiana é progrediente. Per 
noi ii progresso presenle del genere umano 6 evidente e 
Cert.); ma non incomincia dal principio del mondo, non dal 
primo uomo, non naturalmenle ; incomincia sollanto col 
Cristianesimo, dalla venuta del Redentore, dalla Wilma gran 
rivelazione, e cosi soprannaturalmente. E per noi, insomma, 
it Cristianesimo fu, 6, non solamente progresso massimo, 
ma causa del progresso; e non progredl egli stesso in sua 
intima virtu, la quale dovette essere e fu perfella tIn da prin-
cipio, poiche divina ; ma progredi negli effetti di quella vir- 
tu, in totti gli effetti umani suoi, fece 	progredire 	tutti 	gli 
nomini in che si diffuse, la socielA crisliana, la Cristianita. 
Tutto cid fino a noi, certamenle; 	tutto di° motto prohabil- 
mente in tutto it futuro a noi prevedibile; 	rinunciando noi 
per it futuro Ionian° a sapere quanto non ce n' 0 rivelato; e 
cosi a quasi tutto, salvo che la Chiesa cristiana darer°, in 
qualunque condizione, quanto it genere umano. — E veg-
giam ora le prove sommarie di lotto cid. 

5. Le prove del regresso del genere umano lino al mezzo 
de' tempi sono a noi evidenli da tutti insieme i libri sacri e 
profani. I primi (che sono solo chiaro, solo tollerabile docu- 
mento per li tre o qualtro primi 	millennii fino a Ciro), ci 
rilraggono it genere umano due voile surto da una famiglia, 
due voile incipiente dall' adorazione del Dio vero ed unico 
C dalla vita semplice patriarcale, e due voile scosfatosi (labia 
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verily e dalla virtu, due voile cadulo in que'politeismi e in 
quell' idolatrie molliplici e corrultrici, che si son fatte quasi 
inconcepibili a not oramai. — Ne.contraddicono le slesse 
stone profane ; se non sieno interpretate, come pur troppo 
si fa talora, con quella pedanteria, con quella scienza alfet-
lata ed ignoranza effettivua , che non lascia libera la mente a 
niun concepimenlo di really. Fuori d' una cronaca cinese, 
it Shu-King, ed una di Casimir, io non conosco libro pro-
fane anteriore ad Erodolo, che merit' nome di slorico, che 
non sia assurdamente mitico e poetico..E questi due libri , 
non discordi in nulls dalla narrazione biblica, ma poveri poi 
nett' altre notizie, non sono noti se non , if primo da men 
d' un secolo, it secondo da una decina d' anni. Tali gli altri 
slorici, compreso Erodoto, che han nome d' antichi, non ci 
ritraggono se non gli ultimi sei secoli, fra i quaranta o cin-
quanta della scoria antica; e questi sei sono quelli di quel- 
l' aril, e quelle lettere greco-romane, le qoali 	furono apice 
dell' antiche. Quindi r illusione. Dico, l' illusion di coloro 
the attendendo a quell' arti e quelle lettere, e non sapendo 
vedere pi6 in la ne pin su, quando veggono on progresso di 
coltura, lo dicon progresso di civilly; e dirnenticando poi i 
duo maggiori bisogni, i due pia essenziali progressi umani, 
quelli della verity e della virtu, danno ai due altri minori ii 
nome di progresso universale del genere umano, o, con pa-
role propria lore, umaniiario. Se questa non 6 pedanteria, 
6°6 preoccupazione, anzi resirizione e studio incompiutis-
slum della propria scienza, io non so che cosy sia. Non 
s' avrebbe se non a studiar meglio tutti quegli storici antichi, 
Cost facili, del resto, e piacevoli per l' arte ammirabile cotta 
quale scrissero, e congiungere lo studio de' poeti e de' filo-
soli e di tutti gli altri scrittori non meno ammirabili di quel-
l' eta, per vedero: to Che tutti quanti, ma pin i pie' alti d'an-
tichila e d' ingegoo, Erodoto e Platone sopra tutti, e poi 
Seoofonte, Livio, Cicerone, Tacito, e poi tutti in corpo i 
Poeti della eta cotta antica, ricordarono continuamente non 
una Bola, ma parecchie eta anteriori e migliori, e in capo a 
tulle una eta dell' oro, clot: un' eta di pensieri e costumi 
semplici, di vita patriarcale, e d' adorazione unica. 2° Che 
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loin, ma principalmente i filosofi, e sopra tutti Platone, non 
fecero gia quella distinzione dei due campi della tilosotia o 
della religions, che 6 novissima de' noslri di; ma cercarono 
anzi come potevano co' lumi uniti della lore ragione poten-
tissima ed avanzatissima, e delle loro tradizioni all' incontro 
perdutissime, le reliquie di quelle, credenze e que' costumi 
primitivi che volevano restituire. 3° E che, insomma, non 
pedanti, non preoccupati essi dallo splendore della loro col-
tura ed anche meno della loro civilla, confessarono, profes-
sarono, proclamarono vivere in un' eta corrotta e retrogra-
da, ed aspirarono (quantunque invano, come si vide in 
breve) a quello che sarebbe state progresso primo incipiente 
da essi. Non 6 colpa lore se i moderni, non credendo alle 
loro stesse parole, lodandoli di de di che non lodavano se 
stessi , e commentatori simili a tanti altri, aggiungendo cie 
che non era ne' testi, fecero una storia antica in veste mo-
derna, ad use delle moderne opinioni, e contraddicente a 
tulle 1' antiche; ne se poi alcuni scrittori di storie moderne, 
aggiungendo alla stretta scienza la stretla imitazione, in-
gioiellarono le narrazioni dei tempi nostri con que'piangistei 
sulla decadenza del genere umano, i quali erano gravi di 
spontanea mita negli storici antichi , ma sono in essi risi-
bile e bugiarda copiatura. 

6. Ma lasciamo la storia antica ; e della moderna stessa 
non prendiamo se non cia che sia necessario al nostro as-
sunto. — La storia della Cristianita e per not ne pia ne me-
no, cho storia del progresso ; to comprende tutlo, vi 6 corn-
presa tutta; le due sono contemporanee, parallele, identiche. 
Pare a molti impossibile a provarsi, to so; pare che in pa-
recchi secoli, in quelli specialmente detti della barbaric), sia 
impossibile a scorgersi un progresso qualunque. Ma se qui 
pure not lascerem da banda, not scriltori o leggitori, ogni 
preoccupazione del nostro mestiero di letteratura , se ci sa-
premo innalzare a considerare come prime necessita, prime 
condizioni, primi scopi della vita in ogni uomo e nel genere 
umano la mita e la virtu, non ci sara difflcile scorgere it 
progresso del genere umano nel progresso della Cristianita, 
e quest° poi lunge tulti 	i secoli cristiani, anche in 	quelli 
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detti oscuri o barbari. — Considerala Ia questione nella sua 
generality, net suo complesso, dal suo principio a noi, net 
suo risullato presente, ella non pub essere, io non credo che 
sia, dubbiosa a nessuno. Non dubila nessuno che sia ora pro-
gredita la Cristianita, non dubila nessuno che la Cristianita 
sia sola dells grandi society umane, progrediente oggidi; non 
dubila nessuno che sienn o slazionarie od anzi in regresso 
le society maomettane, le bramanictie, le buddiste, la cine-
se, e i resti delle altre idolatre. Gran prova sommaria, per 
vero dire, e che basterebbe a dimostrare la virtu progressiva 
insita esclusivamente nella Cristianita; gran presunzione che 
questa abbia dovuto progredir continuamente. Ma lascisi pu-
re, come troppo breve, tat prova; noi non fuggiam I' esame 
consecutivo de' vari secoli, e non abbiamo altro rincresci-
mento se non di non polere scender qui ai pin minuti parli-
colari, i quali dimostrerebbero sempre pill Ia nostra propo-
sizione. 

7. Le divisioni sono nella storia, come nell' altre scien-
ze, motto importanti; dipendono dal concepimento giusto e 
complessivo nett' autore, e it producono net leggitore. Ma, 
perche parecchi concepimenti giusti di qualunque scienza 
possono essere nella mettle umana, the non arriva al conce- 
pimento infinito, 	percib parecchie divisioni possono esser 
buone, percib qualunque divisione 6 sempre piti o meno arbi-
traria. Dopo tat protesta su tulle le divisioni, pongo qui que-
sta della storia del Progresso Cristiano. Eta Ii, dalla nascita del 
Redentore alla distruzione dell' Imperio romano (an. 1-476); 
eta della coltura e civilly antica cadente, e delle cristiane 
sorgenti ; eta intermediaria Ira it mondo antico e it rinnova-
to. — Eta lie, dalla distruzione dell' Imperio romano lino a 
Gregorio Vii (anni 476-1073); Eta che si potrebbe Corse di-
videre in due, prima e dopo Carlomagno; ma che•noi com-
prendiamo in una sola, per chiamarla Eta del Primal() Ger-
ruanico. — Eta 111e, da Gregorio VII al gran ritnescolamento 
degli stranieri in Italia (anni 1073-1494); Eta incontrastabile 
di Primal() taliano. — Eta iv., da quel rimescolarnento della 
Cristianita fino a noi; la quale, per non suddividere troppo 
second° i primati piu brevi the succedettero, noi chiameremo 
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Eta de' vari Primati Cristiani. — Come si vede, not accet-
tiamo dal Gioberti it nome e l'idea d'un Primalo tenuto tinora 
da una nazione cristiana sull' altre; ma scostandocene in cio 
cite crediamo non sia stab tenuto da una soli sempre, ma 
sia passato dall' una all' altra parecchie voile. Delle idee de' 
grandi pensatori, sempre si serba motto da coloro che vi con-
traddicono non per ismania di novita, ma per istudio di ye-
rita. 

8. Nella P eta (dall' anno 1 al 476) non ha guari bisogno 
di dimostrazione it progresso cristiano in mezzo alla deca-
denza greco-romana. Qui si trovarono in presenza i due 
mondi, I' antico e it nuovo; qui furono conlemporanee, qui 
spiccarono al paragone le due serie d"eventi, regredienti gli 
uni, progredienti gli altri; qui precipitarono del paro i due 
moti contrari. — All' anno 1° la coltura antica era al suo api-
ce; I' antica civilly ci si credeva; e la religione, non quella 
del volgo, per vero dire, ma quella de' filosofi e di tutli i col-
ti, si sforzava di risalire alla semplicita ed unitil abbandonata 
da molti secoli. All'anno 476 poi, la coltura antica erasi spenta 
gia tutta da se, a poco a poco, per vizio, per impotenza pro - 
pria ; la civilta, qualunque fosse stata, era passala per tutti 
gli eccessi della tirannia imperiale, ed era giunta al disordine 
pia compiuto che sia stab ruai : e quella religione filosofica, 
la quale si era poluta credere tanlo pia vicina al trionfo, che 
era sulla via della verita in mezzo agli errori universali, la 
religione filosofica non era tullavia progredita per quella via; 
non era slala capace di farvi entrare ne 1' Imperio, ne una 
provincia, ne una cilia, ne una condizione, no una society 
d' uomini qualunque; non era stata capace di formare society 
di que' pochi tilosofi ; non nemmeno di riconoscere la religio-
ne, la society veramente filosofica, veramente risalente ad 
unity, cite le sorgeva daccanto. — E la societa cristiana al-
l' incontro, incominciata da pochi uomini del pia disprezzato 
volgo nella pia disprezzata fra le provincie romane; dimorata 
pochi anni in quella e nelle provincie greche circondanti; 
portata in breve a Roma ed ivi subito propagatasi a segno 
da trar I' attenzione e le persecuzioni imperiali ; e propaga-
tasi quindi tutto all' intorno, a malgrado di quelle *seen- 
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z:oni, a malgrado della guerra mossale da tulle la filosofia, 
da tuna la coltura, a malgrado della guerra ch' ella moveva 
a luta i costumi dcl tempo, e, non come tutti gli altri pro-
gressi secondando I' opinione.e secondatane,, ma a malgrado 
di essa; tante crebbe, tanto pole in tre secoli, da salir sul 
trono imperiale e diventare religione dello Stato, da creare 
un gran principio di coltura propria, di propria eivilla, 	da 
porsi, insomma, essa sole in luogo di tuna la societa greco-
rornana. — E questa era state, per vero dire, la pie splendi-
da, la pie progredita fra le antiche; ma ne rimanevan pur 
altre, fra cui due grandi, 1' indiana e la cinese. E tutte due, 
chiamisi caso o disposizione della Provvidenza, butte due tro-
varonsi appunto intorno al medesimo anno t° al loco sommo, 
tutte due quasi net medesimo fiore che la societa occidentale 
greco-romana; anzi in quella medesima condizione di filo-
sofie ricercanti la religione primitive. E tune due dimostra-
rono a for modo la medesima impotenza; e la dimostrarono 
lento pie, quanto pie diversamente. Non decaddero, o decad-
der poco; rimasero stazionarie; stazionarie allora; staziona-
rie poi fra molte vicende, lungo molti secoli, fin presso a not 
che le veggiamo cadere. E stazionarie rimasero allor pure le 
reliquie della societa e della religione antichissima de' Per-
siani o de' Magi ; stazionarie, le societa e le religioni vatic e 
Moltiplici di barbari sellentrionali e meridionali, Germani , 
Scandinavi, Finni, Sciti, Tartani, Arabi, Affricani ; e sta-
zionarie, come si trovarono poi, le societa e religioni ameri-
cane. Geri° non sarebbe mestieri venir pie gie nella storia 
della Crislianita ; basterebbe fermarci a questa prima eta di 
lei 	per dimostrare: 1° che 6 in lei infuse una virte del pro- 
gresso ; 2° che non 6 infuse in nessun' altra societa umana ; 
3° che 6 dunque infuse in lei, non per nature umana, ma da 
fuori, soprannaturale. — E I' accenno a scanso di ogni scan-
dalo; certo di tat soprannaturalita sono altre prove che la 
filosofia della storia: ma la filosofia della storia, come tulle 
1' Are filosofia, ha e de la prove sua, e deve darla ; la grande 
idea del progresso crisrLano non sarebhe compiuta senza 
quella dell' origine soprannaturale di esso. 

9. Ma lasciata 1' eta della Chiesa primitive, or persegui- 
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tata, or trionfante, I' eta degli aposloli, de' primi apologisti e 
de' Santi. Padri, della quale non put, essere nu é contrastato 
it progresso; entriamo in quella seconda, della barbarie, che 
6 it campo eletto da' negalori di esso. — Dal 476 al 1073 sono 
sei secoli, ne' quail tu non trovi un grande scrittore, non un 
grande artista, non una scienza, non una coltura fiorente. 
Ne io disputers facendo lisle di grandi uomini ignoti; non 
solamente ammetto, ma propugno io stesso quella oscurita, 
quella barbarie di coltura. E ammetto e propugno la contem-
poranea barbarie di. civilta. — Ma che percia? Ritorniamo a 
66 un' nitre volta: viviamo not quaggia per iscrivere o di-
pingere, od anche governare ed essere governati? Ovvero, 
non si scrive egli e dipinge, e promuove le culture tulle, e 
non si governa egli e non si 6 governati, per viver buoni, per 
la virtu? Qual 6 la somma (io do it problema a' filosoll non 
teologi o purl, non mono die a' nostri), qual 6 la somma, la 
risultante delle vile di qualunque generazione, quando- lascia 
luogo alla successiva? La somma de' libri e de' quadri e delle 
leggi, ovvero quella delle virtu? E se, come io credo, non 
solamente tutti i filosofi , ma tutti gli uomini di senso comune 
convengano in ci6, che la somma, to scopo delle vile umane 
sia la virtu; certo, una eta che sia progredita in virtu si do-
vra dire progredita in generale, quand' anche non sien pro- 
grediti tutti quegli accessorii od amminicoli di virtu. 	Ora, 
cosi appunto avvenne, che questa eta, caduta di coltura e 
civilly, progredi in virtu; che al difetlo di que' soliti e mi-
nori amminicoli suppli e soverchi6 quello maggiore del Cri-
stianesimo ; che continuando a decadere o rimanendo sta-
zionarie la coltura e la civilly, continua a progredire in 
somma tolale la Cristianita. — L' Imperio romano diventando 
cristiano, era senza dubhio progredito in virtu, o piutlosto 
aveva corretto molti vizi suoi. Ma questi erano stall -cosi 
estremi, che anche scemati rimanevano grandissimi, cosi 
grandi, che abbondano le lestimonianze del sudditi imperiali 
desideranti passare sotto i barbari invasori. I quail poi erano 
poveri di virtu, riccki di vizi puressi ; di che pure abbon-
dano le lestimonianze. E il fatto sia che, viziosissime le due 
society civili le quali si rimescolarono a quel tempo, non era , 
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virtu se non nella society religiosa, nella Cristianita ; e che 
it solo che potesse essere progresso di virtu, era dunque it 
progresso di essa. II quale poi a innegabile. Progredi la Cri-
stianita in diffusione, dall' interno dell'lmperio, dov' era stala 
rinchiusa (salve poche eccezioni), tall' all' intorno, ma prin-
cipalmente nelle schiatte germaniche, invaditrici od invase. 
Come? non sarebbe stat6 progress°• questo accedere d' una 
grande e numerosissima nazione da' culti di Odino, di Teuth 
e di Erta e da' sacrifici umani, al culto del Dio Uno, al sa-
crificio di Gesa Cristo? Ma, ei si conta pur per progresso 
I' antico accedere de' Romani alle arti ed alle lettere greche! 
I due casi sono simili: i vincitori romani preser dai vinti le 
colture greche, i vincilori germanici preser la religione cri-
stiana. Chi prese pia? Di nuovo, io do la questione a' filosofi 
purissimi. Ne credo che osi uno negare che presero phi gli 
ultimi.; che fu maggiore, e, per dire a modo di quelli, pia 
umanftario progresso, it germanico. E se lino I' osasse, io 
I' inviterei a guardare a' due risultati, la corruzione romana 
dall' arti greche, 1' incivilimento germanico dal Cristianesi-
mo. Quest' eta fu destinata all' incristianirsi , all' incivilirsi, 
al progredire delle genti germaniche; it progresso germanico 
fu it grande officio di quest' eta; e quest' eta tun' insieme fu 
quindi Eta di Primato Germanico, prima e dopo Carloma-
gno, da Odoacre a Gregorio VII. — Uno de' pia illustri a de-
gli ultimi Moser' della scuola pura, Hegel, nella sua filosofia 
storica dataci postuma, chiama Etit Germanica, Mondo Ger-
manico tulle quante le eta della storia cristiana. Esagerazione 
anche questa! ma in cui pure 6 un nocciolq di verita. Non 
fu mai mondo germanico, ne, come li chiama it medesimo 
Hegel, Mondo Orientate, Mondo Greco, Monde Romano. Ma 
primeggiarono fra le antiche gia, e fra le cristiane poi, alcune 
nazioni indubitabilmente ; con questa essenzial differenza, 
che i primati anlichi riuscirono tutti a cadute, i primati cri-
stiani a progressi e della nazione primeggiante e delle pri-
meggiate. Questa parmi la realty della storia, contro alle due 
esagerazioni simili, del <primate germanico a dell' italiano. 
Ne 1' un ne I' altro non durarono lungo tutte le eta cristia-
ne; tie 1' un ne I' altro ne nessuno non fu ne pot° essere de- 
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Minato a durar sempre, in una sociela destinala ad essere 
universale, cattolica, cristiana. — Ma it .primato germanico 
ne' sei secoli di che parliamo 6 incontrastabile. Primeggiarono 
i Germani coil' armi, jrimeggiarono stanziando ne' governi. 
nelle case, nei campi de' vinti, propagandosi nelle schiatte, 
nelle generazioni; e primeggiarono forge nella coltura (cosi 
povera del resto a quell' eta, che ivasi non conta) e eerie 
nella operosita universale, che era grande dappertutto, e in 
che furono essi grandissimi. Ed it primato germanico fu it 
primo in tempo fra' primati cristiani ; e fu it piti lungo, dare, 
dai primi stanziamenti di quelie genii in mezzo alla Cristia-
nita d' intorno alla meta del secolo V, lino alla cessazione 
della tirannia degli imperadori germanici sung Chiesa roma-
na, e per essa su tulta la Chiesa, cioa fino a Gregorio VII, 
dopo la meta del secolo XI, sei secoli in lotto. II tentative, 
l' impede di Caniomagno non fu, se si consideri bene , se non 
un evento di quel primato, it phi grande, per vero dire; quello 
per cui ei si voile, ma non si pole fare perpetuo ; quello per 
cui si divide la barbaric, in barbarie propriamente delta, e 
barbaric feudale ; barbarie germaniche tulle e due ad ogni 
modo. 

10. No it progresso di diffusione fu it solo falba dalla 
Cristianita in quell'eta; un ally) non meno importante e non 
abbastanza avvertito fu pur fatto da lei contemporaneamen-
te: un progresso di riunione. La Cristianita dell' Imperio 
romano, sia la primitiva e soffrente, sia pia quella poi trion-
fante, era stata divisa da innumerevoli eresie. Quella molli-
plicazione di errori che, annunciata cosi arditamente da Bos-
suet due secoli fa, not osserviamo cosi indubitabilmente effet-
tuala a' nostri di, fu gia pari e quasi identica al secolo V; 
(anti) che non 6 forse un' eresia presente che non potesse, 
volendo, prendere it nome d' una di quelle antiche. E (ma-
gnifica augurio per vero dire() tulle queste cessarono, si 
spensero da se, net torso del secolo VI ; ricominci6 in que-
sto 1' unione di tulta la Cristianita, che dur6 poi senza grandi 
eccezioni, non solamente lunge Ultrh l'eta barbara, ma lungo 
lutla la segnente. Sarebb' egli a fame onore alla semplicila, 
al buon senso della schialta germanica primeggiante?lo cre- 
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derei che si ; e che questo sia poi buon augurio a quella stessa 
schialla, sviata si pifi de l' altre da ire secoli in qua, ma 
che dagli intensi e sinceri suoi studi storici sembra essere ti-
condone all' imitazione de' suoi maggiori. -7  Ad ogni modo, 
6 indubitabile questo progresso di riunione nella Cristianita 
dell' eta barbara o germanica. 

ii. Ma un altro gratid' event° successe intanto sui lipliti 
della Cristianita (non succedendo niun altro tale pia in la, 
durando cola pin o mono stazionarie le religioni, le civilla, 
le colture indiane e cinesi, e l' altre minori); sorse it Mao-
mettismo. — Fu progresso o regresso questo? Cede fece per-
dere alla Cristianita non poche provincie, alcune asiatiche, 
tulle I' affricane, e quasi tulle le iberiche ; e quindi nuovo 
argomento a coloro che vogliono vedere regressi in questa 
eta. Ma prima, questa diminuzione di sudditi tneridionali fa 
pia che compensata alla Cristianita doll' accrescimenlo che 
dicemmo nelle schiatte seltentrionali. E poi, questo Mess° 
Maomettismo, ii quale si pub considerate e si considera da 
parecchi quasi non pia che una setta, un' eresia semirazio-
nalisla cristiana ; questo Maomettismo non to forse gran re-
gresso dalle incerte e miste religioni arabiche, e fu poi cer-
iamente un progresso vero dovunque sottentro alle idolatrie 
Inolliplici a vagabonde, 6°6 nei tre quarti dell' immense ter-
riled° su cui s' estese. Se, per esempio, si consideri it Teismo 
Inaomeltano nelle sue conquiste indiane, nella sua guerra 
centre quell' idolatrie the si potrebbero dire le pia perfette 
Perche appunto le pia innoltrate nel proprio principio della 
Moltiplicila ; certo egli 6 a considerate come un ravvicina-
tneuto alla verita, come un miglioramento. E cosi dove ei 
distrusse od asservi it Magismo persiano, e i Felicismi dello 
genii vaganti asiatiche od affricane. — Noi non possiamo sa-
pore encore, quali saranno le vie della Provvidenza nelle fu- 
ture ampliazioni 	della Crislianila e del Crislianesinio cho 
sembrano annunziarsi da tulle le parli; no se si convertiran-
no, ovvero si perderanno, come in America, le schiatte non 
crisliane in mezzo alle cristiane; ne se, succedendo larghe 
e nazionali 	conversioni, elle 	succederanno della 	religione 
tnaomettatia pia che dall'allre. Ma considerando questa in se 
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e ne' suoi primi secoli, non 6 negabile, non 6 negato, ed 6 
anzi esageralo da parecchi it falto che ella fu e produsse pro-
gresso. — La storia dell' Islamism° 6 un magnifico assunto, 
it quale non 6 maturo per quella sorte di storici che preten-
dono narrare tutto, ambiscono erudizioni recondite, veggono 
tutla 1' importanza nei documenti inediti, e che direbbono 
quindi impossibile una storia maomettana senza compolsar 
di nuovo gli archivi di Simanca, ed aver aperti quelli di Co-
slantinopoli, e ritrovar quelli di Bagdad, di Brussa, di Ghiz-
no, di Bokara o di Samarcanda. Ma a coloro che, senza di-
sprezzare i fatti e le rettificazioni minute, non danno grande 
importanza se non a' grandi fatti, e credono che la storia 
sia oramai pill saputa che inlesa e volgarizzata, e attendono 
percie a spiegarla e diffonderla ; a costoro basterebbon certo 
i fatti maomettani noti, per comporne una storia e direi quasi 
un poema vario, piacevole, utile, ed oramai compiuto. In-
cominciando da Maometto e l' egira, intorno al seicento, e 
venendo lino a noi, sono dodici secoli in tutto ; quattro di 
gioventu e d' ingrandimento, quattro di stazione o cornpensi 
ira it perduto e it nuovo conquislato, e quattro oramai di de-
cadenza; Ire eta meravigliosamente corrispondenti alle ire 
cristiane da noi poste, quantnnque diversissime ne' due an-
damenti. Ma basil a noi l' osservar qui, che la prima di 
quelle eta maomeltane, P eta della gioventa, delle conquiste 
dilatate di qua fino ed oltre ai Pirenei, di la fino ed oltre 
all' Indo, I' eta d' un incivilimento poco minor del crisliano 
contemporaneo, d' una coltura forse superiore, fu dunquo 
un' eta di progresso incontrastabile per tulle quelle immense 
regioni ; e che quindi questo progresso maomettano, si con-
sideri o no come conseguenza del cristiano, entra ad ogni 
modo net conto del progresso universale di questa eta. In 
tutto, gli storici che vogliono abbassar it Cristianesimo, che 
vogliono dare la virtu progreditrice alla natura, alla ragione 
umana, alla filosofia, al Maomettismo, a checchessia purche 
non at Cristiatiesimo, non sapendo dei diciannove secoli no- 
MA trovarne altri in cui it progrdso cristiano sia stab cosi 
piccolo come in questi sei, s' irnpuntano, si compiacciono in 
questi, per dimostrarvi la quasi nullita della coltura e della 
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civilly cristiana , e la superiority della 	maornettana. 	Noi 
all' incontro veggiamo mita Cristianita di quesli sei secoli, 
Prima, due chiari, due grandi progressi, uno di diffusione 
nelle schiatte germaniche, ed uno di riunione nella Chiesa 
cattolica. Poi, potendo forse reclamare tutto it progresso 
maometlano, come fatlo che non sarebbe succeduto senza it 
Cristianesitno, e perciii Come conseguenza di esso, noi non 
insistiamo tullavia in tat pretensione ; e scegliamo anzi di 
considerar it maomettano come ultimo progresso tenlato fuori 
della Cristianita, come uno simile agli antichi, ed a guisa di 
quelli incapace di durare o progredire ulteriormente, desti-
nal° a moiltrare la incapacity di tutu fuori della Cristianita. 
Ma, dei due modi di vedere, noi lasciamo volentieri la scelta 
a ciascuno: MU due risultano a gloria esclusiva del progresso 
cristiano. 

12. E passando quindi alla I1P delle eta che ponemmo 
da Gregorio VII (1073) alla fine del secolo XV, e che chia-
mammo Eta del Primal° Italiano, noi saremo pia brevi, e 
perche gia abbiam toccato di tale eta scorrendo le vicende 
della nostra indipendenza, e perche poi sono notissimi e con-
ceduti da tutti e it gran progresso di questa eta e it primato 
tenulovi dall' Italia. Perciocche io credo die in questo con- 
vengano non solamente i miei compatrioti, 	ma anche gli 
stranieri; men gelosi, men bugiardi e meno ignoranti che 
non si dicono da alcuni di noi. Gli stranieri non ci negano 
se non le esagerazioni, it prolungarnento, la perennita del 
nostro primato; ma it primato vero de' quattro secoli e pia, 
io non saprei straniero collo the ce lo neghi; e parecchi di 
essi resergli anzi 1' ossequio pia reale che sia, e che par 
troppo non sapernmo o potemmo rendergli noi, quello di 
studiare e descrivere que' tempi, quelle cose, quegli uomini 
nostri. Chi ci diedo la scoria delle repubbliche italiane? Chi 
le vile distese di Silvestro II, di Gregorio VII, di Innocen-
zo III, di Cola di Rienzi, del Poggio, di Lorenzo de' Medi-
ci, di Colombo, di Leon X e di Raffaello? Le quail se non 
ci contentano del tulle, sCno pure ciascuna o la migliore o 
la sola opera che abbiamo su ciascuno di questi assunti; e 
hrovano ad ogni modo it rispello, la riconoscenza di quegli 
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stranieri per quell' eta nostra, che studiarono tank). Quetta 
stessa impress della lega di Lombardia, Ia quale 6 vent° 0 
dovrebb' essere studio precipuo nostro, chi la studio pit'? Noi 
vincitori, od anzi i Tedeschi vinti nostri'quella voila? Certo 
le opere del Raumer, del Voigt, del Kortiim, e del Leo non 
hanno satisfatto al grande e nazionale assunto; ma certo 
pure non ne fu fatto ne tentato altrettanto, non ne fu tentato 
nulla in Italia. Un Francese declice gia gravissimi studi al 
Petrarca; ed un Francese, pareechi Tedeschi ed un Ameri-
can° vivente no dedicano de' pit' gravi a Dante. Certo, tutti 
questi non sono disprezzi di stranieri contra noi. Ne furonvi, 
alla grande eta nostra, disprezzi d' Italiani contra stranieri. 
Que' nostri maggiori, che eran duci della civilta pubblica 
universale, e che fecero gia una parole sole di essa e della 
civilla privata o personale (notovole e bella poverte della lin-
gua nostra I), non che predicare invidiuzze od isolamenti, 
predicavano e praticavano unione, larghezza, liberalita uni-
versale. Pier Lombardo, Lanfranco, Sant' Anselmo, Ilde-
brand°, Alessandro III, San Tommaso, Dante, Petrarca e 
Boccaccio, i pit' grandi della nostra grande eta, tutti impa-
rarono, o insegnarono, o rifuggirono presso a quegli stranie-
ri. Cinqueeento anni fa e pia oltre, gl' Ilaliani riconoscevano 
una sola ed universal civilta cristiana; ed era cie naturale; 
la conducevan essi. Or la riconoscono gli altri, faltisi nuovi 
duci; e riconoscono insieme it ducato o primal° nostro anti- 
co. Noi soli, negando 	i 	progressi e i primati 	succeduti, 
neghiamo parte di nostre glorie, neghiam le conseguenze del-
l' opera de' nostri maggiori. — Io non saprei guari niun con-
tradittore del nostro primal.° del medio evo, se non gli esa-
geratori del primal° maomettano. Nacque questa esagera-
zione net secolo scorso da coloro che dicemmo aver volute 
farce ogni gloria, ma sopra tulle quella del progresso, alla 
Cristianita. Dissero e dicono che Ia resurrezionetlella coltura 
cristiana net secolo XI, I' architetlura cosi delta golica, la 
poesia provenzale, e le scienze matematiche sopra tutto, fu-
ron dovute alla coltura Inaomettanli. Ma dell' architettura, ei 
bisogna non aver veduto no i monumenti ne i disegnf, per 
poler confondere o crehr venuti I' un dall' altro i due stili 

   
  



CAPO DUODECIMO. 
	 209 

gotico e moresco ; e tutti gli studi moderni concorrono poi a' 
dimostrare normanna o sassone o longobarda e ad ogni modo 
germanica 1' origine di quell' architettura gotica, od anche 
meglio lalenta trasformazione dell' archilettura ultima roma-
na. Quanto alla poesia provenzale, not concederemo che, 
derivando delle due spagnuole, catalana e castigliana , ella 
derivasse della moresca indiretlamente. E cosi concederemo 
la terza e piCt certa derivazione delle scienze nnatematiche; 
cio6 (esclusa forse 1' astronomia, poca, o guasta dall'astrolo-
gia maomettana e cristiana di quel tempo) la numerazione 
decimale e i segni algebraici. Ma fatte tali concessioni, 6 a 
dire di queste due colture straniere nella Cristianita ci6 che 
delle tre grandi invenzioni pure straniere, pur importate du-
rante quesla eta; la bussola, la polvere da guerra, e la stampa. 
Tette e Ire furono probabilmente importazioni fatte a poco a 
poco dalla Cina nell'Oriente indiano, net Levante maomettano, 
nella Cristianita; 'o, se mai furono invenzioni nostre, furono 
invenzioni che erano state fatte Noll motto prima. Ma che ? 
Qui risplende la capacity progreditrice della Cristianita, la 
incapacity di tulle l'altre civilly o colture non cristiane. Tutte 
queste invenzioni, e cosi la poesia, cosi le scienze materna-
tiche, erano antiche di secoli e secoli in quelle colture non 
cristiane, eran passate dall' una all' altra ; e tultavia ne nelle 
loro culle, ne net corso delle loro migrazioni non avean tro- 
Vato campo buono a crescervi, fiorirvi e fruttiticarvi, finche 
lion giunsero sul campo cristiano! Che vuol dir eh!), in nomo 
della verita ? Che? se non ch' erano inopportuni, natural-
niente infecondi, mat apparecchiati tutti que' campi ? solo 
fecondo, ed appareccbiato it cristiano? Dove e le tre inven-
zioni e la poesia crebbero rapidissimamente appena nate e 
durante it primal() italiano; e le scienze malematiche pia 
lentamente si, ma pur in pochi secoli, rispetto a quelli che 
eran 	durate 	stazionarie altrove. Noi lasciamo a' filosofi la 
questione del come o perche, la questione della connessione 
the 6 Ira la verita nniversale o religiosa, e le verita o le sco- 
Perte particolari e materials che ne paiono indipendenti. Ma 
tfidiamo storici e filosofi a negare it fatto e la 	imporlanza 
del (alto : che queste Ire invenzioni massime e con esse poi 
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parecchie altre (come le chimiclte) di poco minori, possedule 
prima, possedute secoli e millennii ' dal(' altre colture, non 
fruttificarono se non quando per importazione o reinvenzione 
diventarono cristiane. E chi posto, lasciam pure attribuire a 
Maomettani, Indiani o Cinesi quanto si voglia. Quanto pin 
se ne dia loro, tanto pia sara vergogna della loro incapaci- 
ta, vanto della 	nostra 	capacita. di progresso. La quale si 
dimostre, si svolse in (anti modi, sotto tante forme poi, li-
berta civile, arti governative, carila, eloquenza, poesia, sco-
ria, musics, pittura, scoltura, archilettura, teologia, econo-
mic pubblica, arte militare, commerci, navigazioni, scoperm 
terrestri e marittime, durante tutta quest' eta del primato 
italiano; che it volerne dar le prove sarebbe,inutile opera da 
retore, e il volerne dar la descrizione, assunlo di una lunga 
storia lull' intiera. Ci sara ella data anche questa da qualche 
straniero? 

13. Ora, venendo all'eta the dicemmo IV', dal principio 
del secolo XVI in poi, un grande evento, una gran questione 
ci si allaccia : qual parte Alija avuta net progresso cristiano 
quella separazione che fu chiamata Riforma della Chiesa. Ei ci 
pare che una parte motto troppo larga le sia stata fatta dagli 
amici, e quasi conceduta da molti nemici di lei. Errore, per 
vero dire, non insueto e ne' politici conternporanei e negli sto-
rici speciali di ogni grande evento; i quali, preoccupandosene 
unicamente, ne esagerano I' imporlanza, e lo dicono non mai 
veduto, non da vedersi pin, principio di nuova eta, causa 
universale di quanto avvienc, di quanto avverra ; ond' 6 poi 
principale officio della storia universale, restituir l' impor-
tanze giuste ad ogni evento, comparandolo con quelli del- 
l' altre 	eta, 	a 	richiamando 	ad esame gli ell'etti 	esagerati 
dalle speranze e dalle paure contemporanee. Della Riforma, 
not accennammo gia che ells fu poco phi che rinnovazione 
di tulle le eresie primitive della Chiesa, alle quali ella non 
aggiunse nulla guari se non 1' inimicizia al papa, e gli argo- 
menti traiti dalle condizioni mutate 	della coltura. Ma la- 

' Vedi per l'antichith dell' ago calamitato, risalente a 2,000 anni avant' 
G. C., 1' ultima opera dell' Humboldt sull' Asia; e per la Min-Inca la genie 
di quella scienza del Dumas; e per le matematiche quella dcl Libri. 
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sciando tal comparazione, che sarebbe lunga a proseguire, 
ed a cui saremmo insufficienti noi, ci contenteremo di os-
servare le esagerazioni degli °Belli della Riforma. Gli amici 
la disscro (ermine del medio evo, emancipazione della ra- 
gione umana , 	madre d' ogni liberte di coscienza, da cui 
disser 	figliata 	la 	liberta 	civile, da 	cui 	ogni civilla, ogni 
coltura, ogni progresso presente. E i nemici, non so s' io 
dica 	troppo incauli o 	troppo 	impauriti , 	od anzi , 	come 
succede, incauli e impauriti insieme, i nemici della Rifor-
ma, le concedettero troppo sovente tulle queste importanze, 
tulle queste 	figliazioni; si 	contentarono di 	mutar 	loro i 
nomi da buoni a cattivi, e di porre invece di emancipazione 
e liberta, ribellfbne e licenza. Ma it veto 6 che non sono 
storiche tulle queste figliazioni, ne sotto I' un nome ne sotto 
Nitro. La ragione non aveva bisogno ne d' essere ernanci-
pata ne di ribellarsi •al secolo XVI, dopo i quattro della col-
tura italiana, dopo un San Tommaso, on Dante e un Ma-
chiavello, per non dir di (anti altri.Ne la liberta o la licenza 
civile avevan bisogno di essere figliale dalla liberta o dalla 
licenza di coscienza, non avevano a nascere ne 1' una ne 
1' Ara, eran vecchie gia tulle e due di quei qualtro secoli 
rnedesimi nei Comuni, nelle repubbliche italiane. La Riforma 
fu senza dubbio ribellione e licenza religiosa, ribellione dal-
l' originaria autorita stabilita nella Chiesa, licenza della re-
done umana ; ma fu non piti che una delle (ante ribellioni e 
bcenze die avvennero ed avverran forse ; non principio di 
nuova eta, non fine di medio evo, ne di oscurita ne di barbarie, 
le quali eran finite a poco a poco sin dal secolo XI, se non 
altrove, certo in Italia. Io non so che cosa s'abbiano in meute 
tutu quesli discorritori di storia, i quali dimenticano cosi (anti 
fatti, (anti effetti di quattro tali secoli. Non cosi alcuni eletti 
coatemporanei, Erasmo e Tommaso Moro' principalmente ; 
i quali giudicarono tin (Panora la Riforma per quello che fu 
veramente, per quello ch' 6 ora pia chiaro e sari' senza dub-
bio ogni di pia; non ispinta e aiuto, e tanto meno causa o 
isadre di niun gran 	progresso; ma distrazione, impiccio, 
fermata, ritardamento di esso in tutte le nazioni dove alligno 

' Vedi la Vila dell ultimo nella raccolta dcl Lai doer. 
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e pole.— La Germania, dove la Riforma pole pie, non entry 
allora, ne per due altri secoli, nel progresso universale ; non 
flori in niuna di quelle colture ch' ella, una delle due vicine 
e l'antica signora d' Italia, n'avrebbe potulo riportare pia fa-
cilmente che niun'altra nazione. In lettere, parve fuori d'Eu- 
ropa, 	fuori 	della coltura universale. In arti,. ricadde dallo 
splendore che parevale promesso allora da Alberto Durero ed 
Holbein, in una nuova oscurita. In quelle sole scienze 	le 
quali son sempre le pia indipendenti ,dalle condizioni nazio-
nali, nelle sole scienze matematiche, sorsero due Tedeschi, 
Kepler() e Leibnizio, ad emulare it grande Italian° e it grande 
Inglese. Ma la vera e gran coltura germanica non sorse se 
non quando, corso un lungo secolo di divisioRi e guerre re-
ligiose, ed un altro di riposi e nullita, furono cessati quello 
zelo e quella grettezza di spirili, quella inimicizia a tuttrgli 
antecedenti cristiani, quell' avversione quasi iconoclasta al-
l' aril, tutus quegli odii, e, per chiamarle col loro nome, tulle 
quelle illiberality che la Riforma suscito e nodri, rinfaccian-
dole alla Cattolicita. E forse a chi ben consideri e compari, 
nemmeno it sommo tiore presente delle colture germaniche 
non sembrera pari a quelli che furon sommi in ciascuna del-
l' altre nazioni cristiane ; e questa inferiorita sembrera da at-
tribuirsi alla inferiorita religiosa di lei, e non rimediabile se 
non quando sara rimediata la causa.— E cosi della nazione 
britannica, che fu seconda net calor della Riforma. Certo, a 
chi ben consideri la scoria di lei, parrs chiaro che dovette 
esservi ritardato °gni progresso e dalle tirannie neroniane di 
Arrigo VIII, e dalle Liberian° d' Elisabcita, e dalle 	vanity 
teologiche di Giacomo I, e da tune insieme quelle guerre ci-
vili lino al 1638 che vennero della Riforma. Ne osteranno gli 
stessi grandissimi nomi di Shakespeare, di Milton, di Newton, 
o le forme cosi avanzate ora di quella civilly. Perciocche tli 
que' Ire grandi, due furono negletti e poco mono che scono-
sciuti in patria per gran tempo; e it terzo, quantunque lo-
datissinao, non vi ebbe grande schiera di emuli o seguaci 
contemporanei: ondeche essi, se niuno mai, si hanno a dire 
ingegni solitari ed eccezionali; e it fatto sta che it gran Sore, 
l'apice, l' universalita, it primato delta coltura britannica, non 
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avvenne se npn pin tardi, a' nostril di, quando furono cessati 
pur la to zelo, l' ispirazione, la illiberality della Riforma. E 
quando alla civilta, ella pure non incominci6 a fiorir la se 
non dal 1888 ; o se ella vi crebbe d' allora in poi a quella 
potenza che ognuno le riconosce al presente, non 6 dubbio 
pure che i vizi rimanenti in lei, e massime i 	tre principali 
(Ia carita pubblica mal costituita, la proprieta terriloriale ti-
ranneggiante, e le ingiustizie accumulate suit' Irlanda), sono 
funeste reliquie della Riforma : ondeche anche la ei si dee 
credere che quella nazione sia stata ritardata gia nel suo Flo;  
re, e non sia per risplendere in tutto quello a lei possibile, 
se non quando abbia sgombrate quelle reliquie, abbia rical-
cati tutti i passt mat fatti sotto la mala guida.—Finalmente, 
Francia, che fu terza in calor di Riforma, fu pur lerza in 
disturbi di coltura e civilta. Al secolo XVI ella era una delle 
bazioni pin frammisle all' italiana, era di quelle che 	ne ri- 
portarono pia spoglie di coltura e civilta ; aveva uno de' prin-
cipi pin amid di queste, pin progressisti che non sieno stati 
Mai, Francesco I; e questi , e i snoi successori, e Caterina 
de' Medici, nuora di lui, trassero in Francia piti arlisli e let- 
lerati 	italiani che non 	ne andassero in tutto it rimanente 
della Cristianita. E tuttavia to splendore della coltura e della 
civilth non incominciarono in Francia se non sotto Ludovi-
co XIV ; impedite che furono anche la tin secolo e pin dalle 
Preoccupazioni e dalle guerre della Riforma.— lo non so, ne 
tni curo verificare, se io dica qui cose nuove, ovvero gia 
avvertite da altri e solamente poco note; ma verra tempo 
the it progresso degli studi storici le Para volgari. Non 6 pos- 
sibile 	che resti sempre inavvertito questo gran fatto: 	the 
dal principio del secolo XVI lino a noi, le Ire nazioni che 
Progredirono pin, ed ottennero i tre primati del progresso 
cristiano, gli ottennero appunto nell' ordine inverso a quello 
the ebbero nella Riforma ; e cosi prima Spagna, pura di es-
sa, poi Francia, poi Inghilterra. Incontrastabil prova, che 
ella non fu aiuto a progresso; prova, parmi, che fu impe-
dinaento. 

14. Ad ogni modo, l'ordine de' primali, (entail dalla na-
tion' cristiane in quosti tre secoli lino a noi, fu quello. — II 

   
  



244 	 DELLE SPERANZE 

primal() iberico 6 incontrastabile dalla meta del secolo XVI 
alla meta del XVII. Spagna e Portogallo furon le prime II 
prenderci 	i 	primati 	delle 	lettere ,e dell' arti. Ma elle pre- 
serci ben altro ; preserci lull' intiero it commercio orientate, 
quel commercio che 6 sempre it massimo dell' orbe ; e pre-
serci quello spirit° che non so com' io chiami di venture o 
di scoperte o meglio di propagazioni cristiane, in che not 
pure eravamo stati primi tre secoli addietro, e saremmo ri-
masti allora, se non avessimo disprezzato it maggior uomo 
di quel progresso, it nostro Colombo. Ma eran passati per 
1' Italia i tempi di lener conto degli uomini grandi suoi, pas-
sato it tempo di adoprar la propria virtu. Ed era passata que-
sla all'Iberia, esercitatavi e cresciulavi negli otto secoli della 
sua impresa d' indipendenza. II fatto ci 6, non solamente 
dimostrato, ma particolarmente narrate, e quasi messo in 
iscena dalla scoria, pin epica e pin drammatica qui che non 
possa essere niun dramma o poema. Perciocche ei fu all' as-
sedio di Granata e dinanzi a Ferdinand° d' Aragona ed Isa-
bella di Castiglia, all' ultimo alto, e dinanzi ai due prolago-
nisti del dramma precedente di indipendenza e riuniono 
iberica, che si present?) Colombo, it grande Italiano disprez-
zato in patria, a propor loro 1' America, it gran campo della 
fulura operosita, del futuro primate. E I' accettarono Ferdi-
nando ed Isabella, da Colombo. E tutti e tre lo traman-
darono poi quasi compiuto a Carlo V , Tedesco d' origine e 
d' educazione, ma Spagnuolo poi d' operosita e d' abiti- e di 
cooperatori lungo lutta sua vita. Che Spagnuoli furono i suoi 
guerrieri 	e 	ministri principali 	(salvo uno o 	due Italiani ), 
quo' suoi Palatini, quasi sirnili e forse pi& reali che non quelli 
di Carlomagno. E Spagnuolo si profess& egli ; e vide in Ispa-
gna, che lascio al figliuolo, egli Augusto al suo Tiberio, 
I' importanza della sua successione. Ed a Filippo II, senza 
dubbio (perche la natura del principe 6 quasi tutto in un re-
gno assoluto, e pia in un grande) si deve altribuire la prima 
decadenza del primato iberico, la perdita delle Fiandre, it 
dismetter le imprese contro a' Macmettani, Turchi e Barbed, 
quantunque vinti, it non chiamare a niuna operosita, it fare o 
lasciar poltrire e infracidire le provincie italiane, la grettezza, 
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i sospetti, In precauzioni, le spie, 	i 	supplizi posh 	in 	vece 
della larga ed operosa tirannia del padre. Ma motto pure di 
quella decadenza deve altribairsi alla natura slessa di quel 
primato iberico, it quale era fondato e mantenuto principal-
mente dalle conquiste, dalle colonie transatlantiche. Le co- 
lonie, quando sono grandi, 	hanno queslo 	inconveniente, 
di esaurire 1' operosita delta madre patria, chiamando a se 
'quanti uornini sono naturalinente arditi e venturieri. Peggio 
poi, quando, come in Ispagna, queste colonie arricchiscono 
facihnente,e in pochi anni,i venturieri; perciocche allora esse 
esauriscono l'operosita di questi stessi, rimandando in patria 
oziosi c viziosi quelli che ne erano usciti tutto diversi. E peggio 
ancora quando alle colonie lontane s' aggiungono paesi di con-
quisla vicini ; come furono a Spagna quelli di Napoli e Mi-
lano; i quali corrompono anche pia facilmente pin numerosi 
ministri, grandi e piccoli, tutta quella caterva d' impiegati 
stranieri che vengono a ingrassaro, viziare o viziarsi. E in-
somnia, tra il tiranneggiare e it poltrire dei tristi successori 
di Carlo V, e la corruzione delle colonie americane e de' go-
verni ilaliani, it primato spagnuolo, che aveva raccolto in 
se tutto I' iberico, precipice it (ermine suo, e dud) appena 
cent' anni. 

18. Soltentro Francia non immeritamente, non senza 
causa nemmen essa. Perciocche essa pure s' era apparec-
chiala al primato, come gift Italia e Spagna, con una lunga 
e felice guerra d' indipendenza. Vinta la quale sotto Car- 
lo VII, e riunitasi sotto Ludovico XI, 	ella trovossi sotto 
Carlo VIII, Ludovico XII e Francesco I motto bene appa-
recchiata ad accedere ad ogni progresso trovato in Italia ; 
e v' accesse subito e to svolse poi, quando, come accennam-
too, furono cessati in lei gl' impedimenti delle divisioni re-
ligiose, e delta grellezza riformatrice. FaUi cessare questi 
da Arrigo IV, sgombratane ogni reliquia da Ludovico XIII 
e Richelieu, Ludovico XlV colse linaltnente i frulli di tulle 
le unioni nazionali. E allora incominci6 quel primato Iran-
eese, che vorrebbesi inva...to negare o menomare. Coloro che 
ti6 tentano, sogliono disputare della grandezza personale di 
quel principe ; e giudicandolo poi, or secondo la inalterabile 
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severity cristiana, 	or secondo la 	progredita severity della 
pubblica opinione, hanno facil trionfo, per vero dire. Ma pri-
ma, per giudicare della grandezza d' un principe, ei si vor-
rebbe comparare sempre ai principi dell' eta sua ; ed io cre-
derei che, cosi facendo, Ludovico XIV se n' accrescerebbe 
pia che mai. E poi, nemmen Leon X, ne Lorenzo de'Medici, 
ne Augusto, ne Pericle non furdno uomini incolpevoli ; ne 
produssero essi le grandezze de' secoli a cui pur diedero it 
nome ; e tutti, come Ludovico XIV in Francia, cosi quelli 
in Firenze e Roma e Grecia, nascendo a' tempi di raccoglier 
le frutte, seppero coglierle e non mancare a' loro tempi, che 
6 pur virtir non volgare. Ma lasciando la persona di Ludovi-,  
co XIV, e venendo al primato francese incominciato sotto lui 
e durato fino a' nostri di, io crederei che it negarlo taluni 
sia meno effetto d' ignoranza che non di quella sorta di ven-
detta, o, come si snot dire, reazione, solita farsi contro a 
tulle le dominazioni ne' primi tempi dopo ch' elle son finite, 
e da coloro che ne sono usciti. Ma, corso qualch' altro tempo 
e surte nuove generazioni, suol ritornare poi quella mode-
razione di giudizio che non 6 ne servility ne reazione. Tor-
nata quella, giudichera probabilmente ognuno , it primato 
francese essere consistito motto meno in grandi conquiste e 
diffusioni , simili alle ultime spagnuole, che non in un pro-
gresso di tulle le scienze di guerra c di pace, un progresso 
somigliante al penultimo italiano. Nell' arte del governo in-
comincie o crebbe almeno sotto Ludovico XIV quell' ordine 
centrale e quella divisione di ministeri non secondo le pro-
vincie , ma secondo le malefic, governative, che si sparsero 
poi e sono universali ora in Europa; e che criticate pin o 
men giustamente lie loro eccessi, sono pure per ogni dove 
un certissimo progress°. Nell' arti belliche Conde, Turrena , 
Lucemburgo e Vauban, per lasciar gli altri, inventarono e 
praticarono quella lattica e quella stralegica, le quail, supe-
rate o no da' loro emuli Eugenio e Marlborough, durarono 
fino a Federico e Napoleone. Nelle sole scienze naturali e 
matematiche, Francia, a malgraJo del suo Descartes e del 
suo Fermat, rimase inferiore, non produsse per ailora pro-
gressi da compararsi a quelli falti in Italia, Germania ed In- 
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ghillerra, da Galileo, Keplero, Leibnizio e Newton. Ma questo 
non fu se non un indugio ; e quell' inferiority fu compensata 
poi da que' Lavoisier, Laplace, Cuvier e !anti 	allri che 
risplendettero nell' ultima generazione del primato francese. 
Quante alla letteratura francese, chiamisi primato o domina-
zione o tirannia quello che si sopporte gia con lanta servility 
da tutta Europa per 150 anni , egli 6 confermato dalle grida 
stesse che si muovono contro, da quelle tardive proteste, da 
quelle oramai inulili esortazioni che si fanno a liberarcene. 
S' accusa ora quella letteratura d' essere stata ella stessa ser-
vile imitazione dagli antichi ; e s' accusa insieme d' aver ri-
(ratio troppo i tempi, la nazione, la come, i principi suoi. 
Ma I' una accusa distrugge I' altra ; e fa vedere che I' imi-
tazione classica francese (dico quella fatta da' buoni al tem-
po di Ludovico XIV principalmente) non fu servile, fu 
66 che I' imitazione romana antica, e I' Habana del buon 
tempo, do che dovrebbe essere sempre ogni imitazione 
classica o non classica, imitazione adattata a' propri tempi, 
alla propria lingua, alla propria patria. E quanto alla filoso-
fia poi, se, rimosso ogni zelo di nazione o di scuola, si con-
sideri che i filosofi antichi non furono forse grandissimi, se 
non perche meditarono e scrissero al lume naturale di for 
ragione in tempi e luoghi dove quello soprannaturale della 
tradizione e della rivelazione era inferiore ed oscuratissimo; 
e she all' incontro ai filosoil moderni, meditanti, e scriventi 
in mezzo alla luce della tradizione restituita e della rivela-
zione accresciula, non fu, non e, ne sara concedulo mai pie 
uno splendors uguale (perch& qual pin vuole innalzarsi in 
filosofia, o incontra it campo della teologia, ed ha nome poi 
di teologo pia che di filosofo, ovvero, per tenersene fuori, si 
svia irremediabilmente); se, dico, si consideri questa meno- 
mata condizione della filosofia in 	mezzo alla Cristianita, 
forse che quel gran filosofo storico di Bossuet, é quegli altri 
metafisici Descartes e Malebranche, sembreranno nella loro 
semplicita e ritenutezza pie vicini a verity, che non molti 
for successori francesi,'Scozzesi e tedeschi. E quindi forse, 
diciatnolo passando, questo sara it merit° della scuola its- 
.iana presente, ricoudurre la filosofia a quella modestia che 
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sola le si addice in seno al Cristianesimo; cosi sappiano i 
maestri non distrarsi da quell' alto ufficio lore, non perdersi 
in analisi non necessarie oramai, e produr queue sintesi po-
tenti, di che si mostraron essi capaci pin voile, e che sole 
asseriscono la capacita ultima di qualunque scuola. — Ad 
ogni modo, queslo fu it grande inciampo del primal° fran-
cese: che i successori di que'primi (Beset  ritenuti, facendosi 
via via pia arditi, infelicemente logizzando a modo de' pin 
infelici dialettici del medio evo, arrivarono a poco a poco 
dall' analisi del pensiero ad una stolta analisi dello spirito 
umano; ed inevitabilmente poi, ovvero, alla circoscrizione e 
materializzazione di esso, al materialismo; ovvero all' infi-
nite estendimento di esso, al farlo onnipotenle equasi Id-
dio, al razionismo o razionalismo. E quindi, effetto o causa 
non so, -od anzi Welt° e causa a vicenda, l'altro perverti-
mento dei costumi; quella corruzione mal elegante nella 
corte di Ludovico XIV, dissoluta in quelle del Reggente e 
di Ludovico,XV, e che pass?, quindi alla citta, alle provin-
cie, a lulu i cell della nazione. Allora, spoglia di verita e 
virtu, 	fu perdula Francia, e cadde in quegli eccessi 	che 
ognun sa, in quella perdizione di civilta e coltura che certo 
fu delle massime in che sia caduta mai niuna nazione cri-
stiana. — Ma queslo 6 quasi privilegio di Francia, dovuto 
alla prontezza degli ingegni suoi, o piuttosto a quella virtu 
dell' operosita ch' ella non perdette mai fra tante perdizioni: 
che gli errori, prontissimi a spargervisi, son prontissimi a 
correggervisi. E cosi, dopo un dieci anni o poco pin, la ci-
villa e la religione vi furono ravviate da Napoleone, le let-
tere cristiane da Cbateaubriand, le cristiane scieuzo da Cu-
vier; un triumvirate, per vero dire, che, a malgrado gli er- 
rori di que' grandi, rimarra immortale nelle storie, 	non 
solamente del progresso francese, ma dell' universale cri-
stiano. E cost ravviato, ii primate francese risplenffette di un 
nuovo ed ultimo lampo. Dopo aver primeggiato cella coltu-
ra, primeggio Francia coil' armi. Ma durala poco in tat for-
tuna, Monte ella poi ed ora sia rn;gli antichi limili; forte 
della mernoria dell' antiche e nuove glorie; guarita di molti 
errori, ed accresciuta in civilta, restituentesi in coltura, in 
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filosofia, in religione; non pid prima, per vero dire, a mal-
grade del vanto che le ne danno taluni per abito, ma non 
seconda se non ad una sola allra nazione, tutt' al pid. Cosi 
si salvi essa pure da tali pretensioni retrospettive a quel pri-
mate, a cui non 6 probabile risalga ella, pin che niuna na-
zione che I' ha perdutol Cosi sottentri in lei la pretensione r  
a quella parita che 6 ,destino probabile delle maggiori e pid 
virtuese nazioni crisliane l E cosi voglia Iddio, pietoso per 
essa e Pr noi 1 Perciocche, posta, come ella 6, in mezzo a 
Spagna, 	Inghilterra, Germania e Italia; le alive quatiro 
grandi nazioni della Cristianita, non 6 nazione le cui sorti 
buone o catlive si facciano sentir pid a tutti, sia ch'ella pri-
meggi, sia che soggiaccia o pareggi. 

id. Ed ova, giunti ai tempi che viviamo, noi faremo per 
la sloria generale del progresso cristiano una queslione si-
mile a quella che facemmo per la storia particolare italiana: 
quali sono, come s' hanno a nominare questi tempi? sem- 
plice continuazione dell: eta precedente? 	eta di 	progresso 
simile, o poco diverse? ovvero eta diversa, 	novella, eta 
di transizione, Era umanitaria, come la chiamano alcuni, or 
vantandola, or esecrandola? — Ma confesserollo: io non ho 
capite mai queste due denominazioni, le quali mi paiono 
dettate della solita preoccupazione magnificatrice delle core 
presenti, dimenticatrice dells passate. Qui 4 dove ci potra 
forse giovaro I' aver raccolte in poco spazio e quasi coni-
prese in un' idea, le vicende di melte eta; la sola salva-
guardia dall' esagerazioni 6 la comparazione. Della quale chi 
si giovi, vedra facilmente: che tulle le eta di che abbiam di-
scorso sono state eta intermediarie tra una di minore ed una 
di maggior progresso, eta dunque di transizioni ne pia ne 
meno che la presenle; ondeche tal nome non pee dislinguere 
nessuna eta, od anzi non significa nulla, essendo inevitabil-
menle ogni eta, eta di transizione tra una che precedette ed 
una she seguira. E quanto all'altro nome d' Era umanitaria, 
se si voglia dire che questa nostra 6 eta in che diventano pill 
universali gli interessi di ogni nazione e si confondono in 
quello del genere umano, Gib 6 vero, de 6 certo, cid non 
sara 'legato da noi. Ma se si voglia dire che questo sia fatto, 
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o principio di fatto nuovo, progresso in sense diverso da'pre-
cedenti, Miro insomma che continuazione del progresso cri-
stiano di diciotto secoli; noi negheremo, per vero dire, tat 
novita. non sapremmo immaginare quote possa essere, come 
venire queslo progress°, diverse; non sapremmo indovinare 
niuna significazione a quel nome di progresso umanitario di-
verso dal passato e cristiano. E vi ha pin. Noi, Canto credenti 
e speranti nel progresso presente, non sappiam tuttavia ve-
derlo maggiore che i passati, se non come 6 sempre natu-
ralmente maggiore degli anteriori ogni progresso ulleriore; 
non veggiamo che i passi facentisi ora, sieno pin grandi che' 
quell fatti parecchie altre voile. CerbS, 6 grande it progresso 
di propagazione che si fa ora in Asia e s' incomiritia in Af-
frica della Cristianith; ma sarebbe lungo a dispulare, e diffl-
cile a deferminare, se pin grande che it progresso simile fatto 
sotto it primate iberico e in quella medesima Asia, e di pin 
nelle due Americhe. Certo, sarebbe gran rivoluzione, gran 
progresso quello che sembra apparecchiarsi al commercio, 
nel mulargli le vie dai due gran capi d'Affrica e America 
ai passaggi di Suez e di Panama; ma 6 difficile a &fermi-
nare se sarebbe mutaziono e progresso maggiore che quello 
ii quale si fece lull,' all' incontro, dal Mediterraneo a quelle 
due grandi circumnavigazioni. Cerlo, 6 grande it progresso 
delle scienze, delle lettere e della pubblicita ai nostri di; ma 
resta molto disputabile se non pin grande quello che si fece 
net mezzo secolo della invenzione e propagazione della slam-
pa. E certo poi é grande it progresso della eta presente in 
tornare dalle false filosofie, e sara pin grande se le distrug-
ga, e pin grande se distrugga le eresie, e grandissirno se di-
strugga 1' erede di tulle le filosofie false e dell' eresie, ii ra-
zionalismo; ma, quando ci6 facesse, non perci6 1' eta nostra 
o niuna fulura sarebbe a comparare mai a quell' eta, mezzo 
de' tempi, nella quale furono fatte cadere d' un colpo non al-
cune, ma tulle le false e tulle he insuflicienti tilosofie del-
l' antichita; d' un colpo non alcune eresie, ma tulle le false 
religioni.— Sappiam comparare, se '.ogliam giudicare; se vo-
gliamo non esser noi giudicati fanciulli da coloro, che, quanto 
pin noi progrediamo, Canto pin saran essi progrediti. 
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17. E cosi dunque comparando e giudicando, ei ci peril 
che I' eta comprendente it tempo presente e it future) vicino 
e prevedibile sia per essere ne meno ne pia che un' eta di 
continuato progresso cristiano, eta o porzione d' eta simile a 
quella che dicemmo del primato iberico e del francese, eta 
0 porzione d' eta die si potra chiamare motto probabilmente 
del primato britannico. = Perciocche dolga ad alcuni Fran-
cesi, dolga a Spagnuoli od Italiani o Tedeschi, detronati 
da' primati, dolga ai pretendenti nuovi o a chicchessia, sono 
fatti chiari a qualunque sincere e mediocrernenle informato: 
1° Che ora, al finir dell' anno 1843, la nazione che com-
prende Inghillerra, Scozia ed Irlanda, e no[ chiamiamo non 
propriamenle ma abbreviatamente britannica, 6 prima delle 
nazioni cristiane Dell' opera delle conquiste della Cristianita, 
bella e grande essendo senza dubbio, ma non comparabile 
fin ora, la parte che vi prende Francia nell'Affrica; e non 
belle ne grande la parte the vi prende Russia, sviala dal-
l'Asia. 2° Che la nazione britannica 6 prima delle presenti, 
in quella propagazione della propria schiatta, e cosi di una 
di quelle schiatte cristiane, le quail (giudicando da tutti gli 
esempi anteriori, c da quello massimamenle dell'Arnerica) 
sembrano destinate a succedere a tulle l'altre, a popolar 
tulle 1' orbe, ad essere it terribil mezzo della Provvidenza 
alla propagazione del Cristianesimo. 3° Che la nazione bri-
tannica 6 ora prima in quella propagazione di commerci, la 
quale e mezzo a quell' altre due pie importanti. 4° Che ells 
e prima in tulle quelle operosita industrial', in tulle quelle 
applicazioni scienlifiche, in tutti insomma que' progressi ma--
teriali che sono mezzi at mezzo commerciale, e per esso aile 
due grandi propagazioni; e che percie, a malgrado di (anti 
Milli disprezzi, sono e saranno 1' occupazione, I' oggetto di 
operosita, la via di molti nobili intelletti presenti et fuluri. — 
Se (Arno din non si voglia chiamar primato, io non so quale 
possa o potra esser chiamato mai. Non quello germanico, 
che non fu gnarl se non propagazione e prepotenza della 
propria schialla fra le cristiane; non I' italiano, che fu pari 
o pie grande del britannico presente in colture, in industrie, 
in commerci, ma motto minore e quasi nullo in conquisle 
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per la Cristianila , ed in propagazione di schiatte cristiane; 
non 1' iberico, che fu grande in queste propagazioni, ma non 
in tulle le colture; non il francese, che fu all' incontro e di 
nuovo, come 1' Hellen°, grande nelle colture, ma poco po-
tente nelle propagazioni:-2, E !mono o cattivo, giusto od in-
giusto, utile o dannoso, il primate britannico? Sono question' 
diverse della questione del fatto, e poco meno che vane. No 
le facemmo per gli altri primati; o piuttosto noi ne pren-
demmo gli scioglimenti della Provvidenza e dagli etTetti 
adempiuti, ed in ciascuno di questi riconoscemmo le vie di 
Lei. Confidiamo pure in Lei per gli effetti del primal° bri-
tannico presenter e lasciamo ai Import la descrizione che ne 
potran fare essi soli.— E cosi lasciam lore le due altre que-
stioni se quest° priinato sera durevole, e se sera ultimo. 
Della durata, noi non possiamo gnarl scorgere se non che 
ells dipendera probabilmente dal saper la nazione britannica 
vincere non lanlo le difficolla esterne, come le interne, quelle 
tre grand' piaghe del pauperismo, della prepotenza aristo-
cratica , e della prepotenza inglese in Mande; che il gran 
rimedio alle Ire, ed a quest' ullima principalmente, sarebbe 
senza duhbio ii ritorno alla Cattolicita, a cui sembra tendere 
la nazione lull' intiera; e che quando fosse compiuta od avan-
zata tale opera, quando alle missioni infruttuose degli acat-
tolici succedessero le fruttuose cattoliche, allora solamente 
si potrebbe sperare quell' incrislianirsi dell'Asia, il quale solo 
sarebbe avanzamento definitive Cola della civilta cristiana, 
conferma e guarentigia forse dell' imperio britannico in quelle 
region'. Del resto, nulla d' nmano dura perpetuo quaggie; e 
gl' lnglesi pie colti, pia dolti in istorie ed in pratica the nes-
sun altro, sanno motto bend che il lore imperio asiatico, da 
cui dipende il lore primate, non durera sempre; e tel pro-
fessione si trove, se non ne'documenti governativi, certo in 
molt; degli innumerevoli libri di storie e di descrizioni in-
diane, che dimostrano la pobblica opinione. La quale pro-
fessa si, volere e dover tener quell' imperio e quel primate 
quanto pie si posse, e (rune intent() il maggior prattle  in 
tributi e eommerci; ma tende a far pie legittimi, men gra-
ves' ai popoli quesli profitti; e prevede un tempo in che ri- 
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Marra forse profillo solo la propagazione delle scbialle e del 
nome e della civilta britannica, e lien* conlo di tat prontlo 
come grande anche ai nepoti, a quel modo che Lien gloria 
ed utility britannica presente l'imperio anglo—americano, 
quantunque diviso. E questo e,•senza dubbio, alto e vera-
mente liberate a cristiano modo di considerare it presente e 
it future, 1' operosita, la' virtn, i doveri e it destine delle na-
zioni cristiane. Una nazione in cui tale opinione 6, se non 
universale, certo pubblica e frequente, non ha forse bisogno 
di altro per asserire il proprio primate; e pub ben lasciare 
a' nepoli le questioni della durata di esso, ferina essa nella 
coscienza o almeno net desiderio di ben usarlo finche dare-
it.' -- E not ci metteremo anche meno poi in quell' altre 
questioni di pib lontano scioglimento; se quatche altra na-
zione succedera ally britannica net primate cristiano; se it 
riacquistera alcuna delle nazioni che gia 1' ebbero; o s' ei 
passera ad alcun' altra dell' antico o del nuovo continente; • 
ovvero se dal vedersi men chiari, meno assoluli, men dure-
voli quanto pib si succedono i primati, si possa argomenta-
re, che essi vengono cessando e cesset•anno quasi assoluta- 
mente per l'avvenire, e che cosi sorgera pit 	o meno tardi 
una eta novella in che le nazioni cristiane non proseguano 
pia se non quella parity, che si pub fin d' ora giudicare la 
pifi utile a tutti, la pib utile forse a ciascuna, la sola giusta, 
la sola legiltima, In sola compiutamente cristiana. — Cerlo, 
a chi ha fede net progresso, a chi, partendo dal presente, ne 

, Una nuova opera b uscita alla Luce vile lndie Inglesi, la quale come 
in lingua francese sarh probabilmente letta in Italia motto pin che non le nu-
merosissime in,glcsi sot medesimo assun to : L'Inde Anglaiw. pa,• Ire. Edouard 
de Warren. Paris, 1811, 2 vol. in-S. Ed a difetto di quelle, io conforte-
rei i miei compatrioti a leggere questa ; iovorrei portar in qualunque modo 
la Toro atten7ione all' Oriente. Ma mi si conceda notare: che quanto 6 cri-
stiano, liberate, generoso in quest' opera franceso , fu gili phi o men bene 
detto da parecchi Inglesi, principalmente dai Whigs della Edinburg Re-
view; e che it progetto militare di conquista russa, it quale terrain l ope-
ra, mi pare uno de piii strani e pin incredibili frutti di quel pregiudizio 
anti-inglese risorto pur troppo e non cessato in Francis dal MO in qua. 
Del resto i leggitori vi troverebbono numerose conferme di Patti da me al-
legati: la assoluta incapacity dcAle missioni protestanti; la capacith, piccola 
ora, ma che crescerebbe se non fosse compressa , delle missioni cattoli-
che; la diminuzione forse inevitabile delle schiatte native, etc., etc. 

(Nola flak; SlC01{,la edizione•) 
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scorge immanchevole uno ulleriore net corso de'secoli, niuna 
speranza pub parer troppa. Ma noi lasciamo queste e 1' altre 
simili, le quali appartengono a quel futuro lontano che con-
tinuiamo a chiamare imprevedibile; e ci contenteremo di 
dar uno ultimo sguardo a,quel progresso presenle, che con-
giunge le men discoste speranze dell'universa Cristianita con 
quelle particolari della patria nostra. 

CAPO DECIMOTERZO. 

IL PROGRESSO CRISTIANO PRESENTE , ED ACCBESCIMBNTO CUB NE VIBES 
A TETTE LE SPERANZE ITALIANS. 

t 
I. 'MU i progressi della Cristianita accreseono la spent= Rapine.— 2 e 3. Progresso di 

dilatazione. — 4 o 5. Progresso di anima. — 6 a 7. Progresso di cieilll. — 8 e 9. Pro-
gresso di collars. —10 a II. Progresso di virus. — 12. CONcuoMONE: la quoin a la 
goanlilS dello speranze. 

Lo qua ho de ear, no puede foster. — Cost la an 
fatalism partienber S I*6spegne , on fitslisme 
religirus qui Npogne nun Ideketes Epicurieones, 
comma go: adriles verlus du Stoiasme. 

DURIEU, Revue des Demr-Mond.,, 
15 join 11114, p. 972. 

1. Noi not celammo gia, ma gli opponenti eel fan ripe- - 
tere deliheratamente qui: Se.  le Speranze che noi venimmo 
esponendo della patria noslra fossero isolate, se noi operas-
slaw un progresso di virtu e d' opininne net popolo nostro , 
un progresso d' unione tra popolo e principi, un progresso di 
territorio ad uno o parecchi principati, un progresso d' indi-
pendenza a tutla 1' Italia, senza sperarne altri simili o mag-
giori dell' universa Cristianita; tulle quelle Speranza nostre 
ci parrebbero mat sode a noi stessi ; noi ci sottoporremmo 
satisfatti al giudicio di coloro che le dissero pin virluose for-
se, ma non meno vane che le rigettate da noi, sogni nuovi 
posti invece di sogni vecchi. Ma qui sta, diciamo noi, la dlr.-
ferenza ; qui, se si voglia, la sola, ma qui, il pretendiamo , 
la total differenza ; che le speranze da noi rigeltate sono ap-
punto contrarie, che le presentate da noi sono concordi, col 
progresso universale 	della Cristianita. — E quindi 6 che, 
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svolta oramai la serie di questo per li diciannove secoli suoi, 
not ci fermiamo a cercare posatamente, partitamente, gnat 
sia esso a' nostri di; e quail poi le prove, gli accrescimenti 
che ne vengono alle speranze italiane. Se, oltrepassando qui 
it nostro primo disegno , not cadrem forse in alcune ripeti-
zioni , noi ne rigettiam 11 colpa sui disperanti.—I quali, non 
abbiam fiducia, per vero dire, di persuader tutti ; non quelli 
certamente che invecchiati in for disperanze ed adattatavi 
da gran tempo for vita, non vorranno disturbarne i resti per 
le nostre o per niune ragioni. Ma molti sono pure che non 
hanno ancora adattata for vita; molti giovani che cercano 
adattarla alle speranze della patria, che cercano quindi can-
didamente, spregiudicatamente quali sieno pia probabili, cer-
can vivere, cercan morire per l'adempimento, od anche per 
I' avanzamento di queste. Ed a tali giovani, alla vera e sin-
cere giovane Italia de' nostri di, noi rivolgiamo, non senza 
fiducia, it nostro discorso. — Ad ogni modo, not prendiamo 
a dimostrare qui: i° che la Cristianita presente 4 in progresso 
di clilatazione, 2° che 6 in progresso di unione, 3° in pro-
gresso di civilta, 4° in progresso di coltura, 5° in progresso 
di virta ; e che ciascuno di questi progressi aceresce le spe-
ranze italiane, ne fa, non che probabili, ma in un modo o in 
un altro, una voila o I' altra, e per quanto possa qualunque 
cosy umana , certi gli adempimenti. 

2. Io dico che la Cristianita presente 6 ora evidente-
mente in PROGRESSO DI DILATAZIONE. —Tuft 1' Europa senza 
eccezioni, tutta l'America con cosi poche che gia non con-
tano e tiniscono, sono cristiane; ed in esse, e qua e la nel 
resto dell' orhe, cristiani sono da dugento milioni d' uomi-
ni, tra it quarto e it quinto del genere umano. Ed ora (ei 
fu gii osservato da altri) non ista all' incontro niun' altra 
society religiose comprendente on numero cosi grande d' no-
mini; non la Bramanica , che comprende solamente una 
parte degl' Indiani; non la Buddica, che comprende l'altra 
parte degli Indiani, ed una di Cinesi ; non l'antico Teismo, 
che dura nett' altra parte'di questi. Ma noi aggiugniamo poi, 
che, fatta in tal modo la comparazione della forme cristiane 
toile non cristiane, ella 6 molto incerta e poco significance. 

45 
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Ogni calcolo di forze umane non pub esser giusto, se vi si 
tenga conto solamente del numero delle anime, se non si 
tenga pure dell' impulso che le muove; le forze umane, come 
le materiali, constano di due elementi, la massa e la veloci-
ta. Ed introdotto quest' elemento della velocita , dell' impul-
se , la comparazione delle forze cristiane con ciascuna delle 
acristiane non rimarrebbe dubbio, per vero dire. Ma noi an-
diamo pin in la; noi accettiamo e provochiamo una compa-
razione pin svantaggiosa : la comparazione della Cristianita 
con tutto it resto del mondo; la comparazione delle forze 
dei 200 milioni di cristiani, con quelle degli 800 che conce-
deremo de' non cristiani. Quest' 6 la divisione del genere 
umano che incominci6 al di che incominci6 la Cristianita ; 
at di che erano contro 1' universo mondo 70 cristiani o, poco 
piu. — E cosi instituito it paragone, diciamo che que' 70 es-
sendo diventati 200 milioni in diciotto secoli, 6 motto proba-
bile che questi diventin mille milioni in pochi secoli; dicia-
mo che la massa de' 200 milioni moltiplicala per 1' impulso 
presenle cristiano 6 una forza che ci par molto grande, ma 
che noi lascerem supporre mediocre, o piccolo, o piccolissi-
ma ; perciocche ad ogni modo ella sari sempre maggiore che 
non la forza la quale, constando della massa degli 800 mi-
lioni acristiani, moltiplicata per la velocita zero dell'impulso 
loro presente, risulla quindi zero ad ogni modo. — E che poi 
sieno zero al did' oggi tutti gl'impulsi religiosi non cristiani, 
io non credo che ne possa dubitare nessuno, ii quale v' at-
tenda pur un momento. Lasciamo le religioni anticamente 
cadute , guardiamo sole le superstiti. Io crederei che il Tei-
smo Cinese sia antic° quanto it mondo postdiluviano ; che 
fosse simile, fosse parte del Teismo primitivo, prima buono, 
in breve sviato; e si propagasse quindi colle genii primitive, 
e durasse presso le cinesi forse meno sviato, forse quasi solo, 
lunghi secoli certamente, intorno a 2,500 anni. Ma, ad ogni 
modo, il suo trionfo, it suo imperio esclusivo cessava gia in-
torno al secolo VI prima di nostra era ; e d' allora in poi 
fu combattuto, fu ristretto, fu alte►©lo dal Tao-teismo , dal 
Buddismo antic° , dal Shamanismo successive; ondeche 6 
ridotto oramai a non molti in quell' imperio, e quell' imperio 
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6 it pie misto di religioni, od anzi , al dir di tutti, it pill 
privo di religione che sia al mondo ; ondeche insomma, l'im-
pulso, la forza di quel Teismo si vede cessala da ventiquattro 
secoli oramai. —Ed io crederei che it Bramanismo primitivo 
sia pariinente antico, parimente originario dal Teismo; ma 
svialosene pie prontampnte, ei si costitui ad ogni modo goal 
6 nei Vedi duemila anni incirca prima di Gese Cristo. E tiori, 
ebbe un primo periodo di propagazione, un primo imp's() 
lino intorno al medesimo secolo VI avanti Gesit Cristo. Ma 
allora ebbe ad emulo it Baddismo, e ne fu vinto in parte lino 
ai primi secoli dope Gull Cristo; e it rivinse poi, ed ebbe 
cosi on secondo periodo di vittoria , an secondo impulso in-
dubitabilmente. Ma questo dun!' motto meno alto it primo; e 
intorno all' anno 1000 it Bramanismo fu assalito e vinto dal 
Maomettismo, e dare schiavo di esso dapprima, schiavo po-
scia ed ora della Cristianita ; ondeche, insomma, sono °Ito 
secoli ch' egli 6 schiavo , otto secoli che 6 cessato ogni im-
pulso suo. — Ed io crederei che anche it Buddismo primiti-
vo fosse quasi contemporaneo alle prime genti postdiluviane. 
Ma checchessia di tat opinione , certo 6 che it Buddismo , 
vincitor del Bramanismo, non risale nemmen esso oltre al 
secolo VI avanti Gese Cristo ; che it Buddismo Lamaico 6 
posteriore di parecchi secoli a questa nostra era; die l' im-
pulso e la propagazione di lui cessarono all' incirca alla me-
desima epoca ed alto stesso modo che I' impulso bramanico, 
per le vittorie orientali del Maomettismo; doe da'medesimi 
otto secoli. — E 1' impulso, la propagazione di questo poi , 
dur6 (non disputiamo ne distinguiamo qui, a concediamo 
quanto si possa pretendere), dub presso a mine anni, M- 
I' Egira fino all' assedio di Vienna. Ma da due secoli in qua, 
non solamente ogni impulso suo 6 cessato, non solamente 6 
chiara a tutti la sua decadenza, ma la sua caduta a precipi-
zio ; perde la signoria dell' Indie, perde molle provincie asia-
tiche ed europee conquistategli della Russia, fu cacciato in-
tieramente di Valachia, Moldavia e Servia, perde Grecia ed 
Algeri ; ondeche la cessazione del suo impulso, quantunque 
motto meno entice, 6 pin evidente a ciascuno, the non quelle 
stesse del Teismo Cinese , o del Bramanismo e del Buddi- 
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smo. —Ed ora supponiamo ( ci6 che tullavia 6 assurdo) che 
si congiungessero tutu questi acristiani, e di pi* tutti gli altri 
del mondo, contra i cristiani, gli 800 milioni d'uomini senza 
impulso contra i 200 milioni pity o mono impulsi; la vittoria, 
it risultato ultimo non resterebbe dubbio; non 6 possibile che 
questi non finiscano per vincere, conquistare ed asservire o 
spegner quelli, in un modo o in un altro , quandochessia.— 
Ma questo impulso cristiano poi non 6 vero che sia piccolo; 
6 grandissimo, 6 patente da tulle le parti, su tutu i limiti 
della Cristianita. Tre secoli fa ella incomincio a spandersi in 
Occidente ; ed ora 6 tinito quell' impulso per una buona ra-
gione, perche 6 finito it terreno da Conquistare , sono con-
quistate o spente tulle quelle schiatte d' uomini. Ora 6 la vi-
cenda dell'Oriente e del Mezzodi ; e ad Oriente 6 t onquistato 
da un secolo un imperio intiero, it vero imperio di mezzo 
dell' Asia, tulle le Indie : ed indi raggiando, la Cristianita , 
condotta dali' Inghilterra , domina 'la o meno gia su tulle 
I' Asia meridionale : mentre Russia regna su tutta la setten- 
trionale; 	o s' incontrano le due preponderanze nell' Asia 
centrale, ondeche non 6 libera della preponderanza cristiani 
niuna terra asiatica, se non la Cina e it Giappone , o forse 
gia questo solo. E l'Affrica 6 da gran tempo cinta da una 
corona d' isole e di porti continentali cristiani ; ed 6 ora in-
taccata gravemente nell' Algeria, ed 6 ultimamente assalita 
a Marocco ; e la lontana Oceania 6 invasa nello sue isole 
maggiori e minori tutta quanta oramai. E egli probabile, non 
dico che dia indietro, ma che si fermi tal impulse, tal pro-
grease di dilatazione, it quale dura vittorioso cosi da (re se-
coli, crebbe e cresce lino a ieri ed oggi ? 0 non anzi, che 
cresciuto s' acceleri ; e che fra altrettanti o meno secoli di-
ventin cristiani o almen soggetti a' cristiani que' rimasugli di 
terre e di schiatte non cristiane? No, no; non 6 profetare , 
non 6 se non umano od anzi volgarissimo prevedere questo, 
che fra pochi secoli non rimarranno sul globe se non isce-
mate e sparse, e suddite nostre, o nascondenlisi ne' deserti 
le genii acristiane ; a quel modo che poco dopo' i tre priori 
secoli rimanevano sparsi e nascosti ne' pagi pill oscuri que' po-
chi idolatri dell' Imperio romano, che ne preser nome di pa- 
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gani. — Al secolo scorso, nel calor della smania anticristiana 
si accusava it Cristianesimo di essere propagandista; ed al-
cuni cristiani erano cosi semplici da volerlo scusare di tale 
impulazione. Ma questa era pur giusla ; e fu sempre ed 6 ora 
pia che mai provala dal (alto. Propagandista si mostra it 
Cristianesimo da tutte parti ; propagandista fu lungo tutti i 
secoli suoi ; propagandista fin dal nascere suo, per istituzio-
ne, per la natura sua soprannaturale. II Cristianesimo non 6 
altro che propagazione ; e verita, epperci6 si propaga. E se 
noi scrivessimo qui di teologia o filosofla, noi invertiremmo 
1' a rgomento , e diremmo : si propaga solo e dappertutto , ei 
debb' essere dunque verita. Ma noi scriviamo di scoria e po-
litica; e notiamo solamente ii fatto : si propaga in tutto 
l' orbe. 

3. Ed ora scendiamo da queste evidenti certezze gene-
rali alle speranze italiane. — Noi dimorammo gia non poco 
tratto a dimostrare la probability che cads I' Imperio otto-
mano, sedia principale del Maomettismo ; e che , cadendo , 
lasci luogo alle nazioni cristiane. Ma ora, considerate net 
suo impulso presente, in quello dei tre ullimi, o, per dir me-
glio, dei diciotto secoli suoi la Cristianita ; la questione turca 
s' impicciolisce a tal segno, da non parer pia degna forse nem-
meno dello studio che vi ponemrno ; da parere non pia che 
parte della certezza della propagazione universale cristiana. 
Quell' Imperio 6 ad uno dei timid dell' Europa , della madre 
pada della Cristianita, della sedia ov' ella 6 compressa, ri-
stretta, confinata contra tutti i bisogni presenti suoi, contro 
a tutti i suoi destini futuri ; 6 al limite orientale, verso a 
dove si volge l' impulso presente di lei ; 6 sulla via, primo 
sulla via ond' ella ha a passare ; ed 6 non solamente Imperio 
stazionario, ma cadente, ma gia scemato , ma gia incomin-
dial.° a spartirsi tra la Cristianita. Se dunque non mutino 
tulle le proprieta, tutti gli andamenli di lei, se non cessi a 
un tratto tutto I' impulso cristiano, contro tutti i fatti prece-
denti, senza ragione presente, senza annunzi, senza cenni, 
senza probability ne possibility avvenire; se non si volgano 
a rovescio i secoli e it genere nmano, quell' Imperio 6 demi-
nato a link di cadere, a lasciarci luogo, a darci spazio.—Se 
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fosse possibile che la Cristianita non passasse per quella via, 
ella passerebbe per qualunque altra ; e la propagazione sa-
rebbe la medesima; e medesimi sarebbero all' incirca i ri-
sultati per la Cristianita in generale, per 1' Italia in partico-
lare. Supponiamo che la Cristianita non passi per la sua 
via naturale, da Occidente ad Oriente, che incominci dal 
Mezzodi, dal]' Oriente, dal Settentiione; supponiamo ( im-
probabilissimo) che 1' Imperio turco duri come gia 1' Impe-
rio greco a Costantinopoli, intanto cho Inghilterra e Rus-
sia lo spoglierebbero delle sue provincie asiatiche. Ma un 
di o l' altro ei sarebbe spogliato 	pure 	delle sue provin- 
tie europee, pur di Cosiantinopoli. E aflora , risorgerebbero 
le medesime eventualita, le medesime occasioni , i mede-
simi tre casi di sparlimento the ponemmo. Ridico che non 
6 possible che avvenga lal ritardo; ma poniamolo, non 6 
the ritardo ; e sempre si verrebbe a' tre casi gia considerati. 
Di qua non s' esce ; qualche nazione cristiana passera o sor-
gera , un di o I' altro, nelle provincie europee dell' Imperio 
Turco ; ed , o vi passera 1' Austria, o vi passera la Russia , 
che sono le due sole potenze limitrofe; o sorgeranno Stall 
nuovi delle popolazioni cristiane che vi si trovano or rare e 
serve. Ma nel 1° caso (il pia convenience, dicemmo e con-
fermiamo, a tulle la Cristianita) l'Austria s' accrescera a se-
gno, da non poter ne essa conservare, nn esser sofferta di 
conservare le sue provincie occidentali straniere; e queste 
non possono se non ridiventar ilaliane, compiere finahnente 
la nostra indipendenza, in qualunque modo. Nel 2° caso, se 
la Russia fosse quella che sottentrasse all'Imperio turco, ci6 
sarebbe segno, sarebbe effetto d' una decadenza, d' un ozio, 
d'un avvilimento, d' una nullita dell' Austria molto peggiori 
che non le presenti stesse ; e di?) sarebbe occasione, cio Spe-
ranza, grandissima oltre ogni altra, all' Italia. Quetta villa, 
quella nullita eslerne sarebbero pur interne ; sarebbero scio-
glimento di quell' imperio ; sarebbero sorgimento d'indipen-
denza nuova e compiuta agli Ungaresi, ai Boemi, a tutti gli 
Slavi. E non sarebbero all' Italia? Non 0 probable. L' indi-
pendenza 0 desiderata dalle popolazioni austro-lombarde, 
pju cho non dal' austro-ungaresi, od austro-slave; e queste 
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non hanno principi connazionali vicini, da aiutar quell' in-
dipendenza, da approfittarne. Certo si: lo scioglimento del-
l' Imperio austriaco sarebbe 1' occasione la pin propizia per 
1' Italia; e se i nostri desiderii fossero italiani gretti, 	non 
italo-europei od anzi italo-cristiani, noi non desidereremmo 
mai aura occasione. E finalmente ii 3° caso, che sorgessero 
Stall cristiani dalle provi'ncie turche, non pub succedere forse, 
se non col medesimo od un poco minore avvilimento del-
l' Austria, e di pin, con uno simile della Russia; e ad ogni 
modo, dell' instabilita, dalla debolezza, dalle dispute interne 
ed esterne di questi Stati nuovi sorgerebbero tali e tanti tur-
bamenti in tutta la Cristianita, che sarebbero non pin un'oc-
casione, ma una lunge serie di occasioni favorevoli alla in-
dipendenza d' Italia. —Ma si vuol egli fare un 4° caso? uno 
composto de' tre primi ? it caso che qualche cosa sia press 
dall' Austria, qualche cosa da Russia , qualche cosa da Stati 
nuovi indipendenti? Sia pure: in• tal caso le nostre occasioni 
sarebbero pur composte delle tre occasioni, le nostre spe-
ranze delle tre speranze particolari; noi avremmo occasioni 
e speranze dall'inorientarsi d' Austria, e dall'avvilimento di 
essa, e da' turbamenti che nascerebbero. — Ovvero encore, 
vuol egli farsi un 5° case? che tutlo cib avvenga a poco a 
poco, pacificamente, diplomaticamente? Sia pure anche do; 
ma sorgerebbero almeno occasioni diplomatiche, speranze 
quindi da' nostri principi che possono e debbono enirare in 
tali diploniazie, speranze da' nostri popoli che vi possono in-
corare, spingere i nostri principi. — Perciocche, gib s' in-
tende, che tutto cib non succederebbe se mancassimo noi 
stessi a not, all' Europa, alla Cristianita. Gib s' intende, che 
non 6 speranza a chi non prenda le occasioni, a chi non 
s' aiuti quando Dio I' aiula. Non 6 che un caso contro a noi : 
it caso che poi rimaniamo oziosi nell' occasione. Ma questo 
stesso, grazie a Dio, non 6 probabile. Noi non siamo in un 
seicento. Noi valiamo pin che al principio del secolo XVIII. 
E allora bastb l' occasione della successione di Spagna per 
rialzar I' Italia. Ben 	alrra successione ci si apparecchia ; e 
noi siamo di gran lunga meglio apparecchiati a valercene. 
No, non 6 sogno questo; sogno 6 quello de' disperanti ; ed 
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alla moltiplicazione di essi si riduce it sol6 caso che abbiamo 
contra noi. Deh non date for recta, o miei compatrioti. 

4. Ma andiamo innanzi; 	passiamo ad altri progressi 
della Cristianita, ad altri accrescimenti di speranze nostre. 
—La Cristianita 6 in PROGRESSO ID' mom. Comparisi quella 
che 6 ora, con quella che era, o Ire secoli fa, al principio 
della Riforma, ovvero due, al costittiirii di essa, ovvero uno, 
al suo lasciar luogo alla filosofm del secolo XVIII, ovvero al 
principio del secolo presente, ovvero dieci anni fa, come si 
voglia, come paia pia svanlaggioso al tempo presente. Non 
importa ; riman favorevole qualunque di questi paragoni. — 
E non 6 bisogno di spiegare che q,uand' uno, quantunque 
piccolo, di noi cattolici parla di riunione, ei non intense al-
tro se non it riaccostamento degli altri a noi; noi non am-
mettiamo se non una verita in teoria, una Chiesa in istoria 
ed in pratica. Ma questa Chiesa nostra 6 quella appunto che 
veggiamo, ora pia che mai, in progresso di dilatazione , a 
detrimento continuo di tulle 1' allre parti della Cristianita. 
Facciamo anche qui arditamente la divisione de' due campi; 
mettiamoci anche qui, noi da una parte, e tutti gli altri dal-
l' altra. Sara paragone pieno di letizia e speranza , qui pia 
che mai; qui abbiam per noi i due coeflicienti della forza , 
la massa e I' impulso. De' dugento milioni di Cristiani, cento 
all' incirca son cattolici ; 	lath gli altri, divisi in parti innu- 
merevoli, arrivano appena 	insieme 	all' altra meta; ogni 
parte 6 ana frazione piccola ; 6 peggio; 6 una quantity inde-
terminata, variabile di di in di. — Ma prendiamoli pur lul-
l' insieme ; tutta intiera la Riforma, come se facesse corpo ; 
ella non ha pia impulso, noi 1' abbiam conservato e rinno- 
vato. Da r trecent' anni e pia ch' ella sorse, ella 	progredl 
poco pia di cinquanta, t ma poniamo cento; a rimase stazio- 

1  lo trovo a questo mio calcolo storico una cost notevole conferma in 
uno scrittore protestante, che non so trattenermi dal notarla. In fifty years 
from the day in which Luther publicly renounced communion with the Church 
of Rome, and burned the bull of Leo be fore the gates of Wittenberg, Protestant-
ism attained its highest ascendancy— an ascendancy, which it soon lost, and 
which it never regained. —.Macaulay's Essays, Paris, Baudry, 1844, pag.405.— 
E vedi poi pag. 415 e 250, la conferma dells molte speranze cattolicho , 
dells guile protestanti. 
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narla, pogniam cento altri; certo poi, da cento in qua, quel 
suo dividersi, 	ridividersi, 	disordinarsi, 	discostituirsi, smi- 
nuzzarsi, prova che non ha pie impulso, che non 4 pia 
essa, non 6 pie Riforma ; no quasi eresia, no quasi Cristia-
nesimo; che ella 6 regredita a quel dubbio del Cristianesi-
mo, a quel razionalismo3  it quale sotto vane forme e vari 
nomi, ma sotto quello sopra tutti di Arianismo fu antichis-
simo si, ma quasi spento per un intervallo di mile anni. 
Giunla a tat condizione la Riforma , 6 egli sperabile per lei, 
temibile per noi, ch'ella ricalchi le vie sue, che si riordini 
e ricostituisca per progredire di nuovo? Che faccia cio che 
non ha fatto essa mai, ci6 che non fecero le eresie primiti-
ve? 0 non anzi, che succeda a lei di?) che a quelle? che si 
spenga, si perda a poco a poco, insensibilmente, da se? E 
tante pie, che ella non pretend° pie a propagarsi nella Cri-
slianita ; che ella ci ha lasciato it vizio stesso, o virte del 
propagandism°, che ella si vanla di non averlo, che ella l'ha 
cancellato da' suoi dogmi. — E noi, all' incontro, l'abbiam 
serbato ; e siam tornati a pin arditezza net professarlo. Non 
parlo dell' uno e dell' altro caso speciale ; non entro in di-
spute n6 particolari di leologia. Ma sono campo della storia 
oramai quella liberazione dall'antica servile religiosa di sette 
Inilioni d' Irlandesi ed uno d' Inglesi, che vedemmo inaugu-
rarsi or son poc' anni, e vedremo compiersi probabilmente 
fra pochi altri; e it riaccostarsi della scuola teologica puseista, 
e di altre inglesi o germaniche; e it progresso di quegli sloth 
storici germanici e francesi, che non possono non ricondurre 
alla sola Chiesa ehe sia storica, alla sole che non presenti 
I' intervallo dei mill' anni. La storia universale bene studiata 
non pub non fare ciascuno cristiano ; bastando it paragon° 
di tutte I' altre religioni antiche o nuove a dare tin infinito 
vantaggio al Cristianesimo. Ma la storia moderna non pub 
non fare ciascuno cattolico ; dando un vantaggio simile alla 
Chiesa cattolica su tulle le altre.' E sono campo della storia, 
sono progressi cattolici tutti que' progressi della filosofia che 

03 
, Mi par notevole questo fatto: non vi fu terse fra' protestanti niun 

grand° storlco zelante protestante ; all' incontro, parecchi storici prote-
stant' si fecero cattolici: W. Schlegel, Stolberg, ed ultimamente Hurter, ec. 
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Ia conducono a riconoscere la propria insufficienza net ca-
pire, e pia net diffondere e pia net ridurre in pratica uni-
versale le grandi verita che ella contempla ; ed a riconoscere 
quindi la necessiti, e quindi la realita della rivelazione, c 
quindi della conservazione e continuazione di essa in una 
Chiesa , Ia Cattolicita, it Cattolicismo. Qui pure, le generality 
della filosofia conducono al Cristianesimo, le particolarila al 
Cattolicismo.— Certo rimase, e forse rimarra, it gran residuo 
della Riforma, anzi di tulle le eresie, ii gran residuo della 
filosofia del secolo XVIII, anzi di tulle le grette e incom-
pinto Moselle antiche o moderne , la filosofia escludente la 
contemplazione del soprannaturale,.la filosofia razionalista ; 
certo, quesla 6 e forse sara gran tempo e forse sempre l'av-
versaria vera del Cattolicismo; certo, ella 6 da combattersi 
motto pia che non quel materialismo e quel panteismo du-
ranti in pochi, rinnegati da questi slessi. Ma it razionalismo 
stesso pub combaltersi oramai da' nostri, come da vittoriosi, 
con alacrity, senza timore; it razionalismo non 6 per nalura 
sua se non filosofia, non fu ne pub essere religione mai, non 
credenza popolare ne motto sparsa, non culto, 	non fede, 
non amore, non fiducia compiuta net Creatore , che sono 
purd quality intime della natura umana; non 6 nemmeno 
satisfazione compiuta alla ragione; non pub essere opinione 
ne dei pochi sommi, ne dei molli piccoli; non 6 ne sara mai 
se non errore di pochissimi intermedii. Ne' quali duri pi6 o 
meno tempo, egli 6 ad ogni modo ultimo stadio di tutlo cid 
che si scosta dalla Cattolicita ; comprendera in breve quanto 
non 6 cattolico nella Cristianita; ondeche, riducendosi a que-
sti necessariarnente pochi it campo opposto, si accrescera ii 
nosiro di altrettanto. — Del resto, io non profeto, non par-
lo di una riunione pronunciala, d' un ritorno dichiarato de' 
dissidenti; lascio nelle incertezze del futuro imprevedibile 
la forma, la quantity, la compiutezza delle conversioni. Ma 
questo veggo ed affermo con tutu ( con gli stessi dissidenti 
sinceri e colti), che la dissidenza o Riforma 6 in disordine e 
in regresso ; che 6 in 	regress° crgni filosofia acristiana, in 
progresso ogni cristiana ; che la Cattolicita 0 in progresso; 
ch' 6 quindi in progresso d'unione la Cristianita lull' intiera. 
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Un fatto solo 6 all' incontro; una disunione sob 6 crescente; 
quella della Russia, o per dir meglio del governo, o force 
solamente dell'autocrata russo. Ponga, chi vuole, (al regresso 
al paragone di tutti i progressi. Io non so se non compian-
gerlo, ma cooled() per piccolo, e probabilmente di poca 
durata. 

5. Ed anche qui da cfuesto progresso d'unione cristiana 
sorgono begli accrescimenti di speranze italiane. Unendosi la 
Cristianita nella Cattolicita, ella non pub unirsi se non intorno 
al centro di questa; ed essendo tal centro, d' istituzione sua, 
italiano, non pub se non accrescerne l'interesse universale 
per quell'indipendenza d'Italia che 6 cosi necessaria all' in-
dipendenza del centro, del capo della Cattolicita; e tale in-
teresse universale accresciuto non pub se non accrescere gli 
amici, far pia sinceri, pie efficaci gli aiuti, scemare, scorag-
glare gli avversari e le resistenze a quella indipendenza. —E 
vegniam pure ai particolari. Tre grandi potenze sono nella 
Cattolicita, Francia, Spagna, Austria. Francia 6 la massima; 
Francia fu la istitutrice del dominio temporale dei papi sotto 
i Carolingi ; Francia fu pia o meno it sostegno loro contro 
agli imperatori germanici fino a Filippo it Bello; e Francia 
fu poi for rivale, per vero dire, od anzi for tiranna per un se-
collo e pia, grazie alle emulazioni per it dominio d'Italia; ma 
Francia fu di nuovo for proteltrice, phi o men buona, ma sola, 
contro alla preponderanza di Carlo V e dello due case d'Au-
stria spagnuola e tedesca lungo ii seicento ; Francia la di-
struggitrice di tal prepotenza, e cosi la restauratrice d'indi-
pendenza della Santa Sede nel secolo XVIII; e Francia fu po-
scia e colts sue opinioni e coll'armi la principal nemica di 
quella Sedia, per vero dire; ma quell'opinione e quell' armi le 
son tutraltro che nemiche oramai; e senza voler ne lodar 
ne scusare 1' ultima mossa di quell' armi in Italia, di che tan to 
ai scandalezzano alcuni , elle paiono a me, e credo pun ad al-
tri devoti della Santa Sede, essere state motto meno antipa- 
Pali che antiaustriache, e men dannose at papa che a tutti i 
Oemici di lui. Ad ogni mods; Francia, non pia ostile al papa, 
6  ridiventata di natura sea la potenza maggiore, epperci6, 
Politicamente, la potenza duce della Cattolicita; serba in que- 
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stall primalo suo. Del quale poi, fungi dal far-  disprezzo 0 
scherno come al secolo scorso, ella si rife gloria e potenza; 
e l'esercita motto volentieri e apertamente, dentro e fuori 
d' Europa; e l'esercita ogni di pie, quanto pia ella s'assoda; 
tantoche un suo ministro protestante, perche 6 uom sodo a 
progressive, 6 quello fra tutti it quale lo esercila pia apeirta-
mente. — E Francia sera in do aiutala ogni di pia da Spa-
gna, pur riassodata, pur riaccostala alla Santa Sedia. Biso-
gna conoscere quella nazione cosi intimamente cattolica, per 
capire come le alleanze inglesi, che vi dovrebbero essere fa-
vorite da tante gratitudini e da tanti interessi, vi sieno pur 
sempre brevi e mat ferme, per la seta dissidenza od anzi av-
versione religiose; e come, all'incontro, vi si torni sempre 
all'alleanza francese, che ha pur contro a se tanti interessi e 
tante memorie, per die solo che non ha quel vizio iritrinse-
co, e che 6 rifugio dall'antipatica alleanza inglese. E ad ogni 
modo ogni progresso spagnuolo 6 progresso cattolico, progress° 
papalino, progresso da divenlar utile un di o l'altro all' Ita-
lia.'— Ma Austria fu ed 6 buona cattolica, eppur non fu 
guari papalina mai, e men the mai da Giuseppe H in qua. 
Molti lo dicono; e parecchi ne la lodano, e si trove un Ha- 
liano it quale ci confort6 ad imitare l'Austria in cia, anzi ad 
accostarci all' Austria per chi; it quale ci voile far credere 
che l'essere essa antipapalina riscatta tutti gl'inconvenienti, 
tutti i difettucci the potrebbe aver per not la dominazione 
di essa. Ma chi gli die recta? Lasciamo in pace i morti di-
menticati; e tanto pia uno the erre senza malizia. E passia-
mo ad osservare the l'antipapalismo austriaco va cessando 
come tutti gli alai; the it progresso dell' opinione cattolica 
riconduce anche ('Austria a maggior rispetto, a maggior in-
teresse verso la Santa Sede; the se fosser possibili a lei que-
gli anlichi disegni di dominazione universale della penisola, 
ells non li adempirebbe forse per quel rispetto; che ella riget-
tera certo tulle le stollezze, non sue, dei neo-ghibellini ; e che 
in tulle le eventuality future, ella s'accostera probabilmento 

' Vedas! Situation politigue a litteraire de l'Espagne, nails Revue des 
Deus; blondes, 15juin1844; ed un articolo di pogo anteriore, sulla poesia 
spagnuola moderns. 
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a qualunque disegno si faccia dall'altre potenze cattoliche ad 
onore e pro della Santa Sedia. E non mi si faccia dir poi cho 
Austria ci dara l'indipendenza , si ritrarra d'Italia per amore 
alta Santa Sedia; che io non dico questo, anzi dico che l'Au-
stria non si ritrarra mai per amor di nessuno se non di se 
stessa, e fara in cid come an tulti. Ma dico the se l'Austria 
vedrit 1' inleresse suo vero, che 6 di portar altrove la sua 
potenza, ella to fara in modo che non ne scapiti la potenza, 
la dignita del papa; e the intanto ne Austria, ne Francia, 
n6 Spagna, nit l' alive potenze the sono e saran cattoliche, 
non aderiranno a niun altro detriment° di esso; e dico che tat 
fatto, e la persuasione di tat fatto , debb'essere ed e una causa 
d'unione, eppercid una nuova fortuna, una speranza all'Italia. 
--E dico poi che questa, anche da se, anche indipendente-
mente d'ogni paura od influenza straniera, anche per interno 
effelto del progresso cat Witco, andera amettendo nett' avvenire 
tutte quell() opinioni e quci tentativi antipapalini che guasta-
rono da secoli e secoli, lino a ieri od oggi, la nostra impresa 
d' indipendenza. — Pochi mesi sono, io m' interrompeva in 
quest' ultime pagine per deplorare uno di tali tentativi; ma 
torso quel poco tempo, it tentativo e gilt finito. E deh nota cid, 
ti piaccia o dispiaccia, o leggitore italiano. Un venti e pitt anni 
fa una sollevazione di quelle medesime provincie fu impedita 
da una grande invasione austriaca; rimedio all'antica. Un 
disci anni fa un'altra sollevazione vi fu in parte repressa da 
una invasione austriaca minore, in parte impedita da una 
contro-invasione francese ; rimedio gia nuovo a the si po-
trebbe dir di transizione. L' anno scorso una terza solleva- 
Zione succede; e non fa pid bisogno ne di grande ne di pic-
cola invasione austriaca, ne di contro-invasione francese ; 
I' opinions nazionale assodata la riduce a nulla da se, fa che 
hastano poche armi, le armi del papa, a spegnerla del tut-
to; rimedio novissimo, e almeno nazionale. E quindi, io vo 
incontro a lotto cid che mi si- apporra qui; vo incontro alle 
zisposte the mi si faranno acid che dico e non dico; e chia- 
Mo progresso, e grandissimo progresso, siffatto assodamento 
dell' opinione italiana.— E spero the si accrescerit ancora. 
lo dissi gia, doversi lasciare ai principi italiani la decisione 
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delle mutazioni da farsi ne' loro governi ; é quindi, al papa, 
che 6 ono di questi principi. Ma aggiungo qui, che it governo 
di lui 6 it pia difficile a mutare, 6 quello ove le mutazioni 
fatte per forza trarrebbero intervenzioni o forse invasioni 
dell'universa Cattolicita ; e che 6 quindi gran fortuna, non si 
facciano cosi, e ne cessino i tentativi ; e che cessando, elle 
si faranno pin facilmente da chi solo le pub fare utilmente, 
che sara nuova fortuna. E mi si rimproveri pure di non en-
trare in particolari; io non entrerovvi qui, pia che altrove; e 
v' entrerei anche meno. CIA le costituzioni mi paion gii pue-
rili a far cosi, a priori, da lungi, suite carte e non sul terreno, 
anche per li principati secolari e volgari; ma per quel prin= 
cipato eccezionale, unico in sua specie, e duplice in sua natura, 
come 6 it papato, io riderei di me stesso se mi vi arrischiassi. 
Del resto, Ia unione crescente della Cristianita, raccogliendo 
net centro pin opinioni, pin aiuti, pin consigli di tulti i cat-
tolici, non pub se non servire al progresso del govern() tern-
porale del papa; non pub se non accrescere anche questa 
grande speranza italiana. 

6. E quindi siam condotti motto naturalmente a consi-
derare it terzo progresso della Cristianita, it PROGRESSO DI CI- 
VIL:a. I passi fatti in essa sono quelli che si sogliono ricono-
scere con minore unanimity da'contemporanei; perche non 
si posson fare senza distruggere privilegi ed ingiustizie; senza 
far passare dell' one alle altre mani, o almeno senza allargar 
parecchi diritti civili; senza che rimangano malcontenti molti 
di coloro che furono spogliati, molti a cui pare spogliazione 
l'allargamento de'loro diritti, e molti a cui non paiono acqui-
sto 1 diritti che hanno in comuno cogli antichi possessori; Ia 
numerosa caterva degli illiberali. La ricognizione de' pro-
gressi civili non si suol fare se non quando, cessata la gene-
razione degli spogliati e degli spogliatori, k sentito poi uni-
versalmente it beneficio della pin larga ripartizione; e questa 
ricognizione 6 allora suggelto del progressi avvenuti, gran 
progresso ella stessa. — Ora, io ,crederei che non siamo di-
scosti da questo; che sia incominciato it giudizio de' posteri 
suite mutazioni lathe nella civitta cristiana dal principle del 
negro secolo ; che gia non si neghi lore it nome di progres- 
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si, se non forse da coloro a cui ripugna, in odio degli auto-
ri, men l' idea, che non la parole. Ed alcuni di questi so-
gliono Eerie quella macchia o correggerla, chiamando ben in-
tesi i progressi riconosciuti da lore. A me parve migliore e 
piu determinate correzione, chimer cristiani tali progressi 
che veggiamo estendersi pia o meno su tutta la Cristianita, 
e non estendersi se non sulla Cristianita; ma se pia piaccia 
dirli ben intesi, od anche pia timidamente, miglioramenti, 
ordinamenti o che si voglia, sia pure; melte si riconoscano 
come beneficii della Provvidenza alla Cristianita de' nostri 
tempi, come arra di continuazione probabile ai tempi prossi-
mi venturi. —Ma poveri uomini di Stato, poveri uomini di 
studio, poveri cristiani vogliono essere coloro che non pro-
fessino tai gratitudine per lo sgombramento fattosi quasi dap-
pertutto degli ultimi resti di quella feudalita che In recto 
ella stessa degli antichi e gentili diritti di conquista, che non 
fu mai sistema od ordine, ma mancenza d'ogni ordine, che 
fu la pia mat costituita fra le aristocrazie; aristocrazia ne-
mica al principe ed al popolo, Stato nello Stato, felicita ed 
operosita di pochi a spese di molti, eccezione anticivile ed 
anticristiana, a non pia. E poveri uomini di Stato o di stu-
dio, poveri cristiani vogliono essere coloro che non profes-
sing gratitudine per l'allargamento e l'agguagliamento de'di-
ritti civili a tulle le condizioni de'cittadini; per la semplifi-
cazione e l'ordinamento in codici delle leggi di quasi tutti gli 
Stall; per qtiell'abolizione della schiavite, la quale fu prose-
guita della Cristianita fin della prima eta sua, ma non fu 
avanzata mai come alla nostra ; per l'abolizione di kilt! que-
gli usi che nelle successioni, mile fortune di mare, nella pu-
nizione dei delitti, separavano l'una dall'altra le nazioni cri-
stiane; e per la diminuzione di quell() gelosie commerciali 
che le separavano anche pia, ed erano quasi guerre conti-
nuate in tempi di pace; e cosi poi per tutti que' commerci 
allargati e tulle quelle comunicazioni materiali ed intellettuali 
agevolate, che fanno pia che mai quasi una repubblica, uno 
Stato degli Stall, una societa non solamente religiose, ma ci-
vile, dell' intiera Cristianitit. E poveri uomini di Stato e di 
studio vogliono esser coloro i quali non riconoscano un im- 
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menso progresso civile;in quel progresso della carita, che 6 
universale ne'paesi cristiani, ma sopra brill ne'cattolici pre-
senti; e the dicemmo gia, e (con gran rincrescimento di non 
poterci estendere in prove) confermiamo, esser massimo pos-
sibile scioglimento delle ultime, delle vere e sublimi questioni 
della pubblica economia. E finalmenle, poveri uomini di Stato 
e di studio e poveri cristiani voglion esser coloro i quali non 
riconoscano ii beneficio di quel riaccoslamento delle parti, 
the noi, nati nel secolo scorso, abbiam veduto avvenire du-
rante it torso di nostra vita. Erano nen' ultimo decennio di 
quel secolo divise le nazioni tulle delta Cristianita in due parti, 
non the diverse, assolutamente avverse; in due campi,nonche 
ostili, mortalmenle nemici; repubblicani gli uni, regii o rea-
listi gli altri, quelli chiamavan questi tiranni e viii servi, e 
come tali li trattavano; e questi chiamavano e traltavano 
quelli come scellerati, ribelli o ladroni. Ora all'incontro po-
chi, sparsi, non influenti, non istimati e cessanti, sono co-
loro the usino tuttavia que' nomi, che serbino in cuore que-
gli odii invecchiati. Pochi sono, che the si dica, gli assoluti 
repubblicani, pochi gli assoluti realisti, nel cuor d' Europa e 
della civilth cristiana. Le differenze tra le parti son diventate 
piccole al paragone; son mezze tinte rispetto ai colofi urtanti 
di cinquanta anni fa. In Ingbillerra, Francia, Spagnae parte 
di Germania dove son governi deliberativi, gia non si par-
teggia se non tra it pia o meno conservare o progredire nella 
liberta ivi definite; e net resto d'Europa non si parteggia se 
non Ira chi vuol governi pia o men consultativi, e chi deli-
berativi; ondeche insomma sono dappertutto e indubitabil-
mente riaccostate le parti. E se questo non si dica progresso 
o miglioramento di civilta, io non so pi° veramente the sia 
civilta o migLoramento. 

7. E da tallrogresso universale, 6 venuto, viene e verra 
immanchevolmente un progresso importante italiano. Ei s' ha 
on bet dire da' parteggiauti estremi di qua e di la, e lalor 
pure da alcuni intermedii, che non bisogna prender nulla 
dagli stranieri, nulla dall' opinione fuor di patria, nulla da 
oltremonti ed oltremare. Le parti, le opinioni patrie lascian 
dire, e continuano a prendere, e prender molto. Ne questa .. 
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6 novil6; ei fu cosi dal principio del mondo; ed io conforte-
rei questi gravi politici e scrittori a studiar su ci6 un po' pie 
di scoria ; a studiarla, non ne' compendiuzzi, ma ne' monu-
menti originali e contemporanei ad ogni eta 6ntica ed anti-
chissima. E vedrebbono che, a malgrado delle comunica-
zioni poco frequenti, od anzi perche queste comunicazioni 
furono fin d' allora motto pie frequenti che non si dice, le 
forme de' governi, le civilly furono pur motto piu simili, e 
furon dunque motto pie prese che non si crede, da un paese 
all' altro; che all' origine fu universale un cotal govern() mi- 
sto 	naturalmente di 	regno, 	aristocrazia e democrazia, it 
quale dur6 poi nelle genti germaniche fino a Cesare e Tad; 
to, che to descrissero ; che dopo questo fu sparso in tutta 
I' Asia quel governo che si suol chiamare de' grandi despoti 
orientali, e fu pie propriamenle di re grandi imperianti sui 
piccoli, it governo dei Re de' Re, dei Melek-malachin3, dei 
Shahin-sha, del Kakan, dei Maharadja ; che fu al medesi-
mo tempo o poco dopo universale nell' Europa meridionale, 
Grecia, Italia, e forse Iberia e Gallia, it governo delle re-
pubblichelte federative; che furono soggelte poi Asia ed Eu-
ropa insieme sotto un solo imperio; e che, caduto questo, fu 
universale it governo dei regni barharici, alla tedesca, di 
nuovo misto dei tre elementi primitivi ; ed universale poi la 
feudalita od usurpazione aristocratica ; universale poi (salve 
I' Italia) la riunione de' re e dei popoli contro a quell' aristo-
crazia ; universali quindi i regni consultativi, cadenti in as- 
soluti; 	ed universale ai 	nostri di it sollevamento estremo 
contro a questi, e finalmente it ritorno moderato a' regni 
consultativi e deliberativi. — E si crederebbe tener 1' Italia 
isolata da queste universality? Ai nostri di? Ma non 6 pos-
sibile, quando fosse bene; non sarebbe bene, quando fosse pos-
albite. I,: Italia non 6 isolata ne isolabile ; non 6, per la na-
ture sua, cotle sue frontiere, che non la dividono da due 
grandi nazioni progredienti ; colle sue marine, che la riac-
comano a tulle l' altre; e cal sera men che mai, ora che 
I' universa Cristianita si Arta net Mediterraneo. A bene o 
male? Cosi 6. Ma non e poi male certamente; posciache le 
opinioni europee si son moderate, non 6 male che not siam 
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ridotti a prendere tal moderazione. Io credo che 1' Italia sia 
ancora it paese dove rimangano pia repubblicani ; 6 bene 
grande che not prendiamo dal resto della Cristianita europea 
le opinioni antirepubblicane. L' Italia 6, 	tranne 	Russia., it 
paese dove sono meno ordinati i governi a consultativi o de-
liberativi ; 6 bene che si prenda I' uno o I' altro ordinamen-
to. L' Italia 6 it paese dove le due parli sono per anco pia 
discoste; 6 bone grande che prendiam di fuori it riaccosla-
menlo. Quando i repubblicani nostri sieno diventali non pia 
che partigiani dei governi deliberalivi, e gli assoltaisti non 
pia che partigiani del governo consultativo, 	le dissensioni 
saranno divenlate motto 	mono acerbe, la divisione mono 
larga, le parti mono oslili ; e le unioni tra principi e popoli, 
tra governanti e governali, Ira nobili e plebei, tra stab e 
stato motto pia avanzale. Prendiam pure di fuori gli esempi 
d' unioni; non possiam prender nulla di migliore in genera-
le, nulla di pia necessario in particolare all' Italia. E confor-
tiamoci pur del pensiero che non 6 possibile che not pren-
diamo. L' utopia, it sogno non 6, nommen qui, la parted-
pazione nostra futura a' progressi della civilta cristiana ; 6 
che not possiam tenercene isolati; o the it possa chicchessia. 

8. Ancora , la Cristiana& 6 in PROGRESSO DI COLTDRA. — 
E ci6 pure 6 negate da parecchi. Innocentissimi alcuni, per 
vero 	dire; 	i 	quali 	in qualche angolo della Cristianitit, da 
quello del loro studio o del loro giornale, a cui non pene-
trano i frutti della coltura universale, giudicano di questa da 
cie che Ii circonda e che solo veggono ; ondeclie, anche giu-
dicandone sinceramente, no giudicano per ignoranza insuffl-
cientemente. Lasciamo costoro nella toro innocua impoteuza; 
i loro piagnistei non possono guari far danno, 	se non ap- 
punto intorno a quegli angoli dove non abbiam agio ad andarli 
cercare. — Ma altri sono, i quail pur vedendo ed ammirando 
i progressi della coltura cristiana, si meravigliano e si dol-
gono che non sorga di mezzo ad essa niuno di quo' grandi 
ingegni i quail risplendettero gia nelle passate eta ; che la 
coltura pia sparsa, sia quasi mono. alta ; ondeche dubitano se 
abbiano o no a dirla progredita. Quest° 6 dubbio motto pia 
grave, e che pun sorgere non solo negli ingegni ben infor- 
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mali, ma forse lento pie ne' pill alti, portati dalla loro al-
tezza a non tenor conto se non do' loro pari. Ma a questi 
pure ci sembra aver gia risposto in parte, dove dicemmo : 
the la dilfusione stessa della coltura, la moltiplicazione degli 
scrittori, degli artists e degli scienziati, 	e l' agevolamento 
delle pubblicazioni, sieno quelli che lasciano men comparire 
ciascun autore, ciascuna °opera. E not anderemo pie oltre 
qui: confesseremo che i progressi precedenti di tulle le col-
lure sono quell che impediscono i presenti. Ne le lettere, ne 
le arti, ne le scienze umane non hanno campi infiniti; motto 
limitati ion° tutti, all' incontro; e quanto pie 6 stato coltivato 
ciascuno, (auto mono ne 	resla a coltivare. Nelle lettere, 
quando una lingua ha avuti due o tre grandi epici, due o tre 
grandi tragici o ibici od oratori, egli 6 motto difficile die 
sorgano altri eguali. Se imilano quo' primi, 6 for difficile non 
cader nelle stentatezze dell' imitazione ; se cercano scostar-
sene, nelle affettazioni della novita. E quindi si cerca quel 
rimedio di imitare gli stranieri ; the sembra salvare, ma non 
salve sempre dalle due difficolti, 	e v' aggiugne quella di 
adattare alla patria pensieri ed immagini the non sono intesi 
da lei. E cosi nell' arti. Ei fu motto pie facile esser buon pit-
lore o buono scultore, ma forse motto pie difficile esser grande 
dopo Raffaello o Michelangelo. E quindi 6, che anche i pie 
ardor:1i nelle speranze del progresso universale ne sogliono 
escludere le lettere e le arti ; riconoscendo che, giunte a una 
cotal altezza, elle non possono innalzarsi pin, elle ricadono 
necessariamente per risalire poi. Ma io crederei che siasi 
per arrivare alla medesima conchiusione, anche rispetto a 
quelle scienze materiali e spirituali che furono date catnpo 
di progresso inde6nito. Cello, nelle materiali, dopo i grandi 
inventori vengono gli applicatori dole invenzioni ; i quali 
appunto stanno ai primi, come gli imitatori in letteratura ai 
grandi ed originali scrittori. E quindi dopo due secolid' un 
progresso scientific° che non fu veduto mai I' uguale, dopo 
que' small inventori, Galileo, Newton, Leibnizio, Herschel, 
Lavoisier, Volta e Cuvier, venue I' eta degli 	applicatori; 
grandi e poco minori che gli inventori, i primi; ma via via 
I:ninon quelli the seguono in qucsto campo, esso pure non 
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infinito, esso pure preoccupato. Quanto poi a quelle scienze 
the hanno per oggelto o I' nano- materia e spirito, ovvero 
lo spirito solo, 	politica, 	economia, 	scoria e 	filosofia ; elle 
sono, in the i progressi anteriori impediscono forse pid gli 
ulterior'. Tulle queste scienze pid o meno spirituali parteci-
pano a un tempo alla incapacity delle scienze materiali, ed 
a quella delle lettere; perc116, procedendo talora per inven-
zione, 6 inevitabile che dopo gl' invenlori vengano gli ap• 
plicatori ; e procedendo pure per esposizione letteraria, 6 ine-
vitabile the dopo i grandi ed original scrittori vengano gli 
imitatori. Ondeche insomma, nelle 	lettere, e nelle arti, e 
nelle scienze maleriali, e nelle miste, e nelle spiritual', 'noi 
sembriamo giunti a quella eta degli imitatori ed applicatori, 
the non pat se non parere inferiore a quella degli scrillori 
sponlanei e degli inventori. — Ma conceduto od anzi profes-
sato lull° cid, ei non parmi the sia per cid a dir men pro-
grediente la nostra eta o quella the prevediamo vicina. Due 
sono i progressi della coltura ; 6 progresso in lei I' innalzar-
si, ma 6 pur progresso it dilatarsi. Non istanchiamoci di tor-
nare a cid: the le lettere non sono falte per i letterati, ne 
le arti per gli artisti, net le scienze per gli 	scienziati ; ma 
quelle e questi per it pubblico, per I' universale, per it ge-
nere umano. E it genere umano approfitta forse pia del-
l' estesa che dell' alla coltura ; o piuttosto, approfitta di tulle 
e due a vicenda ; ha bisogno che s' innalzino, ma pur che 
s' eslendano le idee; e it pift grand' uomo del 	mondo, ve- 
nuto all' eta dell' estensione, non fora se non'estenderle. per-
the i grandi sono appunto quelli the fanno cid che 6 fatti-
bile, cid the glove pia alto loro eta. II voter restringere la 
grandezza agli 	inventori, it voter far privilegio 	od aristo- 
crazia della coltura fu ed 6 pretensione di alcuni ; ma 6 la 
pia stolla 	delle pretensioni, 6 quella 	motto ben derisa col 
nome di pedanteria. I veri dolti non hanno scopo ne piacere 
di for dottrina se non l' utile universale. Corte, e un placer 
solitario nell' imparare, nello scoprire, nello scrivere stesso; 
ma non dura tat piacere, se non della speranza di comuni-
carlo allrui e di farlo diventar ulnae' ; ed io non so se si di- 
rebbe 	pi6 pazzo o pia cativo colui che chiudesse in se it 
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frutto dei propri sludi. L' incerlezza di quest' utilita 6 quells 
che pill tormenta qualunque buono e sincero studioso ; 6 
quella che gli pone in mano la penna, e gliela fa cadere a 
vicenda; come la certezza o la speranza d' aver diffusa qual-
che verita, 4 la cola degna ricompensa di lui. Non abbassia-
mo not stessi it mestiero ; non ne facciamo una speculazione 
di gloria o vanita, poco migliore che quella de' danari; e, 
non solamente consoliamoci, ma rallegriamoci che i nostri 
nomi sieno oscurati fra moth pari o maggiori. Spogliamoci 
d'ogni invidia, e confesseremo facilmente i progressi altrui, 
4 quindi it progresso universale. — E quindi confesseremo 
novelle universali speranze. Come dopo I' eta di spontaneila 
e d' invenzione 6 venuta quella di imilazione e d' applicazio-
ni, cosi dopo questa tornera una di quelle probabilmente. Ei 
Si sono gia avuli parecchi esempi parziali di siffatli ritorni. 
bue ne furono dali dill' Italia; quando, dopo I' imitators 
qualtrocento, 	sorse it cinquecenio, di nuovo inventore; e 
quando, dopo it seicenlo sorse it settecento, dico it settecento 
perdentesi nell' otlocento, I' eta di Parini, Alfieri, Lagran- 
gia, Volta, Canova e Manzoni. Ed Inghilterra pure, 	dopo 
I' eta degli imilatori francesi, ebbe l' elit di Byron e Scott. 
No 6 improbabile, quandochessiu, un simile rinnovamento 
delle lettere cristiane tulle inhere. A appena incominciata la 
liberazione di esse della vana imitazione antica ; e se, come 
quasi ogni liberazione al suo principio, questa fu licenza, gia 
si ritorna dall' esagerazioni, e ne rimarranno opportuna-
mente cristiane le lettere della Cristianita. Ancora, la comu-
nicazione reciproca delle varie letteralure nazionali , e lo 
spandersi 	di 	tulle in 	nuove 	regioni, 	e l' arricchirsi esse 
quindi di nuove immagini e nuovi falli, sembrano dover pro-
durre un accomunamento e una molliplicazione d' idee, che 
sari ricchezza e noviia delle lettere e dell' arli future. Anco-
ra, benche sia pia difficile a prevedere it futuro delle scienze 
nialeriali, non 6 improbabile nemmeno in esse, che, esau-
ste le applicazioni, moltiplicati i falti e gli sperimenti, sorga 
qualche nuovo ingegno, ridco di quella lamb& sintetica che 
4 somma delle scientifiche, a raccorre insieme i falti ed a 
creare alcuna di quelle teorie le quali sogliono disprezzarsi 
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dagli ingegni minori, ma essere scopo de' maggiori. Qui, come 
altroye, non 6 se non il volgo che died non rimaner nulla o 
poco a fare; non 6 se non il volgo, a cui la difficolla di ca-
pire lotto cib che 6 facto tolga la facolla e il desiderio di far 
piu. Qui, come altrove, i grandi ingegni si fanno scala dal 
fatlo al fattibile ; ed io odo alcuni di essi aspirare a quella 
leoria della materia imponderabile, la quale se saris' data al 
genere umano, incominciera una nuova eta scientifica pari 
a qualunque delle maggiori. Ad ogni modo, gia certo e inco-
minciato 6 it progresso di tulle quelfe scienze die not chia-
mammo spirituali miste, e spirituali pure. In tulle queste il 
pia grande de' progressi 6 la moderazione, 6 il vedere i pro-
pri limiti, il restringersi in essi; 6 il non tenter l' inarriva-
bile, 1' infinito, 1' assoluto. E queslo progresso si va facendo 
incontrastabilmente. Non ha guari si cercava I' otlimo de' go-
verni, la forma unica di liberta; or si viene da lutti i pralici 
e sapienti a riconoscere tins varielit troppo grande nelle con-
dizioni nazionali, perche non sia utile pure una varietal nelle 
forme de' governi; ed 6 messo in cima del grande e cristiano 
governare piuttosto 1' estendere la liberta, che non it tendere 
ad una quantita o qualita determinala di essa ; piuttosto il 
conservare e progredir benct insierue, che it progredir sem-
pre, o solo, o nelto. Pocanzi gli economisti davan le ricchezzc 
come scopo di loro scienza ; e chi le vedeva nella terra sola, 
chi net solo commercio, chi nell' industria, chi meglio net 
lavoro. Ma or meglio ancora, si viene a prendere per iscopo 
delle ricchezze e di ogni operosilet, it buon costume, la vir-
la. E gli storici (non dico i parolai, che proseguon l' arte, 
non la 	scienza) 	pretendevano 	a una quasi indipendenza 
delta 	scienza loro da tulle I' altre, pretendevano a trovar 
nelle azioni umane le cause e il fine di esse, isolavano il ge-
nere umano dal mondo superiore, il riponevano (quasi rin-
negando Copernico e Galileo) al centro dell'universo, od anzi 
(rinnegando Cristo e la Provvidenza) facevano dell' uomo un 
essere indipendenle, una non—crealura, quasi un Dio; e chi 
ne faceva poi un Dio stotto, andhle a caso, senza ragione; 
e chi, peggio, un Dio sempre ragionante nelle azioni sue. 
Ora poi, gia si ritorna a riammettere una Provvidenza, una 
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Cristianith, una direzione superiore alla terrena ; or la Sto-
ria si va rifacendo sorella dell; altre scienze spirituali, della 
tilosofia cristiana. E questa, finalmente, 6 risorta a quella sua 
moderazione nativa, cite sta appunto net 	riconoscere, nel 
monde un ordine di WO soprannaturali, nello spirito un or-
dine d' idee inarrivabili alla ragione pura, arrivabili alla ra-
gione illurninala delle coiunicazioni con Dio, della rivela-
zione. Questo progresso sommo della tilosofia 6 tulle contra-
rio a quello annunciate da lei pocanzi, a quel progresso che 
doveva consistere nel per se in luogo della rivelazione, nel- 
l'elirninar i fatti, le idee soprannaturali. 	E it fallimento di 
queste speranze 6 quello appunto che conduce, e, come par 
che Dio voglia, condurra ogni di pia alla restaurazione della 
yen filosofia. Gin una voila, all' ullima delle eta antiche, la 
filosofia pura d' ogni soprannaturalita dimostra la propria in-
sufficienza, in Grecia e Roma, nell' India, nella Cina ; e la 
dimostra Canto pia, che erano pur grandi i filosofi greco-
romani, indiani o cinesi. Ora un' altra voila, quella medesima 
Pura e razional filosofia prova e dimostra la propria insuffi-
cienza ; e la dimostra tante pin, che grandi pure furono gli 
ullimi filosofi francesi, inglesi e tedeschi. Dope due tali prove 
(perciocche anche I' ullima par finita, e confessata oramai 
col silenzio di multi filosofi purl, e col ritorno di altri alla 
filosofia soprannaturale), dope due tali proye sembra impos-
sibile che it ritorno principialo alla vera filosofia non prose-
gua ed acceleri it torso suo. I nostri due grandi !Rosa, Ros-
mini e Gioberti, non hanno solamente, come credono al-
cuni, mantenuta sana la filosofia nazionale; hanno innalzata 
la filosofia universale a el° che 6 oramai it sommo ullIcio di 
lei, a ritrovare i nessi Ira la ragione pura e la rivelazipne. 

%Schelling, it gran tilosofo tedesco, si rivolse a ritrovar pia 
o men bone altri di questi nessi, che sono Infiniti. E Cousin, 
it gran 	ravviatore della 	filosofia in 	Francia, accenna gia 
quello the 6 it pia chiaro, it pin strait°, it pia fermo de' nessi , 
it nesso storico ; e compierh egli forse un di la magnifica 
Opera sua a pro della filosofia universale; o se non la com-
piera, ella non pua tardare ad essere compiuta da alcuno 
de' suoi scolari o seguaci o successori. — Ad ogni mode e di 

   
  



248 	 DELLE SPERANZE Di  ITALIA. 

nuovo, se questo, goal 6 gia, non si vuol dire progresso e 
cristianissimo progresso, ei bisogna inventar parole nuove e 
rinnegar le antiche pia unanimemente intese in lingua ila-
liana e in qualunque altra. 

9. Ed a questi progressi universali della collura parlecipa e 
partecipera certamenle 1' Italia. La partecipazione reciproca, 
I' accomunamento delle colture, 6 fallo anch'esso pia antico 
che non si erode. Ma, ei raddoppi6 di forza poi, al di che fu 
invenlala In stampa; niuno 6 che it debba saper meglio che 
gl' Italiani, i quali ebbero fino a quel di e perdeltero d' al-
lora in poi quel primate che era quasi monopolio di tulle le 
colture. Da quattro secoli le colture s'accomunareno cosi, 
che or corre in esse motto minor differenza Ira l'una e l'al-
tra nazione cristiana europea od anche americana, che non 
corresse Ira l'una e l'allra provincia, o labor Ira l'una e I'al- 
Ira cilia italiana del medio evo; corre meno differenza Ira la 
coltura presente di Parigi e New-York, che non corresse 
Ira Milano e Torino. Eppure io crederei che quest' effetto 
della stampa, venutosi accrescendo per i qualtro secoli pas-
sati, s' accrescera ancora negli avvenire. Non fu fatta ai no-
stri di, per vero dire, niuna invenzione ulteriore che possa 
parere cosi grande o aver Canto nome come quella della stain-
pa; ma ne furono fatte parecchie piccolo, che tulle insieme 
valgono una grande. II lorchio a macchina e che stampa 
doppio, la stereolipia, la politipia , la fahbricazione agevolata 
della carla, oltre poi alle leggi ed ai trattati della propriela 
letleraria, ollre a' trasporti accelerati ed agevolati, fanno e 
faranno i libri motto pill volgari che non fosse fatto quattro 
secoli fa dalla grande invenzione. — E, a malgrado di 66, 
vorrebbesi da alcuni mantenere isolate le colture nazionali 1 
E si 	ha fiducia nelle linee doganali e nelle critiche, 	per 
escludere le colture straniere 1 Ma questi si che son sogni in 
qualunque paese d' Europa si facciano, e, pia che altrove, 
nell' Italia, cosi aperla a tante introduzioni. Noi it dicemmo, 
I' industria letteraria 6 soggella alle medesime leggi che ogni 
aura; e quanto pia si scema la quAita a la quantita di que- 
Ma 	produzione nazionale, 	lanto pia si moltiplicano le do- 
mande di produzioni straniere; e molliplicate che sono tali 
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domande, ei si ha un bel chiuder le vie, e raddoppiar i po-
sti o le linee doganali, le produzioni motto domandate tro-
van sempre aditi Ira posto e posto, ed attraverso a guard(' 
linee si voglian porre. Peggio poi avviene a que'censori dilet-
tanti che vorrebbono escludere le imitazioni straniere col lo-
goro strumento di for critica letleraria. Questi non avendo a 
for servigio impedimentr materiali , non fanno assolutamente 
nulla colle loro esorlazioni contrarie all' andamento univer-
sale; fanno cosi nulla, che l'accade di vedere continuamente, 
non dico it compagno o l' amico di uno di tali censori, ma 
esso stesso it censor dilettante, colui che grida come critico, 
come giornalista, contro all' introduzioni, essere poi grande 
introduttore di modi a idee straniere nelle sue prose o poe-
sie; e, che pia 6, far prose e poesie iodate; e, che e pid, a 
ragione Iodate, appunto per cid. Deh che non si melon° in 
pace costoro? Perche non s' adattano a cid che, sia fortuna 
o sventura, 6 invincibile? A cid eke ha vinti essi stessi? Per- 
cite non volgono l' ingegno dalle inutilissime 	generalita, a 
queue che sarebbero Mill distinzioni? Dal vituperare in corpo 
le cose straniere al distinguere cid die vi sia da imilare, cid 
che da fuggire? Perciocche le lettere straniere sono come le 
nazionali (mire, le moderno come l'antiche, le romantiche 
come le classiche; vi 6 da imilare e da fuggire in tette; e i 
buoni ed utili critici son quelti che prendon la fatica di tutto 
cid distinguere, non quell( che facilmente e pigramente gri-
dano in corpo contro questo o quel genere o quel paese, o 
quell' eta. — Del resto, questa grettezza 6 particolare di not 
letterati. Gli scienziati non l' hannee; danno e prendon fuori, 
senza conlo reciproco. E gli artisti stessi, quegli artisti ita-
liani che avrebbon forse Tanta pill ragione di non prender 
nulla di fuori, gli arlisti nosIri essi pure danno e prendono 
senza conk). Sarebb' egli che gli scienziati e gli arlisti nostri 
si sentano meno inferiori? Certn, chi tante fugge i paragoni 
mostra temerli. E ben so che mi si dira qui, dovere le let-
tere di natura loro rimaner pid nazionali che non le scienze 
e I' arti. Ed io aderird Qno a un certo punto a (al sentenza. 
Assomigliando alle scienze, tulle quelle parti delle lettere 
che s' aggirano su qualche parte di scienza, la storia, la filo- 
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sofia, la politica, I' economia pubblica, le quali debbon dare 
e prendere esse pure non meno fuori, che in patria; conce- 
der6 che quelle le quali 	si soglion chiarnar propriatnente 
belle lettere, 	le 	poesie, i rotnanzi e le orazioni, 	debbano 
serbar pin nazionalita, pia specialita, pia di quello che con 
parola nuova si suol chiamar color locale. E naturale: lo stile 
e la lingua fanno it merit° principare di quesle composizio-
ni; e le lingue debbOno tenersi pure, rimaner ditTerenti l'una 
dall' altra anche in mezzo all' accomunainenlo delle colture. 
Ma primamente, ridolta a cio, ridotla alla lingua, alle parole, 
l'esclusione delle cose straniere, ella rimarrebbe men diMcile e 
men dannosa senza dubbio. Ma poi, 6 egli ben certache anche 
nella lingua non sia niun progresso, niun esempio buono a 
prender di fuori? Che, per esempio, quel modo cosi semplice 
di costruir la frase naturalmente, senza 	inversioni, senza 
periodoni, it quale 6 seguilo oramai universalmente in tre 
lingue, 	l' inglese, la francese e la spagnuola, e cite ince- 
mincia ad accettarsi anche nella tedesca, non possa, non 
debba forse accellarsi da tulle, e principalmente dalla no-
sirs? Ma io mi fermo; cite non ho I:logo di entrare in par-
ticolari ; di spiegare come quella costruzione, seta naturale, 
lion sia, contro al detto da molli, noiosa mai; come essendo 
sola logica, ella sia destinata a passare in tette le letterature 
dove si voglia pur logizzare; come, essendo sola chiara, ella 
sia deslinata a passare dovunque si possa e voglia parlar 
chiaro; come it Botta, che lento loda le inversioni e i perro-
doni, ne faccia pochissimi, e come pochi ne facessero i no-
stri trecentisli. E ben so di scandalezzare i nostri purisli di 
lingua e nazionalita, con tali proposizioni non ispiegate; ma 
io scandalizzerei forse pia, se Ic spiegassi. E ad ogni modo, it 
mio intenlo qui non fu se non d' accennare che nella lingua 
stessa e nelle opere di hella letteratura, e pia nelle lettere 
pift scientifiche, e piii nelle scienze propriamente 	dette, e 
nell'arti e in tulle insomma le colture, ei si dara e prendera 
ogni di pia dagli uni agli altri; o cosi si riunirit, si rinforzera 
e si dilatera quella cite 6 gia delta dir.gran tempo repubblica 
letteraria della universe Cristianita, nella quale entrera pur 
ella la patria nostra. — NO (siamo sinceri od anzi tunili not 
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altri lelterati), nu quest° 6 it progresso di lei sot quale si 
fondino le maggiori nostre speranze. Ma anche questo vi puo 
conferire. L' entrar meglio nella rcpt.:linen delle lettere, pub 
aiutarci a tener meglio it nostro luogo nella repubblica della 
nazioni cristiane. 

10. Ma di ben altra importanza 6 I' ultimo de' progressi 
della Cristianita che nor abbiam presi ad esaminare: it PRO- 
GRESSO DI vinai% — E questo•e, per veto dire, it piii negate 
fra tulti, dai disperanti e piagnoni del secolo nostro. Conce- 
dono essi sovente i progressi 	materiali, e concedono tater 
tutti quell della coltura od anche della eivilta, e dell' unione 
o della dilatazione della Cristianita; ma si tengon 	fermi a 
negate che ells sia progredita in virtu; asseriscono che que-
sta 6 eguale in lutti i secoli,t od anche peggio, che 6 caden- 
te, cadula net 	secolo 	nnstro, destinata 	a 	cadere 	ulterior- 
mente no' secoli futuri. Che 	anzi; alcuni sono, che di tat 
questiene, lutta storica o politica, pretendono fare una que-
stion° religiose ; e, mat imitando I' eloquenza dei pulpiti e 
delle cattedre cristiane, affettano di piangere o luonare essi 
pure contro al secolo ed al mondo, e si profferiscon 	cosi, 
non chiamati, ad aiutare i predicatori veri della nostra Chie-
sa. Ma questa 6 una grande ittusione, od una grande arro-
ganza e un grande abuse; corre tra i predicatori eccicsia-
stici, e questi secolari dilettanti, una grandissima, una radical 
clifferenza. I predicatori veil, i chiamati e mandali, hanno 
dioanzi a se continuamente un' idea, anzi un modello reale 
e divine di virtu; al quale essi han missione di far riaccostar 
gli uomini perpetuamente, al quale gli uomini non arrive-
ranno mai, al quale dunque essi hanno ed avranno perpe-
tuamente ragione, diritto e dovere di sgridar gli uomini di 
non accostarsi pin e pia; ragione, diritto e dovere di ripren-
dere it secolo qualunque sia, e it mondo perpetuamente. Ma 
it caso 6 tulle diverse per que' moralisti o tilosoti o storici o 
politici od oratori o discorritori 	profani, i quail, instituendo 
it paragone degli uomini presenti, non col modelle divine 
inarrivabile, 	ma solamftnte con gli uomini di altri secoli, 

, to stesso, in non so quale degli scritti miei , caddi in questa prima 
proposizione; la quale , ripensando , or dichiaro erronca ed ant isturica. 
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non ban ragione ne diritto di dirli peggiori o migliori se non 
confronlando coscienziosamente e scientemente (perciocche 
la scienza diventa dovere nelle discussioni scientifiche), con-
frontando, dico, i fatti umani de' diversi secoli, Ira se. Ben- 
•che, anche prima d' istituir qualsivoglia confronto, quest e 
qualsiasi crisliano han ragione di credere ed asserire che it 
Cristianesimo, instituito per ben degli uomini, deve pure, 
non poi) non aver prodotto, sopra ogni altro, it progress° di 
virtu. Tutti gli altri progressi, di coltura, di civilly, di unio-
ne, di dilalazione del Cristianesimo,, sono un nulla, non 
avrebbono servile a nulla senza questo; non possono avere 
avuto nella mettle divina altro scope che quest°, del pro-
gresso di virtu. Sappiamo innalzarci una voila, e non la-
sciamo che l'eccesso del rispetto ci impedisca di guardare 
alle verity conceduteci, ci impedisca di sentire lutla Ia gra-
tiludine che dobbiamo al divin fondatore del Cristianesimo; 
inlerniamoci anche noi uomini di quaggia in quell' idea di-
vino cite 6 forse chiara agli spiriti superiori, ma che 6 anche 
a noi conceduta. A che avrebbon servile dagli apostoli Eno 
ai presenti i predicatori veri, sacri, e mandati, se non ayes-
sero prodotte d' allora in poi it solo frutto degno di for mis- 
sione, 	it frutto di virtu? II frutto stesso di verita sarebbe 
state inutile senza it frutto di virtu; ne col 	lume naturale 
della nostra ragione, 	ne motto 	mcno con quelle sopran- 
naturale della rivelazione, noi non possiamo concepire un 
Dio che si fosse conlenlalo di spandere try gli uomini una 
verita sterile, improduttiva di virtu. ',oscine dunque costoro 
la questione religiosa, la quale troppo facilmente si scioglie 
contra essi; e riducendola poi a storica, prendansi Ia poca fa-
tica di aprir qualche mode, qualche raccolta di falti. — E 
quindi, io li conforterei prima ad aprire alcune di quelle de-
scrizioni, che sono numerose a' nostri di, delle nazioni acri-
stiane, e non diet) delle pill barbare o selvagge, ma delle 
asiatiche pin incivilite, Turchia, Persia, India o Cina. lvi, 
oltre ode innegabili decadenze, 	able imminenti cadule di 
quegl' imperil, di quelle civilly e di quelle religioni, essi ve-
dranne tali particolari di coslumi e vizi d' ogni sorta, da farli 
a on trait° 	rivolgersi, 	se 	pur sien cristiani, a benedir is 
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Provvidenza di essere nati crisliani; da farli prostrare, se 
sien umili cristiani, a benedirla di non trovarsi in mezzo a 
tali pericoli; da persuaderli 	una voila dell' immensa diffe- 
renza che 6 tra la virtu cristiana e non cristiana, e quindi 
dell' innegahil progresso falto fare agli uomini da questa. Ma 
non hasta lore e vogliong essi particolari? Aprano qualunque 
libro un po' particolarizzato di storie o memorie di qualunque 
nazione cristiana, nell'eta barbare, o in quella della feudalita, 
o in quella di Carlo V o di Ludovico XIV, o di Ludovico XV, 
di Federigo e Caterina; e paragonino di nuovo que' costu-
mi, que' vizi, quegli scandali coll'ela presente; e ne risultera 
di nuovo in ogni sincero la medesima persuasione. E final-
mente, se sono della generazione de' vecchi, si ricordino, e se 
son giovani, credano a noi od alle numerose memorie de'no-
stri coetanei; e vedranno quali innegabili progressi di virtu 
siensi fatti, all'eta nostra stessa: in Francia, dai costumi pub- 
lilici e privali 	del Direttorio o 	dell' Imperio a quelli della 
Restaurazione e della Rivoluzione del 1830; in Inghilterra, 
dal principe e la principessa di Galles a Vittoria Regina; in 
Ispagna, da Carolina e it Principe della Pace a quanti vi si 
vide anche in mezzo agli ullirni pervertitori turbamenti; e 
cosi poi in Portogallo, in Italia, in Prussia, in Austria, in 
lutla Germania, e lino in Russia. Tutti questi son fatti chia-
ri, a cui sopravviviamo noi teslimoni a migliaia; son Celli 
che fanno evidente la menzogna, I' error colpevole per vo-
lonta o per ignoranza, di coloro che vituperano i costumi, 
la virtu del secolo nosh.° in paragone degli altri. — Certo, 
questa non 6 perfetta; ne tat sara quella di niun secolo mai; 
certo, sono e saran passioni sempre, e colpe e delitti ; certo, 
i governi n' avranno a punir sempre; e certo, i yeti predica-
tori avranno a predicar sempre contro essi; ma mente con- 
tro alle nostre rimembranze, mente alla storia di 	tutu i 
secoli, mente at paragone della virtu/ crisliana con tulle l'al-
tre, ed oserei dire che mente all' istituzione stessa del Cri-
slianesitno, chi nega al Cristianesimo l' efficacia della virtu, 
alla Cristianita it progresgo di vide.— Ed anche qui vorrei 
avere spazio da estendermi; vorrei poter comparare le esa-
gerate virtu antiche cone presenti; vorrei rispondere a co- 
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loro che si scandalezzano del lusso presente, quasi avesse a 
far nulla con quell° degli antichi; a coloro che non capi-
scono quale immensa differenza sia surla Ira i due dell' abo-
lizione della schievitit e della introduzione della carita. Vor-
rei premunire i leggilori contro a quella esagerazione, men 
cattolica che protestanle, la quale, per ricondurci agli usi, 
alle discipline della Chiesa primitive, deprime troppo gli usi, 
le discipline, i costumi della Chiesa e di tutto ii secolo pre-
sente. Vorrei premunire contra altri simili confronti che si 
fanno col secolo XIII, o colt' XI, o' con non so quali altri 
del medio eve, i quali, dicesi, ebber pin santi; quasi le virtu 
eroiche di quo' santi non provassero appunlo che era neces-
sario l'eroismoper mantenersi allora nelle virtu, fatte lento 
pia facili ai di nostri. Ma parecchi di questi assunti toccano 
appunto a quelle scienze ecclesiastiche di che io mi tengo 
lontano, per non ceder ne' vizi e negli errori di que' predi-
catori dilettanti i quail presero o si fecero dare it nome as-
surdo di neo—cattolici. E del resto, tutto ciii sarebbe di tale 
importanza da sforzarci non che ad uno, ma a parecchi trat-
tati speciali. Ondeche, contentandoci della proposizione ge-
nerale, che crediamo non sia dubbia a niuno assennato e 
sincero cristiano, aver it Cristianesimo falba progredire ed 
essere 	per far progredire la Cristianite in virtu, 	not 	pas- 
slaw a considerare I' accrescimento ultimo e massimo che 
ne viene a tulle le speranze ilaliano. 

11. E portiamoci, a un (ratio, in mezzo al punto essen-
ziale della questione. II vizio essenziale della patria nostra 
6 I' ozio; 1' ozio a cui siamo invitati dal dolce clime, dal bel 
paese nostro ; a cui fummo avvezzi pin o mono da ire secoli; 
in cui siamo ruanienuti dalla natura de' nostri governi, che 
non chiamano il comune degli uomini a niuna deliberazione; 
a cui siamo sforzati dell' oppressione straniera, che c' impe-
disco tante operosita incompatibili colla dipendenza. L'ozio, 
it heato far niente, od anzi (come udii riprendere se Mess° 
on uom di State ilaliano) it beatissimo far niente ; la massi-
ma (che fu d' on altro , it quale sarebbe slate grande fuor 
d' Italia) la massima che it mondo va da se, sono it gran vizio 
ilaliano. Popolani piccoli , 	popolaui grassi , 	commercianti , 
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nobili o grandi, uomini di State e di Chiesa, e principi, quasi 
tulti cadono pill o meno in qucsto vizio. Non 6 vizio native, 
naturale , posciache not famine Ia nazione pi6 operoga del 
mondo ; ma 6 oramai vizio vecchio, nazionale. Non 6 ozio 
del seicento, perciocche gia da en secolo a mezzo ne andia-
mo uscendo un poco; ma 6 grande ozio tutlavia, al parago-
ne della operosita contemporanea del resto della Cristianita. 
Non 6 ozio all' Oriental°, ma 6 ozio ancora anticrisliano. — 
Ma la grande operosita altrui 6 quella appunto che ci debbe 
dare speranze. Qui niten che altrove non servono isolamenti 
e dogane ; 	l' operosila cristiana c' invader& (s' intende se 
I' aiuliamo) sempre pia. Gli stranieri ci venner gia oppres-
sori o corruttori, o 1' uno a I' afro insieme. E di tali ci re-
stano in seno molti pur troppo; o di tali ce ne arrivan talora. 
Ma sappiam dislinguer da quesli, tutti coloro che ci recano, 
it rimedio a tulle le corruzioni, le lore operosita; scienziati, 
artisti , cotnmercianti , uomini di mare e militari, tutti quelti 
specialmente che ci dan 1' esempio e la spinta in mezzo at 
negro Mediterraneo, e verso quell' Oriente, onde ci ha a ri-
tornare riaccresciuta Ia nostra operosita. Apriam pure le porta 
a siffatti stranieri; concediam lore quell' ospilalita italiana , 
gia troppo facilmente conceduta agli oziosi a corrultori , gill 
troppo mal lodata da costoro. Facciamo a casa nostra do che 
fanno essi alle lore; non accettiam guari altre lettere di rac-
comandaziono o d' introduzione se non ii merito di ciascuno, 
it capitate d' opere o almen d' idee ch' ei viene aggiugnere 
alle nostre. — E non conlentiamoci poi di accogliere e lodar 
tali ospiti. Aiutiamoli ed imitiamoli. — Eppercio non sola-
mente accresciamo I' operosita nostra, ma volgiainola nella 
sola direzione che sia buona oraniai ; in quella del progresso 
cristiano. Quest° aiutiamo ; di questo aiutiamoci ; epperci6 
sappiam vederlo, confessarlo, professarlo ed 	anche nomi- 
narlo. I nomi, le parole ancb' esse sono doni di Die; e it 
rinnegare quells che sono universalmente accettate in ogni 
secolo 6, se non colpa, gran pericolo ; 6 quasi rinnovamento 
della confusione babelicao, 6 diminuzione della idee acqui-
state dalla propria generazione. li quindi parvemi accettare 
quella di progresso; senza badare agli abusi fatti di essa , 
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come di tante Are scienlifiche, politiche ed anche relic,riose, 
le quail non si rigellarono perch!). Ma m' inganno io forse? 
E Id payola. progresso 6 ella pin abusata che ben usata , pin 
da rigellarsi che da accettarsi, non corretta, non determi-
nate ahbastanza dicendo cristiano quel progresso? Trovisi 
qualunque Mitre da uno di que' tanti che son vaghi di novelle 
nomenclature, e le prendono o danno per invenzioni ; tro-
visi qualunque Mira per esprimere la serie di mernorie , di 
Celli presenti e di speranze che not -abbiam comprese sotto 
it nome di progresso cristiano. Ma questa serie 6 importanle 
it nominarla, e pin it confessarla e professarla coil' opere , 
coil' intiera vita. E inaportante a' principi, uomini di Slab), 
scrittori, scienziati , artisti ed anche privati di qualsiasi na-
zione; perche quanto operano ed opereranno in tat senso 
dell' operosita universale, rimarra, aiulato da questa , a glo-
ria loro, e , che a pin , ad utile del genere umano ; quanto 
operano ed opereranno in senso contrario, sparira, sara nullo, 
o non riinarre se non pin o men compatito, come spreca- 
mento di opere fuor delle vie della Provvidenza. — Ma pill 
che ad ogni uomo 6 importante ad ogni nazione; perche ogni 
nomo pub M esser virtuoso, seguendo que' semplici precelti 
che son cornpresi in qualunque dottrina cristiana, senza ren-
dersi conlo della elle mira, anche terrena, di essi ; ma, a 
congiungere le'operosita, 	le virtu 	personali in nazionali , 
sono necessari uno scopo materialmente visibile, una via lar-
gamente aperta; it quale e la quale poi non possono essere 
oramai se non lo scopo e la via 	della cristiana operosita. 
Questa fu sempre Ia principale, ma ora 6 la sole suit' orbe, 
non lascia luogo a nessun' nitre ; fuor di questa non e salvez-
za, nemmen terrena ; qualunque nazione non entri in que-
sta, non vi prenda I' ufficio suo , non ne frovera altro; cadre 
in inoperosita, in vizi, sventure e vergogne. E badivisi bene 
poi ; ogni nazione ha della nature, della situazione sua , di 
necessita, l' uificio suo nella Crislianita. Son passate o presso 
a passare le eta de' primati comprendenti quasi tulle le ope-
rosita , de' primati onnipotenti ed onnioperanti. Incomincia 
o sta per jncominciare l' eta, che ogni nazione cristiana po- 
Ira e varra secondo it proprio officio, non primeggera se non 
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net cerchio di esso, lasciando primeggiare ogni aura net suo; 
e 1' ufficio, it primato parziale di ciascuna si fa pia 	chiaro , 
ogni di. La nazione briiannica pith pia ch' ogni altra, e pri-
meggia su quasi tutti i limili della Cristianita, in diffusione 
di territori , di schiatte, di commerci, di civilth cristiane. 
La nazione franceso pub Je primeggia in diffusione religiosa 
e civile al limite affricano, e in diffusione di colture nell' in-
tern° della Cristianita. La nazione germanica pile e primeg-
gia nell' Ohio di distruggere tulle le reliquie the primati 
universali ; s' accosta in industrie alla britannica , in civilta 
alla britannica e francese, le supera in liberalith di commerci, 
le agguaglia o supera in intensity di studi ; ha forse akin 
di ricondurre essa a quell' unione religiosa da lei distrutta or 
son tre secoli.; e non pub se non essa aver I' officio d' ino-
rientare it territorio europeo della Cristianita. La russa non 
pull se non essa aver I' ufficio d' inorientarla ulteriormente ; 
avrebbe quello di ripopolar di cristiani tante rogioni gia Go-
renti , or deserte in temperatissimi climi, e quello di popo-
tare be settentrionali estreme. Ed a Polonia, a Grecia, a Spa-
gna pure, si faranno chiari i propri uffici, quando escano , 
la prima da quella dipendenza assoluta che non no fascia 
adempier nessuno, e la seconda e la terza da que' noviziali 
d' indipendenza e liberta, che li lasciano adempiere male. E 
cosi tutti gli Stati americani , pur novizi ; e cosi quanti altri 
crisliani sorgessero. A tutti, o quando entrano nella gran so-
dela, O quando rientrano nella grande operosita, 6 forse ine-
vitabile un tempo di noviziato ; ondeche la grand' arte agli 
entranti o rientranti 6 abbreviare it noviziato , entrare o 
rientrar pronti ed alacri nell' operosite, nell'ufficio. — E cosi 
sia a noi, o miei compatribli, principalmente; sia arte e virtu 
nostra , it rientrar pronti ed alacri nell' operosita , nel pro-
gresso universale ; eppercid vedere, riconoscere, accellare ed 
adempiere i nostri uffici in essa; tutu gli uffici noslri , non 
meno e non pie. I quali , mutate le eta, non sono ne pos-
sono esser pie ne di riunire it mondo occidenlale, riunito da 
diciannove secoli, ne di far sorgere la civilla e la coltura cri-
stiana, surte da neve ; non sono no posson essere di restau-
rar it primo ne it secondo primato nostro, no d' instaurarne 
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niuno simile ,assoluto, universale. Ma sonopur belli e grandi, 
e da contentare qualunque ambizione nazionale, gli uflici a 
che possiamo e dobbiam pretendere tuttavia. Noi possiamo 
primeggiare in quell' arti liberali che sono uno dei pia bei 
tiori della civilly e della coltura, e nelle quali non sorse mai 
nazione, non la greca stessa, pari a noi, a in alcune dells 
quail noi serbiamo oggi ancora, perduti gli altri, il.primato. 
Noi possiamo forse primeggiare di nuovo, ma possiam certo 
pareggiar chicchessia in quelle lettere a cui strumento ab-
biamo una delle pia belle lingue che,sieno stale mai. E noi 
possiamo primeggiare o pareggiare in quelle scienze in cui 
primeggi6 prime fra' moderni Galileo, ed in cui Lagrangia e 
Volta pareggiarono testa i pin grandi, E noi potremmo e do-
vremmo non rimaner secondi a nessuno in quelle industrie, 
in que' commerci in che primeggiammo gia finche for vie 
furono per it nostro Mediterraneo, in che scademmo per non 
aver seguile le vie mutate, ma in che dobbiamo poter di 
nuovo, or che si riconducono quelle lotto intorno alle nostre 
costiere , tutt' attraverso alle nostre acque. E possiamo e 
dobbiamo poi primeggiare in quell'ufficio massimo di circon-
dar noi immediati la sede centrals della Cristianita, di difen-
derla , di tenerla e farla compiutamento indipendente. Quest'e 
it principals ufficio nostro (svelato, dichiarato, fatto incon-
trastabile in tulle I' opere del Gioberti ); quest' 6 I' ufficio it 
quale, piaccia o dispiaccia , paia piccolo o grande, accettisi 
ringraziando o rassegnandosi, 6 incontrastabile, 6 naturale, 
6 costituzionale a noi, (lora e durera quanto la Crislianita; 
I' officio per cui adempiere i migliori de' nostri padri spesero 
it sangue di generazioni a generazioni ; per cui non dovrem- 
Imo negar noi it nostro, se non che noi avremo a spendervi 
probabilmente meno sangue she virtu. — Ma sangue Q virtu, 
noi dobbiamo spendere quanto 6 nostro nell' adempimento 
di questi uffici nostri, epperci6 di quella indipendenza che 
n' 6 indispensabil mezzo. In eta barbare od uscenti di bar-
bane, poteva bastare l'indipendenza incompiuta, col deside-
rio di compierla. Ma in eta progredite, non serve se non la 
compiutissima ; perche l' altre nazioni che 1' han compiuta ci 
SOVerchiano con cid in modo da umiliarci, se non opprimerci, 
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e, che agli nmiliati non meno che agli oppressi non pun re-
ster capacita di adempiere bene niun ufficio. Le arti non 
possono sollevarsi, le lettere non possono esistere, le scienze 
stesse patiscono, i commerci non si svolgono per gli =Hiatt 
della dipendenza , in mezzo alla quale 6 poi del tulle impos-
sibile adempier I' officio di ben circondare la sede centrale 
della Cristianita. L' indipendenza 6 un dovere a tulle le na-
zioni senza dubbio ; ma all' altre 6 uno di quei doveri verso 
se stesse, nel cui adempimento non ha ad entrar altri a gin. 
dicare, e meno ad operare. Ma a noi 6 dovere non solo verso 
noi, ma verso ('universe Cristianita, cioe, oramai verso 
1' intiero genere umano; od anzi dover pin che umano, verso 
it divin fondatore é mantenitore della Cristianita. Stima degli 
uomini, aiuti di Dio, non si ottengono, se non adempiendo 
ciascuno, uomo o nazione, it proprio dovere. Fu cosi sem-
pre ; ma or tanto pin quanto pin progredisce it genere uma-
no ; perche quanto pin progredisce in esso ciascuno, tante pill 
ha bisogno per adempiere it dover proprio, che ciascun altro 
adempia ii suo. Non adempiremo noi ii nostro o per ignoranza 
o per negligenza, per non sapere o per non voler riconoscere le 
condizioni universali della Cristianita ? Allora ( io lo proteslai 
gin, e non vi fu alteso dai disperanti, a cui giovava affig-
germi it ridicolo predicate di speranzoso), allora, io lo pro-
testai e lo riprolesto, tulle le speranze che io sono venulo 
moderalamente svolgendo, e tanto pin quelle pin magnifiche 
presentate da altri , e quante altre sieno slate o possano es-
seroi presentate mai, saranno vane. Sprecando in operositi 
dipendenti o troncate, od in vane, od in ree, i doni fatti da 
Dio larghissimamente all' Italia, continuando sogni, mulando 
lam not lelto d' infermith, net gran drool() vizioso in che 
giacciamo da secoli, farem non pin che muter dipendenze e 
sventure e vergogne; e dipendenze, sventure e vergogne ci 
terranno afferrati nell' ozio, I' ozio ne' vizi, ed ozi e vizi ci 
apparecchieranno nuovi ferri. Adempiremo noi, o almeno 
proseguiremo noi, o solamente incominceremo noi a prose-
guire i nostri doveri nella Cristianita? Allora, mentre ca-
dranno da se tulle le vane, tulle le ree speranze, cresce-
ranno d' altrettanle tulle le buone. Tulle le oecasioni per- 
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dute de' maggiori non ci sgomenteranno pia, quando ci paia 
naturale che si perdessero nella barbarie o nella mezza ci-
villa o nella corruzione,, ma naturale che non si perdano 
pin in mezzo alla civilta presente. La grande occasione della 
cadula e della divisione dell' imperio ottomano, che ci parve 
probabile e buona studiandola in se, ci parrit Canto pie pro-
babile e pie buona considerandola come uno degli eventi 
necessari 	all' avanzamento della Cristianita. Se mancasse 
quell' occasione, noi vedremo immanchevole qualche altra 
simile ed equivalente. Se si facesse aspetlare oltre ogni giu-
sta previsione , non percio dimentiohereMo o guasteremo 
1' impresa nostra precipilandola. Gli aiuti esterni; gia a raL 
gione temuti , si temeranno meno venendo della Cristianita 
progredita, a noi progrediti. Le unioni interne tra principi 
e principi, principe e popolo, grandi a piccoli, tulle le unioni 
ilaliane, gia cosi rare e corte, si faranno pin frequenti e pia 
durevoli in mezzo alla progredita Italia. E la virtu, quel 
sommo o solo mezzo che dicemmo all' indipendenza, la vide 
nostra ci sara agevolata dagli esempi e conforti aitrui, quando 
li sappiamo accettare , in vece di cercar esempi e consola-
zioni ai vizi dal paragone dei vizi. — Noi compendiammo 
gia il discorso nostro suite speranze speciali della patria, pro-
ferendo en solo scopo, 1' indipendenza ; en solo mezzo, la 
virtu. Ma, ampliate ora le osservazioni nostre all' intiera Cri-
stianita , ed accresciuteci le speranze dalle crescenti condi- 
zioni di lei, aggiugniam 	pure arditi : che l' indipendenza 
arrivala ci si fare mezzo a virtu ulteriori. Siffatto circolo vir-
tuoso ii immanchevole, non meno che il vizioso opposlo. 
Cosi voglia il pietoso Iddio dar forza all' Italia d' uscir da 
questo , per rientrare in quello finalmente ; forza di cercar 
virtu come mezzo necessario d' indipendenza, indipendenza 
come mezzo necessario di virtu. 

CONCIIIUSIONE. 

12. Io ho poste, e cercata sciogliere nel presente libro la 
sola questioner QUALI ADMAN() AD SSSEBB LE SPERANZE D'ITALIA. 

Ora un' altra, il riconosco, una forse di pia concitante in- 
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teresse, sarebbe a porre a sciorre ; QUANTO •CRANDI POSSANO 
ESSERE QUESTS SPERANZE. Ma tale scioglimento sarebbe, a pa-
rer mio, motto pi6 ditlicile e molto men.° importante. — Sa-
rebbe phi difficile, perche, a determinate la quantita delle 
speranze, ei si vorrebbe prima poter determinare la quantita 
delle virt6 nazionali ; prpporzionali essendo sempre le due. 
Chi dice speranze, dice probabilita, non certezze; dice fatti 
eventuali, non adempiuti; dice potere, 	non volere ; dice 
cause, o non effetti; vuol ispirare it sentimento delle cause 
presenti, affinche producano effetti avvenire. E quindi s'in-
tende da se ( tranne da coloro the , per non intendere, mu-
tan senso alle parole d' uno scrittore, o peggio, mutano, 
combattendolo, le idee di Ini ), s' intende da se che it pas-
saggio d' una causa presente ad effetto avvenire dipende 
poi da ci6 che i filosoft direbbero attuazione o virt6 efficace, 
e not dicemmo pit) semplicemente virtu. E s' intende da se 
che questa, or progrediente, putt continuare ad accrescersi, 
pub fermarsi e pub retrocedere ; e s' intende da s6 che ci6 
dipende poi principalmente da quei pochi uomini i quali si 
trovan ora duci della nazione, duci de' fatti nostri, duci delle 
nostre speranze; que' pochissimi it cui sommo privilegio 6 
che le loro virt6 personali valgano per migliaia e centinaia 
di migliaia, nella somma totale delle virttl nazionali. E que-
ste virtu personali sono, non che difficili, impossibili a co-
noscersi, a valutarsi da niun uomo al mondo: sono anch'esse 
uno de' segreti della Provvidenza. Tal uomo che pareva aver 
in serbo grandi virla, non ne produce poi una mai ; tal altro 
non pareva averne nemmeno ii germe, e di frutti inaspet-
tati all'occasione; e tat fa nascere egli stesso le occasioni, 
spinto com' 6 da quella virtn ch' era in lui, nascosta a tutti, 
salvo a Dio ed a lui, o nascosta talora ad esso stesso. Ma, 
grazie a Dio, tutto guesto calcolo della quantit6 delle speran-
ze, delta quantita delle virta nazionali e personali, non 6 poi 
importante, non 6 almeno se non a' timidi ed oziosi. Questi 
soli han bisogno, per entrare in una buona impresa, di sa-
pere quanta sia la probabiNta della riuscita, quanto lunga la 
via; i codardi chiedono al mattino della ballaglia it calcolo 
dells probahilita della victoria. I forti e costanti non soglion 
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chiedere quanto fortemente no quanto a lungo, ma come e 
dove abbiano a combattere; non han bisogno se non di sa-
pere in qual posto, per qui via, a quale scopo; e sperano 

,poi, ed operano , e combattono, e soffrono ivi find al fine 
della giornata, lasciando a Dio gli adempimenti. — Facciam 
ciascuno l' officio nostro, a nostro posto, fino all'ultimo di no-
stra potenza; lasciamo alla Provvidenza l'ufficio suo.itinche 
in condizioni peggiori, con probabilita, con isperanze minori 
che non le nostre, en case, un uomo, risollevarono sovente 
le nazioni cadule, ma avviate a virtu.— Od anzi, un caso, 
un uomo non mancarono loin mai.— Od anzi, non vi sono 
casi al mondo; una Provvidenza regna, e regne quaggin in 
tutli i secoli della •lunga vita del genere umane ; e quelta 
Provvidenza non ha, non pue avers altro scopo quaggin se 
non la virtu; non mance mai ad aiutarvi chi vi s'aiuti, pro-
mise anche un angelo a salvar un giusto, e non neghera on 
uomo, un'occasione a salvar una nazione virtuosa; non ne-
gbera it grande strumento d' operosita e virtu, ad una na-
zione che voglia veramente entrare a far l'ufficio, tutto l'uf-
ficio suo nella Cristianita. 
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APPENDICE. 
_......-_ 

SE B COME SIA SPERADVLB UNA LEGA DOGANALE IN ITALIA. 

I; State preseste della questions. — 2. Le (mato leghe immagiaabili. — 3. Prima: Lege 
germanico-italiea.-4. Smack: Legs anstro-italica.-5. Terra: Legs italic, compiala.- 
8. Quarts: Lega (lei soli prieelpati itallani. — T. Recapitelazieee. — 8. Eppures  quiche 
easa h da fare.— 9. Ma liberalmeate. — la. E prentameate. 

1. L'idea d' una lega doganale italiana si 6 certo presen-
tala molte•volte alla mente non solo degli uomini di Slate, 
ma di quanti commercianti e viaggiatori italiani o stranieri 
sentono ogni di i danni maleriali del nostro sminuzzamento. 
E probabilmente molti di questi ultimi accusano I primi di 
negligenza o d'incapacita, perche non fanno ci6 the si vede 
cosi felicemente. facto altrove. Ma it vero 6, the se 6 talor 
questione difficile a sciogliere, quella dell'accessione di un 
semplice Slat° germanico alla lega gia esistente cola. e fio-
rente; motto pill difficile 6 quella della costituzione di qua-
longue nuova lega, a difficilissima poi per le sue complica-
zioni quella d' una lega italiana. Ne fu trattato da non-pochi 
scrittori.' Ma perche gli stranieri non possono preveder tulle 
quefie complicazioni, a i nazionali non ne possono discorre-
re, ei non fu forse distinto Ilnora sufficientemente tra le va-
rie legbe inimaginabili, quail sieno possibili, quail desidera-
bili, ne come desiderabili. Per intendersi bisogna distinguere. 
Ci6 lento fare, brevemente, secondo le convenienze di que-
sto fibre; eppercie, supponendo nei miei leggitori, non sola-
mute la cognizione dells scieuze economiche in generale, 

' Vedi Ittiure popotari. Torino, 12 dicembre 1840.— La Nourrais et 
Beres: L'association des Douanes allemandes, son passe, son aversir. Pa-
ris, 1841.— Petitti: Considerazioni sulfa Lego Doganale Germanica, nel Gior-
nale Agrario Toscano , n° 01, A. 11°, Unione Habana.— Patitti : Delle asso-
ciazioni Doganali fra earl Stott; letto all' Accademia del Georgolili in di-
c.,mbre 1841. Firenze, 1842, § ii, Unione Italica. — Allgemeine Zeitung , 
23 april, 2 junius 1842. —.4nnaii universali di Statistica; marzo e novem-
bre 1849, articoli di Luigi Serristori ; settembre a ottobre 1843 , articoli di 
Gaetano Recolci.—Portula:Dissionario di diritto a di economic; commercials. 
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ma quella in particolare del-  fall° e de' risultati della lega do-
ganale germanica. Lasciamo i grossi libri a coloro cbe vo-
glion rimuovere it secolo dalle sue vie; chi accetta queste, 
pile esser breve, riducendosi a cercare come entrarvi, come 
seguirle phi opportunamente in ciascuna opportunita. 

2. Due casi s'affacciano nel primo mirare alla questione. 
La lega italiana potrebbe esser Ma, o tra i principati ita-
liani soli, o comprendendovi l'Austria. Ma questa pito com-
prendervisi per le provincie italiane sole, ovvero per tutto 
1' Imperio. E, consideralo poi che in quest'Imperio austriaco 
e surta la questione dell'entrar esso nella lega doganale ger-
manica, sorge it nuovo caso che I' Imperio austriaco ac-
ceda con tutta questa alla italiana. Ondeche sotto in• tutto 
quattro casi, qualtro modi immaginabili; cioe, procedendo 
dal pia lato a' pill slretti: 

I0  Una lega germanico-italica;  
II° Una lega austro-italica; 

III0  Una lega compiutamente italica; 
IV0  Una lega de' soli principati italiani. 

3. La P, la lega germanico-italica, sarebbe, per vero 
dire, magnifica idea, magnifica combinazionei Tulle la me-
dia Europa collegata insieme. Un moderatore tra 1' Occidente 
e 1' Oriente contrappesanti. •Ingbillerra, Francia e Spagna 
tendono ad unirsi con o senza una gran lega occidentale; 
non prossima per certo, ma non itnpossibile forse un .di o 
I' altro. Ma anche senza tener conto di siffatta eventualith, 
anche senza uscir del presente, non 6 dubbio che i grandi e 
yeti interessi commerciali deli' Europa media, dal Baltico al 
Mediterraneo, sono molto simili ; e che sarebbero quindi ben 
promossi da quest' unione economica di tulle le popolazioni 
comprese tra i due marl. Queste unioni economiche son ta-
lora phi profittevoli che le stesse comunicazioni materiali; le 
producono, o vi suppliscono. A coloro poi the sieno entrati 
nell' idee del nostro libro, questa riunione di tutta Italia con 
tutta Germania parrs anche phi importante; la questione, od 
anzi tulle le queslioni orientali si scioglierebbero molto pill 
facilmente, se queste due nazioni si potessero intendere come 
due uomini. Ei s' 6 usato ed abusato di quell' espressione, del 
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sollevarsi le naztont come un uomo. Non si potrebb' ella met-
tere in use pur quest' altra, d'inlendersi come due uomini? In 
cib non sarebbe da temere, non possibile niun abuso. E quanto 
all' Italia in particolare, non 6 meslieri dire che la lega ger-
manico—ilalica sarebbe desiderabile. La preponderanza au-
striaca vi sarebbe compensate dalla prussiana ; l'interesse 
ilaliano dell' inorientar °Austria sarebbe rinforzato dall' in-
teresse germanico dell' inorientar Austria e Prussia; la spinta 
italiana, dalla spinta germanica; la molie operosita nostra, da 
quella fortissima ; le lontane speranze italiane, da tulle le pill 
prossime germaniche. — Tutto cif!) 6 veto e certo. Ma pur cth 
all' incontro : che per ora e gran tempo le nazioni in gene-
rale non s' intendono come due uomini; che qui in partico-
lare bisognerebbe supporre di animo larghissimo o previden-
tissimo, supporre spregiudicati sugli interessucci passaggeri, 
ma presenti, tine i principi, tutti gli uomini di Stato tede-
schi a italiani, cio6 una trentina di principi, alcune centi-
naia di ministri e consiglieri o deputali a' parlanlenti. Non 
dico nel future imprevedibile, ma non volendo parlor mai 
se non del prevedibile, tale accordo si pub arditamente pro-
nunciare impossibile. 011reche, ei sarebbe forse a dubitare 
che Prussia promuova mai sinceramente niuna accessione 
alla lega germanica, cui presiede ella, d' un' altra grande po- . 
tenza, la quale le torrebbe quella presidenza. Non ci ingan-
niamo diplomaticamente, noi non diplomalici. La presidenza 
o precedenza o preponderanza doganale 6 a Prussia potente 
strumento di preponderanza politica; ed ella rinunciera a 
questa difficilmente. Tultavia, quella potenza 6 cosi sincera- 
mente progressiva, cosi intelligente de' suoi 	yeti interessi 
presenti, a cosi previdente de' futuri universali, che non 6 
impossibile ch'ella rinunciasse alla propria situazione van-
taggiosa particolarmente in Germania, per prenderne* una 
forse pia vantaggiosa generalmente in Europa. Ma tat non 6 
1' Austria; la quale rinuncierebbe certo difficilmente alla sua 
preponderanza politica in Italia, ammettendo it contrappeso 
della Prussia. Cth che gi,ova ed 6 desiderabile a noi, sarebbe, 
a parer mio, desiderabile pur all'Austria, se intendesse be-
lrle, compiutamente, grandemente gl' interessi suoi; ma ella 
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non li intende cosi : e fatto attuale e probabile per gran tem-
po. Ondeche, insomnia, a questa lega doganale germanico-
italica sono tali difficolta, che parr& chiara a ciascuno la con-
chiusione:' essere essa motto desiderabile si, ma motto im-
probabile.  

4. Caso II': la lega austro-italica, ossia de' principati ita-
liani e di tutto I' Imperio austriaco'. Se noi attendiamo a cio, 
che, fra le pubblicazioni Mate in capo a quest' appendice, 
tulle quelle fatte in paesi e da persona pill o meno dipen-
denti dall'Austria promuovono questa lega di tutta Italia 
con tutto 1' Imperio austriaco, ei parr& confermato a ciascuno 
it fatto, per s& stesso altronde probabile, che tal lega sarebbe 
desiderata dall'Austria. E noi non siamo di quelli die vogliam 
conchiudere a no tratto: se 6 desiderata dall'Austria, non 
6 desiderabile da noi. Noi torniamo sempre a do, che i veri 
interessi futuri dell'Austria e dell' Italia sono identici. Ma di 
nuovo e sempre: it male 6, che per ora, e probabilmente 
per a tango, ('Austria non li intend() cosi. Ella 6, pity che 
noi, che li separa, che li contrappone ; ma insomma, fin-
ch& 6 cosi, noi non possiamo promuovere gl' interessi di lei, 
intesi tun' all' incontro de' nostri. — Pogniamo fatta la lega 
austro-italica; che ne avverrebbe ora, economicamente, po-
liticarnente? Economicamente, noi ci nniremmo al sistema 
austriaco vecchio, 	proibitivo, protettorale; 	noi ci separe- 
remmo dal sistema pill largo, men protettorale, pitl liberate, 
che viene e 'terra promosso dalla lega germanica principal-
mente, dall' Inghilterra a poco a poco, e dalla Francia pro-
babilmente. Se Austria volesse entrare in questo, ella entre-
rebbe nella lega germanica, ella promoverebbe la lega ger-
manico-italica, e non la austro-italica; ondeche, finch' ella 
promuove questa sola,. 6 probabile ch'ella non vuol entrare 
nel sistema largo, solo conveniente all' Italia. Noi torneremo 
frappoco alla necessita di questa larghezza. Ma 6 facile ad 
intendersi fin di qua sommariamente : che I' Italia entra ora 
in una nuova eta commerciale; che, ricondotto it commercio 
orientale nel Mediterraneo, ella pull a deve riprendere gran 
parte a quel commercio, se non vi ponga ostacoli ella ales-
sa; che non ba nemmeno bisogno qui, ne di grand' arte, ne 
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di grande operosita ; che per lei, pid che per nessuno, l' eco-
nomia politica si ridurra al lasciar fare e lasciar passare ; 
ma che se ella s' aggiungesse a un sistenoa economico proi-
bitivo, o solamenle protettivo, o di preferenze, contra Fran-
cia ed Inghilterra, le.due nazioni pal passanti e ripassanti 
Per le sue acque, 1' Italia troncherebbe da se tulle le sue mi-
gliori speranze commerciali ; cadrebbe non solamenle net 
fano di trascurare le occasioni, ma in quello di opporsi ad 
esse; non sarebbe solamenle neghittosa, ma avversaria de' 
propri interessi, a pro de' propri avversari. Napoli e tulle la 
parte meridionale della penisola, e le due isole Sardegna e 
Sicilia, vi perderebbero evidentemente ; siccome quelle che 
per Ia loro situazione sono prime e principalmente destinate 
a' profitti di quel nuovo passaggio del commercio orientate. 
Ma la parte settentrionale della penisola, o almeno Ia parte 
Nord-Ouest, it Piemonte vi perderebbe per altre ragioni forse 
pid. Finora it Piemonte fu disgiunto da Francia da un muro 
commerciale, per cosi dire, ferreo; era pregiudizio politico 
ed economico insieme. Ma, non 6 forse paese al mondo in 
che i pregiudizi, cadendo lentamente, cadano all' ultimo phi 
certamente; e v' 6 incominciato a cadere questo del mono 
commerciale. Un primo trattato 6 state fatto testa Ira Pie-
monte e Francia, ed alcuni cenni fanno da credere che si potra 
estendere quandochessia ; e senza entrare qui net merito, ne 
de' trattati di commercio in generale, no di questo in parti-
colare, questo 8 senza dubbio principio ed arra di pin tar-
ghe comunicazioni, cioe, a parer di tutti oramai i migliori 
economists, di miglioramenti commerciali. A' quali tutti do-
vrebbe dengue rinunciar 1' Italia occidentale, rientrando net 
sistema vecchio, facendosi economicamente austriaca. Ne le 
stesse provincie orientali o lombardo-venete ne vantaggereb-
bero. Noi ci riferiamo par qui a cid che crediamo aver di-
mostrato altrove ; tutti i yeti e buoni interessi futuri austriaci 
sono sal Danubio e non sill Po; ondeche quanto pid s' inten-
deranno in Austria gl' interessi austriaci, quanto pin progre-
diranno quell' imperio, que' popoli, (pea nomini di Stato, 
quella come e cancelleria, lento pid sempre sara sacrificato 
it Po al Danubio. Qui it fallo fatto una volta non avrebbe 
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nemmeno it rimedio che 6 a tutli gli altri ; non chescemare, 
accrescerebbesi it danno in ragione del progresso avvenire. 
—E politicamente poi? I leggitori informali dello cause, 
delle vicende e degli elfetti di quella lega doganale germani-
ca, che 6 finor solo esempio di tali istiluzioni, sannoil grande 
accrescimento di preponderanza politica venutone a Prussia, 
che si trova potenza principale in quella lega. Vorremmo noi 
procacciar simile situazione, simile preponderanza 'all'Au-
stria? Io credo che niun principe, niun uomo di Stato, niun 
uomo pensante o senziente in Italia abbia tat desiderio ; e 
che se qualche Italiano pur si troll) 'a promuover la lega 
austro-italica, ei fu per un' illusione fattasi troppo semplice-
mettle, per vero dire, a se stesso: che non fosse' per succe-
dere in Italia cid che successe cosi evidentemente altrove. 
Ma speriamo che i molti, i pin, o foils si alterranno a quel 
modapio naturale di ragionare, it quale argomenla da simili 
cause a simili effetti; dal passato all' avvenire, dai fatti alle 
probabilita ; e che quando fra cent° di queste, ne fosse una 
sola di accrescere la dipendenza degli Stati italiani, quan-
d' anche invece di svanlaggi s' avesser vanlaggi commerciali 
probabili dalla lega austro-italica, basterebbe quell' uno pe-
ricolo a farla rigettare. Gli Stall, le personemorali non hanno 
doveri dissimili dalle individuali ; e se ad ogni uomo 6 do-
vero (ed all' ultimo utile) it rigettar qualunque vantaggio di 
fortuna acquistato con una villa, tat 6 pure agli Stati, 	alle 
nazioni.' — E conchiudiamo, sperando assenso unanime ita- 

, Desidero andar incontro alle false applicazioni the si facessero de' 
principii,cti io son costretto a porre troppo brevemente talora.Non vorrei, 
a' applicasse quant' 6 sopra , contro alto strade di ferro. Questa Bono age-
volamenti di comunicazione come le leghe doganali ; ma non portan seco 
( quand' anche si racciano tra i principati italiani e la provincia straniera) 
i due pericoli di quella; non I' economico, n6 it politico. —Non l' econo-
mic°, perchd non ci farebbero entrare nelle strettezze del sistema austria-
co ; non it politico, perched non le darebbero preponderanze, ci lascereb-
hero nella condizione relativa presente; o se mai, darebbero preponde-
ranza a noi, complesso di principati, preponderanti in territorio e popola-
zione. Le comunicazioni agevolate the non portan seco danno specials, 
anderanno sempre a pro della nazionalith italiana. — E coal abbiansi i no-
stri voti e la nostra gratitudine quanti principi e ministri e capitalisti 
promovano e promoveranno.queste imprese veramente nazionali. Cosi 
veggiamo la penisola solcata in lungo ed in largo da quante linee sieno 0 
si faccian possibili nello state presente o future della scionza; cosi prima 
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Iiano : la legs austro-italica sarebbe, quanlo a difficolla ester- 
na, 	faltibilissima ; 	ma ella non 4 desiderabile, 'a assoluta- 
menle rigettabile da Ludt i principati italiani. 

5. Case 111°: lega italica compiula, ossia de' principati 
ilaliani e delle provincie austrc-italiche.— Questa pub essere 
desiderabile o no per noi,'secondo che ne' particolari ella si 
scosterebbe o s' accosterebbe alla precedenle. Chiaro in se 
I' unione delle provincie austro-italiche co' princiiiati italiani 
fosse solamente un nome, una finzione; e se la separazione 
Ira quelle provincie e le germanico-austriache fosSe im'altra 
finzione o si riducesse ad una linea doganale di pia tra 
I' une e l' Mire ; e se quell' unione implicasse, come nel case 
lirecedente, accettazione per not del.sistema economico an-
striae°, antiquate e stretto ; tal unione non sarebbe deside-
rabile da not no economicamente n4 politicamente. Non eco-
nomicamente, traendoci a' medesimi falli, alle medesime 
rinnncie di speranze che denunciammo testa; non politica-
mente, perche questi falli ci trarrebbono a separazione anche 
politica dalle altre nazioni europee, ed a inaggior unione (che 
sarebbe maggior dipendenza) cella potenza gia troppo signora 
nostra. — Se, all'incontro, i negoziati che s' intavolassero per 
la lega italica, e it trattato che ne risultasse fossero tali da 
far entrar le provincie austro-italiche in quella large econo-
inia politica italiana da cui dipendono tulle le nostre speranze 
commerciali ; se cosi le provincie austro-italiche si educas- 
(1' ogni altre not veggiamoriunite Genova e Torino, a quelladiventar porto 
di questa, e questa quasi avanzarsi di tanto nella penisola; a pur riunite 
Torino, Milano e Venezia, a Torino, Parma, Modena e la Romagna I E 
cost Firenze e Livorno; Firenze, Roma, Napoli e al di lb ; e riuniti se sia 
possibile in uno o Oh luoghi i due mari italiani I Tutte e qualunque di qua-
ste riunioni materiali, aiuterebbero a quelle intellettuali o morali ; le 
quail ne riprodurrebbero a vicenda altre nuove materiali.— Ma mi si con-
cede agglugnere, non 6 torso paese in Europa, dove it commercio presente 
possa meno supplire esso solo a tali opere ; dove queste ahbiano pih ne-
cessitb dell' intervenzioni de' principi ; e dove questi poi Men° per trarne 
pW profitto diretto ed indiretto. Negli altri paesi le strade ferrate sono 
strumenti necessari alle prosperith commerciali esistenti; In Italia elle 
sono strumenti necessari a far risorgere tat prosperith, e sarebbero di so-
prapiii strumenti politici a tutte 4e buone riunioni. Non pub rimaner dub-
bin a chi v' attenda: parecchi principati italiani sono, a cui l' uno od anche 
it due o it tre per cento perduto in appareoza, sarebbero cento od anche 
dugento o mille riguadagnati od in contanti od in potenza. 

(Nota delta seconda edisione.) 
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sere ad una futura unione anche politica con gli Stati italia-
ni, non 6 dubbio che tat lega sarebbe non solamente motto, 
ma la pia desiderabile di tulle per l'intiera Italia; sarebbe 
arra 	dataci 	dall' Austria, 	del 	suo rivolgersi 	dalla mala 
politica sua occidentale a quella nuova e buona orientate, Is 
quale ci farebbe a un tratto, da avversari, amid ed alleati na-
turali. — Ma non c' inganniamo ; niun fatto, niun principio 
di fatto, niun cenno 6 di tat rivolgimento ; e quanto pin la 
lega esclusivamente italica s' accosterebbe a buona per noi, 
tanto pin 6 improbabile ch' ella fosse' accetlata dall' Austria 
presente ; quanto pi6 qualunque lega italica sarebbe proposta 
od accettata dall' Austria, tanto pin probabilmente ella sa-
rebbe dannosa all' Italia. — E quindi di questa lega compren-
dente i principati italiani e le provincie austro-italiche ei ci 
pare, senza fermarvici altrimenti, poter conchiudere: che, 
ben fatta, ella sarebbe senza dubbio la pia desiderabile, ma 
6 la piii improbabile ; e che, mat fatta, non sarebbe deside-
rabile; ovvero pie, brevemente, che la probability vi sta in 
ragione inversa della bonta. 

0. E veniam dunque alla IV• ed ultima delle leghe ac-
cennate, a quella de' principati italiani soli fra se. — E di 
essa diciam subito, che, diflicilissima in apparenza, ella non 
6 tale in realta ; se non si tenga forse per irrealta, impossi-
bilita, supposizione assurda, quella che i principi italiani ab-
biano it vulgar coraggio di non veder pericolo dove non 6. 
to direi anzi, che sarebbe ingiustizia non isperar tal coraggio 
da due o ire di questi principi ; i quail unendosi potrebbon 
fare it nocciolo, a cut si unirebbon gli altri, come avvenne 
in Germania. Qui 6 luogo da ridire: che in tempo e per le 
opere di pace i principi piccoli son potenti (grazie alle condi-
zioni della presente civilla cristiana) quanto i pin grandi. 
Siami lecito recar un esempio che mi par quadrare al caso. 
In quegli anni che seguirono la restaurazione di Ferdinan-
do VII di Spagna, e che la nazione spagnuola, insuperbila 
della recente difesa, e credendo aver essa liberata I' Europa 
anziche essere stata liberata da nessuno, trattava verso Pal- 
Ire nazioni grandi o piccole con una superbia che 6 rimasta 
famosa nella diplomazia, trovossi un giovane diplomalico in- 
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caricato cola degli affari di una potenza italiana. Ed avve-
nendogli d' incontrare diflicolta, e non potersi far render 
giustizia negli affari commerciali che sorgevano ogni di, ze-
lante siccome novizio ch' egli era, ei se ne veniva rammari-
cando con un Miro diplomatico sperimentatissimo in quella 
corte, e che degnamente rappresentava cola una delle prin-
cipali potenze europee. Ma questi: a Che volete? fate come fo 
a io. Prendete pazienza. a — a E che? a ripigliava it uovizio. 
« Vi avverrebbono essi anche a voi di questi incontri ? D— 
E l' altro: a Certo MI ogni di ; a me, ed a tutti, quanto a 
a voi.n — « Ma come to soffrite voi , rappresenlanti di grandi 
a potenze, che potreste d' un cenno annientar questa super- 
D bia spagnogla ? a — a Noi ? a ripigliava V assennato e spe-
rimentato. a Nol possiam noi pia che voi. Noi abbiamo pin 
a navi, pia armi, piii eserciti, e'forse pin coraggio che non 
a costoro, e vero ; ma finch?) non si viene all' usar tutto cio, 
a finche non ci Et guerra, a in tutti gli affari di che non si 
a vuole no pad fare on caso di guerra, una potenza piccola 
a vale una grande; Spagna qual 6 ridolla, quanto noi Boren- 
» tissimi; e voi, quanto noi verso essa. Questi Spagnuoli non 
D sono stolti, sanno cid, sanno di peter quanto noi in tutto 
a cid che non 	caso di guerra, ed usano ed abusano di que- 
a sta situaziono di pace, sempre favorevole ai piccoli. a —E 
it diplomatic° novizio se ne capacit6 lento pid, che era mas-
sima buona a riportar a casa ; e ne conchiuse fin d' allora : 
che i principi piccoli italiani possono motto pia che non si 
suol credere, in tempo di pace; e tante pid poi, che non sola-
mente per le cose dappoco, ma nemmeno per le dappia, non 
torna conto all' Austria it romper guerra. — E difatti, faccia-
trio it caso ( minore, ma simile ad un altro posto gig net testo 
del libro) che due o Ire principi italiani consentissero un bel 
di nella opportunila d' una lega doganale, e che tenendo 
giusto conto degli immensi inleressi meridionali, e dei mi-
nors ma pur grandi settentrionali, facessero ceders questi 
a quelli (all' incontro di cid che vedemmo doversi fare net-
t' impresa eventuale dell' ifidipendenza), e che convenissero 
i due o tre nelle condizioni principali, e che accedendovi 
gli altri pin o meno, una lega doganale qualunque si con- 
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chiudesse e firmasse ; io lo chiedo a' pia prudenti od belie 
timidi, che ne avverrebbe o duranti letrattative o conchiuso 
it trattato ? Motto probabilmente, it confesso, che Austria 
s' opporrebbe. Ma di nuovo, che vorrebbe dire, che sarebbe 
questa opposizione di lei? Che darebbe note, od anche fa-
rebbe proteste, od anche (benche ion a probabile) che inter-
romperebbe le relazioni diplomatiche, e pia probabilmente 
che chiuderebbe pia che mai suoi limiti , aggraverebbe suoi 
dazi , separerebbe dalla restante Italia le sue provincie ita-
liane. Ma tutto cio, nemmen questa separazione , non sareb-
be gran danno economico no politico; e quando fosse, sa-
rebbe largamente compensato dai vantaggi econoniici e 
polilici della lega. E quanto a guerra, le sarebbe impossibile ; 
o, se mai, le sarebbe immanchevolmenie funesto. Se i prin-
cipi italiani proseguissero tranquillamente it fatto loro , 'no 
Austria, no nessuno non .potrebbe ne impedir loro d' adem-
piere l' ideate, ne far loro disfare it gilt fatto. E non vi si 
vorrebbe nemmen segreto ; alla faccia di tulle Europa si vor-
rebbe provare tine voila se sieno o no indipendenti secondo 
i trattati questi principi italiani ; alla faccia d' Europa tulle, 
e colt' aiulo di mezza, si vorrebbe rivendicaro cio che ce ne 
fosse imprudentemente negato. Le seccature, i disturbi, le 
cattive ragioni, le minacce, non son pericoli; son parole, e 
nulla pia. E se n' aiTebbono in abbondanza senza dubbio , 
ma non altro ; ondeche, insomma , a far la lega che dicia-
mo, ci si vorrebbe men coraggio che operosita, meno uscir 
di timori che di pigrizia. — E ne varrebbe la fatica, per li 
grandi vantaggi the ne risulterebbono. Politicamente , una 
legs doganale non vat per certo una politica, e Canto meno 
una confederazione stabile. Ma ells varrebbe motto pia che 
non tutti insieme que' mezzi vantati di unire e nazionalizzare 
nostra nazione ; pia che non i trattati tipografici , e i con-
gressi scientifici , e i comizi agricoli, e via via; che son pur 
unioni buone, ma minori. Lo sperimento di Germania 0 evi-
dente; e quest' evidenza 0 quella appunto che farebbe quindi 
I' opposizione dell' Austria, e quinci it merito de'principi ita-
haul di non lasciarsene spaven tare. E it medesimo sperimento 
fa eyidente l' utility economica. L' Italia si troya in condi- 
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zioni simili alla Germania; sminuzzata anch' essa in parec-
chi Stati, intermediaria Ira I' Oriente e l'Occidente , con 
interessi provinciali non tanto simili da nuocersi cella con-
correnza, non tante diversi da non potersi accordare ; on-
deche non 6 dubbio che una lega simile, fatta con principii 
similmente larghi , prodarrebbe senza dubbio simili dicta , 
simili vantaggi. Se non che anzi la situazione dell' Italia in 
mezzo al Iilediterraneo, doe alla via probabile di tutto it 
gran commercio avvenire, 6 motto pin felice che non quella 
della Germania; ondeche si potrebbono prevedere risoltati 
auche maggiori. E conchiudiam pure: che, date solamenle 
ne' principi it coraggio bastante a non veder pericolo dove 
non 6, la lega de' principati italiani sarebbe possibile e van-
laggiosa tuft' insieme. 

7. Ricapitoliamo dunque it paragone delle quattroleghe: 
La germanico-ilalica sarebbe forse la pin desiderabile, 

ma 6 la piu difficilo di Wile ad effettuarsi;  
La anstro-italica sarebbe la pin facile, ma non 6 desi-

derabile, non 6 accettabile assolutamente da niuno State 
italiano; 

La italica compiuta, non sarebbe facile se desiderabile, 
non desiderabile so facile ; ondeche insomma, nelle condi-
zioni presenti, non 6 desiderabile nu facile ; 

La sofa legs de' soli Stati ilahani (impossibile in appa-
renza a' paurosi od inoperosi ) 6 di fatto possibile e desi-
derabile. 

E lascio trar la conchiusione a ciascuno ; che la trarra 
buona, in ragione inversa della propria paura e pigrizia. 

8. Eppure qualche cosa 6 da fare. Lasciando la questio-
ne politica e riducendoci all' economica, apparira evidente 
a ciascuno la necessity d' una lega doganale italiana, e d'una 
fatta im Iarghi principii commerciali, e d' una fatta pronta-
mettle. — E prima, 6 principle, dogma economico univer-
salmente accettato, che quando mope nazioni vicine entrano 
in on gran progresso commerciale, quella che rimane sta-
zionaria cade nel danno di retrocedere, non solo comparati-
vamente, ma positivamente. Se questo printipio avesse hiso-
gno di dimostrazione, la scoria nostra ce la darebbe. Al 

18 
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sorgere del secolo XVI it commercio italiano era ancora ii 
principale di lati ; ma Portogallo e Spagna, poi Inghilterra, 
Olanda e Francia essendosi aperte nuove vie e nuovi mer-
cati, l'Italia, che non seppe prendervi parte, non solamente 
decadde della sua cOndizione relative, ma dalla sua positive, 
da quasi tutta la sua navigazione, da quasi tutte le sue indu-
stile , e, se non decadde, rimase'stazionaria nella sua agri-
coltura. — Ora, a' nostri di, non solamente molte nazioni 
europee hanno un' operosita commerciale superiore all' ita-
liana, ma hanno ogni probabilita di accrescerla tuttavia; 
Inghillerra con essersi procacciati nuovi mercati alla Cina e 
nell' Oceania, e con essersi aperta la nuova via del Mediter-
raneo e dell' Egitto a tutti gli immensi mercati sari orientali 
nuovi o vecchi ; Francia col suo muoversi alacremente a 
que' mercati ed a questa via; Olanda per it progresso con-
tinuante nelle sue colonie cinesi, e perche pur si approfit-
tera della Cina e del Mediterraneo ; Germania cotta sua lega 
.43 con sua liberality commerciale; e forse in breve Spagna, 
se, uscendo da sua mala operosita politica, entrera ( come 
succede) con pad ardore in una nuova operosita commer-
ciale, valendosi della medesima nuova via del Mediterraneo. 
E evidente : tutti han progredito o minacciano progredire. 
Se non progrediamo noi pure, ci avverra una seconda volta 
di peggiorare nelle nostre condizioni relative; e quindi se-
condo ogni probabilita anche mile positive; qual che sia la 
nostra operositi presente,noi perderemo anche questa, tutta 
o in gran parte. —E come poi possiam noi progredire? Certo, 
non conquistando anche noi grandi colonie, cho non n' ab-
biam forza ; non aprendoci nuovi mercati orientali, dove sa-
remmo non solo ultimi , ma sconosciutissimi ; non isperando 
competere co' nostri prodotti industriali , troppo rimasti in-
dietro, ne co' nostri agricoli, troppo scarsi e cari al parago-
ne. Noi non abbiamo speranza buona di progressi cowmen-
ciali, se non dalla nostra mirabile situazione in mezzo a quel 
Mediterraneo, attraverso a cui s' 6 ricondotta, senza fatica 
ne merito nostro, la via del commercio universale. Per noi 
han lavorato, a lavorano tutu 	questi che 	riconducono it 
commercio europeo-asialico (il massimo de' commerci del 
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mondo) nel nostro mare. Chi va.e chi viene ci passa in vi-
sta, solca nostre acque, tocca o vede i nostri porti. — Ma 
non c' inganniamo ; veggiamo i vantaggi di questa nostra 
situazione quali sono, ne pill ne meno. Essi non ci possono 
venire se non dalla vicinanza, che pub fare i nostri prodotti 
pin facili a spacciare in Oriente, i prodotti orienlali pia fa-
cili a spacciar da noi, e i porti nostri, scali o depositi a chi 
va e viene; vanlaggi dunque di esportazioni, di importazio-
ni, di scali. Ma fra questi tre, it vantaggio solo dell'esporta-
zioni si polrebbe forse serbare da' paesi piccoli e disgiunti 
della nostra Italia ; i due altri dell' importazioni e degli scali 
non si possono ne serbare ne accrescere se non invitando 
co' mercati grossi p con gli approdi facili; i quali poi ne gli 
uni ne gli altri non possono essere se no 	in paesi grandi , 
ovvero in piccoli congiunti da una lega. Agli stranieri niun 
porto nostro non 6 mercato ne scalo necessario, non 6 se non 
facoltativo, e non sari adoprato se non sari mercato grosso 
0 approdo facile; ed ai nazionali slessi, cui i porti nostri son 
mercati e approdi necessari, essi non saran buoni se non 
colle medesime condizioni. Finche Otranto o Napoli non sa- 
ranno se non mercati del Regno, finch 	Ancona o Civita- 
vecchia non saranno se non degli Stall del papa, Livorno di 
Toscana, Genova del Piemonte, niuna spedizione grossa si 
fart mai da o per Otranto, Napoli, Ancona, Civitavecchia , 
Livorno o Genova. Ma se ognuna di queste potesse essere 
mercato, deposito, transito, di tulle o molta Italia, certo vi 
moltiplicherebbe 1' invito, l' approdo e per le navi straniere 
0 per le nazionali ; e molliplicherebbero quindi, non solo le 
industrie, i commerci propri de' luoghi di scalo o di transito, 
ma per effetto immanchevole, tulle le produzioni dell' indu-
stria e dell' agricoltura nazionale. II fermarsi nelle prove di 
cie sarebbe non altro che pedanteria, sarebbe ripetizione 
inutile di cie che 6 saputo da qualunque mediocremente in-
formal° delle scienze e de' [alit della pubblica economia.t 

' lo non conosco se non urOoperetta stampata a Livorno su quest' as-
sunto, pur cost importante, degli interessi itallani nel commercio orienta- 
te. Tante pia ragione di lodarla • e confortare 1 autore a migliorarla ed 
estendorla. (Nota della seconda dizione.) 
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9. Ne 6 dubbio a questi informati: che la legge dovrebbe 
esser fella su principii commerciali larghissimi.— Ognun sa 
che i vantaggi della lega doganale germanica furono effetto, 
meno forse del fatto stesso della lega, che non delta larghezza 
de' principii su cui ella sorse e crebbe. Non solamente in 
Germania, ma in Inghilterra, in .Francia, in Italia, e dap-
pertutto, la scienza a unanime net tener come dogma quella 
larghezza o liberalita. I pratici soli se ne scostano; e non gia 
negando pie' principii, ma solamente la possibility di questa 
o quella applicazione; non combattendo i dogmi, ma intro- 
ducendo eccezioni. Ne sarebbe forse difficile mostrare la va-
nita di quasi tulle queste eccezioni in tutti i paesi dove si 
van facendo. Ma riduciamoci all'Italia, e-veggiamo se raper-
tura de' nostri porti, 1' abolizione di" dazi protellori , le lar-
ghezze commerciali nocerebbero o gioverebbero alle nostre 
navigazioni, alle nostre industrie, alle nostre agricolture. 

Io Contro alla libera navigazione, ei si suol citar quel-
l' alto di navigazione inglese che, escludendo o svantag-
giando le straniere, dicesi aver promosso la nazionale. Ma 
in questa citazione ei mi par che sia un cumulo d' errori gli 
nut sugli altri. Perciocche non 6 provato che quell' alto re-
strittivo sia state quell° che fece crescere la navigazione 
nazionale; questa crebbe per la situazione dell' Ingbilterra, 
intermedia a motto nuove vie, a molli nuovi mercati aperti 
net 1500; com' 6 intermedia ora la situazione dell' Italia alle 
vie riaperte ora. Poi, la nostra navigazione non 6 in ste suoi 
principii com' era allora I' inglese; 6 anzi decadente o al-
meno stazionaria: non si tratta d' insegnarci a costrur nevi 
o a conclude, ma a costrurle e condurle al par degli emuli , 
a che anzi ci pub giovar I' emolazione, ci debbono nuocere 
i privilegi. E finalmente e principalmenle, Inghilterra ha 
ora abbandonate queste strettezze; e c' insegna cosi, non a 
prenderle, ma appunto ad abbandonarle; Inghillerra cono-
see 1' eta nostra commerciale; noi dobbiam seguire non gli 
usi che lascia , ma quelli che prende. Quando finirem noi di 
prendere gli abiti fuor d' use agli 'altri? — Ma lasciando gli 
esempi bene o mat cilati, ci si pertnetta porno a dirittura una 
alternativa conchiudente. Ovvero le nuove facility accresce- 

   
  



APPENDICE. 
	 277 

ranno effettivamente it numero delle navi straniere sulle ma-
rine italiane;•ovvero no. Se no, le condizioni delle navi ita-
liane rimarran le stesse che sono ora, quanto a concorrenza; 
ed elle si miglioreranno inoltre di tulle 1e facilita di che non 
si saran voluti valere quegli stranieri. Se, all' incontro, se ne 
varranno gli stranieri ed §cciesceranno la navigazione suite 
nostre marine; cosi pure ce ne potremo valer noi, ma con 
tulle it vantaggio (immense, come sa chiunque abbia per 
poco atteso a questi studi) che ha sempre la navigazione pic-
cola ma vicina, breve, ripetuta, e moltiplice, il cabotaggio e 
it quasi cabotaggio, sulla navigazione grande, ma lunga e 
rare. Apransi i porti italiani ; chi se n'approtittera piii? Certo, 
non le navi in corso lontano, e massime non quelle che ab-
biano approdi propri; certo le navi italiane che han tempo a 
far tre viaggi, mentre 1' altre uno, ed a cui gli approdi no-
stri sono gli unici e naturali. — Ora, mentre scriviamo, non 
é forse gran porto italiano dove non sia qualche navigazione 
straniera pin privilegiala, in qualche rispetto, che non qual-
che altra navigazione Habana. k vergogna, 6 danno grave. 
Ma, vergogna e danno maggiore, ii governo di Roma pro-
pose gin di equiparare alla propria le navigazioni di tulti 
quegli altri Stati italiani che volessero corrispondere con si-
mile liberalita; ed a tal liberal proposizione non corrispose 
Snore niuno State italiano I 

11° Quante elle industrie, quali sono, in nome della ve-
rita, quelle che si vogliono proteggere colle chiusure o colle 
strette aperture? Le industrie del cotone, o de' ferri, o delle 
canape, o de' lini, o delle sete, o di che? Non n' 6 una ora 
(anno 1843) che superi le straniere, che abbia primate su' 
mercati europei od ultra-europei. Le stesse seterie di Geno-
va, di Firenze a di Torino, gifi famose, sono on nulla ora 
su que' mereati ; e quanto all' altre, ei si pub dire, relativa-
mente parlando, che non esistono. Non servono esposizioni 
pubbliche, non medaglie d' incoraggiamento, non statistiche 
comparative degli accrescimenti ennui. Fate statistiche com-
parative con le produzion3 inglesi, germaniche ed anche 
francesi , e tirate le conseguenze vere, sinceramente, senza 
voter trovare cie che non 6, per adulare principi di qua, o 
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popoli di la; e vedrete che bello avvenire industriale s' ap-
pareccbi all' Italia! Tanto brullo, tanto nullo, che basterebbe 
tal !Willa a conchiudere: facciamo lotto a rovescio di quel 
che facemmo finora; noi non potremmo fare se non meglio; 
poiche le chiusure ci portarono qui, apriamo, per Dio, una 
voila per provare; peggio di do che 6, o ci si apparecchia, 
non potra esser mai. — BenchO anzi motto miglioramento si 
potrebbe sperare, quando i principi italiani, colti come sono 
i pill (die non parrs adulazione), applicassero francamente, 
tutti o quasi tutti d' accordo, quel gran principio del lasciar 
fare e lasciar passare, a cui niuna nazione si trova forse ap-
parecchiata quanto 1' Italia. La pochezza dells industrie esi-
slenti scemerebbe it danno inevitabile della concorrenza am-
messa. E poi, noi abbiamo avula pill voile 1' occasione di 
osservarlo: 1' ingegno ilaliano 6 sopra tutti meraviglioso in 
varieta, in adattamenti. Variera, s' adattera anche in ci6. 
Cadranno le industrie men potenti, men naturali; ma sor-
geranno le naturalmente phi potenti. Se gli uomini di Stato 
che si occuperanno in do, pretenderanno a un calcolo mi-
nuto di tulle le importazioni od esportazioni, utili a conce-
dersi per le industrie italiane ad una ad una, ei vi perde-
ranno probabilmente l' ingegno e la fatica, come avvenne a 
tanli altri ; ma se se ne rimetteranno all' ingegno veccbio ed 
all' operosita nuovamenle eccitata degli Italiani, ei ci 6 no-
vanla per cenlo di probabilita, che questa, compressa com' 0 
in tante altre parti, si precipitera tutta net nuovo sbocco, a 
vi fart miracoli. Possibile che noi, produttori di tante sele, 
non arriviamo ad operarle quanto i Francesi e i Tedeschi? 
Possibile che nett' operare i cotoni egiziani cosi vicini non 
abbiam with con coloro che li lesson° in mezzo al conti-
nente europeo? Perciocche, mat si dice che la natura ci ha 
negate tali competenze, negandoci it carbon fossile, epper-
cio le macchine ,a vapore. Sono elle messe in opera tulle 
1' acque italiane? Non confondiamo; 1' acque non valgono it 
vapore per le grade a vapore; ma per le industrie non lo-
comotrici, le acque che, fatte cadere una voila opportuna-
mente, cadon sempre, valgon pin che non it vapore; e fin-
elle rimane in Italia un flume o un rivo non usato nella sua 
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caduta, non abbiam occasione di accusar la Provvidenza, ne 
di atfettare una rassegnazione, Ia quale non 6, insomma, se 
non pigrizia. Non 6 it carbone che ci manchi, ma I' operosi-
la; e all' operosita non manca se non Ia competenza; la coin-
petenza dico, che fara danno ai pigri senza dubbio, ma pro-
fittera agli operosi, che sono quelli soli onde si pub apptofit-
tar la nazione. Se ne capacitino gl' Italiani tutti, ma sopra 
tutti i principi; i nemici della loro gloria, del loro pro, della 
loro potenza, sono i pigri, i gaudenti, tutta quella genia de-
gli ostinati net far nulla, degli invidiatori ed impeditori di 
chiunque fa. Quando alcuni o molti di costoro scapitassero 
all'operosila altrui, poco male; it mal de' tristi risulta sempre 
dal ben de' buoni, e non si vuol fermar questo per quello. 

Ill° Del resto, dicono alcuni che le industrie italiane 
sono e saran per l'avvenire sempre un nulla rimpetto all'agri,  
coltura. Io nol crederei; ma pogniamo che cosi sia, che le 
speranze materiali italiane debbano venir unicamente dalla 
agricoltura. Ad ogni modo queste speranze si accrescereb-
hono incalcolabilmente per una lega doganale che si facesse 
su principii larghi. Grani, risi , canapi, lini, olii, vini, pa-
scoli e sete sono i principali prodotti agricoli nostri. Ma que-
sti tutti (salvo i pascoli) sono prodotti pure di tutti i paesi 
circondanti it Mediterraneo; e prodotti che si pub preveder 
forse si molliplicheranno, quali in un paese, quali in altro, 
a segno da diventar la pin a vil prezzo che in Italia. Niun 
metodo nuovo, niune societa agricole, niuni incoraggiamenti 
governativi, non possono impedir tal danno. Tutti questi 
sono rimedi piccoli, microscopici. Niun rimedio grande pub 
essere, se non, o la chiusura assoluta, che lasci i mercati 
nostri esclusivamente a' nostri prodotti, o I' assoluta apertu-
ra, che li equilibri agli stranieri, che, facendo abbandonare 
le produzioni svantaggiose, promova d' altrettanto le vantag-
giose. Ma it primo di questi due rimedi grandi 6 dililcile, 
forse impossibile ad applicarsi, ognuno it sa, in un paese 
cosi vario, cosi sulla via universale, cosi facile al commer-
cio illegale comb 1' Italia; e poi, non servirebbe se non a dar 
vantaggio su' mercati nazionali, e crescerebbe lo svantaggio 
sugli stranieri. Ondeche it secondo rimedio, I' apertura, che 
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equilibra tutte le produzioni, ed accresce le phi naturali , 6 
solo proficuo a possibile all' ultimo; epperci6 tint' 6 volger-
visi quanto prima. Non sono i metodi di colture quell che si 
debban mutate, ma le colture stesse; i metodi nostri son 
buoni da secoli e secoli, e poco o quasi nulla v' 6 ad aggiu-
gnere; ma le colture si debbono anutar di secolo in secolo 
secondo le condizioni nnove, e quest' 6 che non abbiam fat-
to, a dobbiam fare. Noi eccettuammo (este i pascoli da quelle 
colture italiane che hanno a temer competenze. E difatti, se 
si girl tutt'intorno al Mediterraneo, ei non si trovera forse re-
gione chesia corn parabile per essi a tutta I'llalia settentrionale 
e a molte parti della meridionale. E quindi ei si pub prevedere: 
che quelle regioni non arriveranno forse mai, e certo non per 
grandissimo tempo, a com peter con not per li pascoli, e perch') 
per Ii bestiami e i latticinii: che quindi, quanto pi6 la compe-
tenza scemera la produzione de' grani, tante compenso e forse 
vantaggio not potrem trovare nella produzione de' pascoli, 
de' bestiami, de' latticinii : che accrescendosi la abitazione, 
e quindi it lusso dell' altre costa del Mediterraneo, s' accre-
sceri la richiesta di questi nostri prodotti; e tanto pia che 
son prodotti di natura lore cercati sempre ne' luoghi pill vi-
cini; e quindi in ultimo, che 1' Italia 6 destinata ad accre-
scere motto, immensamente, questa produzione sua, a rivol-
gere in pascoli tulle le terre sue che ne sien capaci, a valersi 
per ci6 di tutti i suoi corsi d' acqua e di tutti i lavori accu-
mulativi da parecchie generazioni, a ad accrescerli di gran 
lunga, che e, insomma, un avvenire speciale suo e fecondis-
simo di operosita e ricchezze d' ogni sorta. — Questa 6 la 
nostra speranza agricola principals senza dubbio. Ma non 6 
la sola. I nostri risi pure sono fin ora senza competenza 
nelle 	regioni 	circum—mediterranee, i nostri olii ban so- 
stenuto fin qui , o poco meno, tulle le competenze; e se i 
nostri vini non la-sostengono, la potrebbero sostenere quando 
s' introducessero perfezionamenti ed incoraggiamenti in que-
sta industria, che a' 6 forse sola capace fra le nostre. Anche 
questi prodotti si accresceranno ptobabilmente, per la vici-
nanza nostra a tulle quelle immense regioni che sono in 
progresso probabile. Qui, piti che altrove, i progressi altrui 
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aiutano e quasi sforzano i nostri. La nostra pigrizia sola li 
potrebbe impedire. Non sarebbe se non net case che non vo-
lessimo produr noi quanto ci si demander& ogni di pia 
tutt' all' intorno, che le domande si rivolgerebbero altrove, 
e forse per sempre. Se noi ci ostiniamo a voter produr grani 
come net mezzodi della Russia, od in Barberia, o in Egitto, 
a confondere (come fanno troppi agricoltori, amministratori 
ed economisti) l'agricoltura in generale con la coltura de'gra-
ni; se in un' eta di comunicazioni infinite ci ostiniamo a vo-
ter produr tulle, o a tener pia necessaria la produzione 
de' grani; se sagrifichiamo a questa le produzioni che ci da-
ran ricchezze da comprarne, armi e navi da procacciarcene 
sempre, allora questa vecchia preferenza ci fara mancar l'oc-
casione, e l'Italia non solo scadera una seconda volta da'suoi 
commerci, ma scadera dalla sua agricoltura, che sara ultimo 
danno materiale. — E it danno materiale portera seco quelli 
morali anche maggiori, della inoperosita e de' vizi che I' ac-
compagnan sempre. Ne' secoli scorsi 1' operosita non cesso 
quasi, se non nelle cosi dette classi alte, o tutt' al pia net-
t' industriali; 1' agricoltura, progredita tango i grandi secoli 
italiani e serbalasi lunge i piccoli, salvo l' operosita in una 
gran parte della nazione. Ma guai se; cessando anche in 
questa parte, tutla la nazione nostra cadesse mai in inopero-
sita, a' tempi appunto che i popoli circondanti, od anzi tutti 
i cristiani, accrescono la lore operositii. Allora sarebbe colma 
la misura de' nostri danni; allora non servirebbero se non 
quegli estremi rimedi, che la Provvidenza permette bensi, 
ma che debb' essere studio d' ogni buono evitar sempre, 
quanto pia sia possibile, in ogni cosa. 

10. Eppercio, qualunque cosa si voglia e possa fare, fac. 
ciasi quanto prima. Qui non a solamente necessitn; 0 urgen-
za. In questi anni dintorno aila meta del secolo XIX, forse 
in questi pochi che restano del quint() decennio di esso, si 
decider& it nostro avvenire commerciale, industriale ed agri-
cola, per secoli e secoli. Questi sono gli anni climaterici del-
l'economia pubblica di lutte le nazioni europee, ma pia del-
l' italiana. Li trascureremo not? It cowl:nerd() universale 
prendera altre abitudini; ed ognun sa, quanto le abitudini 
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commercia sieno poi difficili a mutarsi. Ci varremo noi al-
l' incontro di questa nuova e grande e forse ultima occasione 
dalaci dalla Provvidenza? Di questa nostra magnifica situa-
zione in mezzo al Mediterraneo? Di questo nostro trovarci 
prima nazione europea sulla Ca riaperta all'Oriente?E, par-
liam chiaro, ce ne varrem noi, pin largamente, pin ardita-
mente che non le altre nazioni circum-mediterranee? Faremo 
noi i nostri sbocchi, i nostri approdi, pi& facili che gli altri? 
Allora le nazioni pin lontane che non hanno scali nel Medi-
terraneo, Olanda, Germania, Svezia, America, se ne var-
ranno molto; e se ne varranno talor mite quelle stesse che 
v'hanno scali o coste, Inghilterra, Francia a Spagna, se sap-
piam precederle iii queue liberalita. E prese allora qutlle abi-
tudini, elle continueranno poi anche quando Inghilterra e 
Francia e Spagna entrassero in quella via dove noi le avrem-
mo precedute. Ma capacitiamocene bene; qui si tratla di una 
corsa; qui d'arrivar primi; qui di prendere it solo vantaggio 
che ci rimanga a prendere. Altre nazioni hanno altri vantag-
gi, altre precedenze, pin navi, pin industrie, pin mercati; 
not non li possiam torre ad esse; non possiam prendere se 
non ci6 che non han sapulo esse (Mora: le liberal& de'com-
merci.— Io fo lull' ono insomma, fo una sola ipotesi della 
lega doganale italiana, a della liberalila e della prontezza di 
essa. La liberalita senza lega, o la lega senza liberalitit, o la 
lega e la liberalita senza prontezza, non gioverebbero. Pognia-
mo che Napoli (la meglio situala) entrasse sola nella libera-
lila; questa non darebbe mercato grosso senza la lega, la 
nave straniera o nazionale approdata ne'porti napoletani do-
vrebbe spacciar tutto it suo carico net Regno, o portarlo via 
in altri porti italiani, dove nuovi dazi, nuove leggi l'aspet-
terebbero. Ingannata, non tornerebbe quella, no altra ; non 
s' avrebbero grandi approdi, no gran commercio di niuna 
maniera. Ed all' incontro pogniamo fatta la lega, ma non li-
beralmente; non servirebbe a nulla; le abitudini straniere ed 
anche nazionali continuerebbero a pro de' pin liberali. E po-
gniamo in ultimo fatta la lega, e fatta liberalmente, ma 
quando (fra pochi anni probabilmente) saran venute le altre 
nazioni circum-mediterranee a quella liberalita; allora di 
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nuovo non servira a nulla. Preceduti, non arriveremo mai 
pin. — II so anch' io, che 6 dogma di buona economia politi-
ca, far a poco a poco le novita. Ma 6 par dogma di buona 
economia politica, che vi sono eccezioni a tutti i dogroi. E 
qui 6 it caso d' eccezione al dogma dell'a poco a poco. II nuovo 
commercio ultra-orientale e it cinese sono in sui for princi-
pii; ma fra dieci anni al pin, essi avran prese probabilmente 
tulle le loro abiludini. La via d' Egitto 6 in sui suoi principii; 
ma fra died anni ella urn prese forse tulle le sue agevolezze. 
Questi pochi anni in che si stanzieranno quelle abitudini e 
quelle agevolezze, sono gli irremediabili.Passati questi, non 
ci sara nulla a fare, nulla a sperare pin, per l'accrescimento 
de' nostri commerci , nostre industrie e nostre agricolture ; 
cio6 per le nostre grandi operositA nazionali. Altro che pri-
mati, o nemmen parity I Se non vi provvediamo a tempo, noi 
siamo forse per cadere in una inferioritA non mai veduta: in-
feriorita a tutti gli altri che son suite mosse d'una non mai 
veduta operosita; inferiority a noi stessi, che non avemmo 
mai una occasione cosi bella a prendere, cost brutta a per-
dere. Ma Dio ci salvi da ogni infausta previsione! Dio spirt 
forza ne'petti in cui sta salvar la generazione presente ita-
liana dai disprezzi, dall'esecrazione de'nipoti. A che servi-
rebbe che adulassimo o tacessimo noi? Costoro sogliono es-
sere inesorabili poi; e tank) pin net giudicar di do che fu al-
terato o taciuto da' contemporanei. 
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SECONDA APPENDICE. 
--..-- 

A MOLTS CRITIC1111 UNA RISPOSTA : PATTI NUOVI, 
3 

3. La polemics. — 2. Qualm fattemi. — 3. Qoella eke mat per (mg.-4. I &dial ad tempo. 
— 5,0,7, 8, 9, 10. Quattro o Moque fattl suovi. —11 e 12. Concloslone: Guerra, o pace: 
politica autonalo. 

1. II volgo e i naturalisti antichi credevano a certe serpi, 
che col guardo affascinante tirasser gi6 tra'raggiri di Toro 
anella e a poco a poco in for bocca, gli uccelli che le guarda-
vano imprudenti e reluttanti dal nido. Questa favola 6 riget-
tata della scienza moderna, ma pub servire a un paragone. 
Non dissimili mi paiono la potemica personale e gli scrittori, 
i quali, quantunque avversi, si lasciano trarre al fascia° di 
essa. E poco manc6 che mi vi lasciassi trarre io pure, quan-
tunque avversissimo. 

2. II presente libro, primo da parecchi o molti anni che 
sia surto d' Italia a discorrere aperlamente di politica italia-
na, primo che l'abbia rivolta tutla intiera alto scopo dell'in-
dipendenza, doveva suscitare e suscit6 fin dall'apparire non 
poche critiche. Ma io dissi gib brevemente di quelle che pre-
cedettero la seconda edizione; qui dir6 pin brevemente di 
quelle che seguirono da dieci mesi in qua. Continuarono a 
venirmene da destra e da sinistra. Ma le prime a voce, in 
opera, senza pubblicazioni, ne pubblicitC. I destri (dico d'Ita-
lia ) sdegnano I'opinione, e ci6 che la fa; sdegnano gli scritti 
altrui e to scrivere essi; son conseguenti. E conseguenti sono 
i sinistri, quando scrivono it pia die possono.—Ma in Italia, 
proibito piii o meno severamente ed efficacernente it libruc-
cio dappertutto, ei non pole, naturalmente, esser criticalo, 
ne menzionato, ne annunciato da niun giornale.Due soli scrit-
tori, ch' io sappia, ne fecero cenno pubblico in Toscana , ci-
tandone onorevolmente alcuni squarci a proposito di strade 
ferrate; e due altri poi fecero altrove it medesimo al medesimo 
proposito in for relazioni d' officio, non pubbliche. N6 io saprei 
dire quale dei due mi sia pin incoraggiante pensiero; d'a ver 
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potato servire cosi o all'opinione pubblica, o ai governi della 
patria nostra; motrice quella o aintatrice massima, effettua-
tori questi necessari, di qualunque buona impresa italiana.— 
In Germania, parecchi giornali, mi fu detto, raccomanda-
rono it mio scritto a quella grande e lenta, ma sempre pro-
grediente ed a not prezidsa opinione pubblica. Ma io ne vidi 
uno solo; e percbe egli mi propose motto cortesemente due 
questioni supplementari, cercai scioglierle in due lettere pub-
blicate sotto it titolo Della fusion defile schiatte in Italia. Ed 
un illustre scrittor di cola diede poi un sunto onorevole ed 
amichevole del libro mio, net suo libro sulle condizioni pre-
senti d'Italia. — Dail' Inghilterra non ho notizia, che d' un 
articolo della rivista pia antica e pia grave fra le Tories, la 
quale mi assali con pensieri e frasi dm ml paiono, per vero 
dire, molto diverse da quella opinione, e ad ogni modo col-
l'allegazione d'un fatto inesatlo; ed io le rispost !per rettifi-
care una Volta di pia quel fatto a me importante.i— E final- 

, 	 Torino, 19 febbraio 1845. 
Signore, 

Nell a corrispondenza esters della vostra Rivista (gennaio 1845, p. 526) 
io trovo sul mio libro Delle Speranze <I' Italia le seguenti parole: a La pri-
x ma circostanza da osservare rispetto alla pubblicazione del libro del si-
a gnor Balbo è the esso non 6 proibito nei dominii del re di Sardegna. a — 
Lo scrittore In mal informato. II libro Delle Speranze fu e rimane proibito 
qui lino a questo punto , che non si vende pubblicamente , non s' Eamon-
zia, non si da se non a chi ne fa richiesta per iscritto, o, come si dice qui, 
sotto cautela. In una parole, it mio libro si toilers qui 	 come i fatti stessi 
recati dal vostro corrispondente provano the 4 o fu tollerato in Toscana ; 
come fu ivi tollerato it libro del Niccolini. E come questi colic, cost io 
pure son lasciato vivere tranquillo qui. 

Tutti coloro che conoscono la mia posizione sociale , ed, oso dire, it 
mio carattere personale, sanno ch' io non son guari uomo a cui si comandi 
od ispiri un libro. E tuttavia se un principe italiano avesse comandato un 
tat libro corn' 6 it mio , io I' avrei scritto motto volentieri ; ma avrei pro-
cosset° di cost scriverlo; e parecchi milioni d' Italiani si sarebbero, credo, 
rallegrati the un principe italiano avesse cost professato egli stesso, voter 
preparare 11 giorno dell' indipendenza , e net modo da me accennato, cam-
minando nelle vie del progresso universale, e camminandovi sempre al-
r innanzi dello straniero , e non temendo camminarvi flno ails politica li-
berth. Ma pur troppo non fu cost; it mio libro non fu nh comandato ne 
ispirato, ma solamente tollerato. — Bensl, It mio 6 11 prirno libro di poli-
tica seria e presente che dal 184 in qua siasi scritto sul suolo d' Italia , da 
uno scrittore continuante a vivervi. Ed Io non so se cib torni a qualche 
lode per lo scrittore tollerato, ma certo torna a quella del principe tolle-
ratore. 

Del rest° net mio libro io non proposi all' Italia ne quello nh nessun 
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mente, poche lodi pubbliche, e parecchi attacchi mi venner 
di Francia; alcuni da Francesi propriamente detti, i pia da 
nostri compatrioti. Ne celero che in tali attacchi mi fu ama-
ra, oltre cib a che mi ero aspettato o preparato, una cosa: 
che si continuasse talora a travisare le opinioni mie. Gia 
s' era fatto, ma s' insists; e do mi, dolse lento pia, che pia 
mi duole essere travisato presso a quegli stranieri, i quali 
non prenderan probabilmente la fatica di confrontare le opi-
nioni allegate con quelle ch' io scrissi; e lento pia, che quel 
paese 6 pur quello la cui opinions, la cui politica mi pare pia 
importante a not fra tulle le straniere; e quello poi, a cui 
dopo la patria io sono personalmente pia stretto, quello che 
fu a me pure largo di ospitalita da 47 anni oramai, quello 
che fu a me pur rifugio nell'esiglio, quello della mia pia dolce 
e pia sacra memoria, quello di molli preziosi affetti privati 
che mi vi, rimangono. E quindi parevami l'oecasione da do- 

altro principe a 6 Capitano delle Speranze di lei. I, Ne, io 0 niuno scrittore 
per quanto maggiore di me, avremmo tale autoritli. Sole I' opinions uni• 
versale potrebbo far tal proposizione o dichiarazione ; e la fart', io non ne 
dubito, a gloria immortale di qualsivoglta de' nostri principi s' avanzi mai 
primo ed arditamente suite vie ch' io accennai, ma the tutti veggono. — 
Ma to anderb qui pin in la the eel mio libro; to confesso desiderare , the 
tat sia, tat s' avanzi oltre agli altri it mio principe ; e perche egli 6 principe 
mio,e perchb egli 6 meglio collocate a cib the nessun altro. Ed a compiere 
tel desiderio, io verserei volentieri , non che le mie povere e talor male 
interpretate parole, ma tutto it sangue mio, ma tutto quello de' set figliuoli 
miei. 
. 	Signore, it mio libro, di cui, a mat grado le difIlcoltb di sue di gin , 

sono sparsi oramai presso a 3000 esemplari in Italia, non pole essere ne 
criticato ne menzionato ne' giornali italiani. Al di fuori, parecchi miei cent-
patrioti colh viventi mi assalirono vivamente , men per cib che io dissi, 
che per cib the io non dissi, ed ancho per cib oh' io dissi tutt' all' opposto. 
to ringrazio delle prime critiche : la franca e leaf discussions 6 utile ails 
patria nostra; e fu uno de' miei scopi eccitarla. Alle °Ur° avret forse ri-
sposto gib. per fame apparir le inesattezze , ne' medesimi giornali; se non 
fosse the alcuni di questi non ne valevan la pena, ed altri hanno il mat 
use di non accettar discussione sugli articoli da essi inseriti. Ma la vostra 
tlivista 6 grave ed importante in tutta Europa ; e gli usi e l'onor britannico 
Ili fanno sperare che non vorrete ricusare questa mia risposta , la quale 
non pub trovare luogo in nessuna pubblicazione della mia patria. 

E con tat fiducia ho I' onore di protestarmi 
Vont) obbiigetinireo servitore 

C'. CESARE BALK.. 

La presente risposta fu inserita nel fascicolo imrnediato (sprite 1845) 
del Quarterly Review. 
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ver rispondere, protestare; e pin volte presi la penna a ci6 ; 
ma ne fui ad ogni voila trattenuto dagli amid di qua o di 
cola in vari modi. Ho io fatto bene o male di arrendermivi, 
di non insistere? Certo, mi pena ancora, per me, di lasciar-
mi giudicare cola su que'rendiconti; per Ia patria, di lasciar 
cadere cola la discussioite suite cose italiane. to aveva ape-
rato che questa discussione politica incominciata da an Ita-
liano di fuori, proseguita da un Italiano d'addentro, con se-
rieta,' con sincerita, con moderazione (o almen lo spero), 
fosse continuala di nuovo da fuori al medesimo modo, e con-
tinuata cola con pill vantaggio; e che, continuandosi cosi, 
potesse uscire o dalle speranze massime del Gioberti, o dalle 
gia minori mie, o se mai da altre minori ancora, una poli-
tica nazionale.italiana; una di quelle politiche che non 6 dato 
a nessuno, e a me certo men che a niun altro, di fonder so-
lo; ma una di quelle politiche che, fondate della discussione 
sull'opinione dei pin di una nazione, e non discordantemenle 
dall'opinione della civilta universale cristiana, non possono 
a meno di non condurre una nazione qualunque, a tutti i 
suoi, qualunque sieno, pin o men buoni destini. Disgraziata-
mente, non fu cosi; e dopo pochissime discussioni d'opinioni 
(di che ringrazio sinceramente), la polemica si ridusse ad 
appormi opinioni non mie, e sarebbesi cosi ridotta per me a 
protestare: io non ho detto questo o quest'altro. E questa non 
sarebbe pin stata polemica utile, buona a nulla; e fatta tra 
ltaliani, dinanzi a stranieri, e a In Francia, dove in pregio 
6 cortesia, a sarebbe probabilmente stata nociva.t E quindi, 
in tutto, non so se io abbia fatto bene a fame it sacriticio, o 
se io n'abbia fatto uno utile alla patria; ma mi perdoni ella 
d'aggiugnere che credo averne fatto uno non lieve. 

3. Ad ogni modo, tra tutti questi attacchi prodigati di 
fuori al presente libro-, e Ia pubblicazione impeditane adden-
tro a tat segno da non potersi piii quasi dir pubblicazione,: 

' Del recto: a On a beau derober les principea que j'ai dtablis, en 
D ayant Fair de les combattre • tous lea faux semblants ne servant de 
D rien : suivre des regles posdegpar on autre , jusqu'h les compromettre 
. par une application outree , ce West point les inventor. D ( Cousin, Des 
Pewees de Pascal. Paris, 1844, pag. 11.) 

' S' ingannerebbe chi epplicasse a' tempi nostri ii detto vecchio, cho 
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3000 esemplari o poco meno ne corsero di mano in mano a 
in un anno sul suolo italiano; qui.  dov' 6 insomma ii corpo, 
la gran plurality di miei compatrioti, la vera, la grando opi-
nione italiana. Quindi (per, non parlare di alcune simpatie a 
me preziose, ma che, espressemi in modo privato o meno 
esplicito, io non debbo, miseria patria , palesare niteriormen-
te), quindi quel poco incoraggiamento che pub venire in Ita-
lia ad uno scrittore sincero ; e quindi poi l'occasione della 
presente edizione terza. Ma quindi pure un nuovo dubbio in 
me: se avessi in questa ad aggiugnere nuove note, come feci 
nella seconda, ai due intenti io di rispondere elle nuove ell-
fiche; 20  di accennare i nuovi fatti surti a conferma delle 

• 
le proibizioni aiutano lo spaccio d' un libro. Anche cio e mutate. Quando 
le pubblicazioni non si facevano se non porsendo in vendita un libro milts 
botteguccia d' un solo libraio, o talor muricciolaio , senze annunzi o con 
pochi, I' allettamento innegabile done proibiziont poteva agguagliare o 
superar quello vegnente da tale ristretta offerta. Ma ors che e 6 perfezio-
nato di tanto las-Uzi° di queste offerte , cogli annunzi ne' giornali, ne' ca-
taloghi , suite coperte de libri , e su' cartelli e cartelloni d' ogni aorta, gli 
allettamenti cost procacciati superano di gran lungs quello delle proibi-
zioni. Vedansi , suit' importanza degli annunzi, le liti mosse in Francia da-
gli autori agli editori , per isforzarli ad usare, secondo i patti o it costume, 
questo gran mezzo di spaccio. E quindi io stimo (e sarli poi detta vanith 
mia in causa propria) che lo spaccio d' un libro proibito, ma non annun-
ciate, posse essere cosi le cinque o sei volte minore di ci& che sarebbe 
state se si fossero usati quo' mezzi.— Ma non si ingannino quindi troppo 
candidamente le censure sulla propria efilcacia. Possono colle proibizioni 
diminuir lo spaccio d' un dato libro; ma prima non ne diminuiscon guari 
la cognizione ; perche in tat case ogni compratore impresta il suo esem-
plare a quattro o cinque altre persone per I'appunto. E poi, le censure ac-
crescono coal e sovente esagerano 1' importanza, l'autorith del libro proi-
bito. Ed impediscono che capdi alle man{ di molti buoni; I quail se it li-
bro d buono , son pur quelli che ne approfitterebber pis, percho i troppo 
dissenzienti da no libro non ne approfittan mai; e se it libro 6 cattivo, son 
quelli che gii risponderebbon meglio per iscritto od a voce. E poi, a voler 
giudicar I' effetto delle proibizioni non su un libro determinato, ma au 
tutti insieme , ei bisogna toner conto di quell* assioma economico, che, in 
fatto di merci proibite, sempre it contrabando fa entrare le qualith piir 
fine; perch6 a far entrar queste it pericolo 0 uguale, mentre it profItto d 
motto maggiore. E in fatto di libri proibiti, ognun sa che cosy sieno le qua-
nta piir fine. — Del resto , dicesi che parecchi alti e gravi sudditi austriaci 
abbian fatti ricorsi al loro governo per ottener rimessioni della severith 
delle censure. Speriamo sieno ascoltati benignamente. — Ma, ho io detto, 
speriamo ? E non debb' egli anzi dirsi tirr.are, quello che ci venga anche 
questo miglioramento o addolcimento dal signore straniero ? E non gli sorb 
tolta , cluaramente , incontrastabilmente UAW, tat precedenza almeno da 
alma° de' nostri principi? 
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speranze accennate. Ma quanto alle risposte, non so se io mi 
sia lasciato persuadere di nuovo dalla mia •pigrizia, ma in 
somma mi persuasi: che it rispondere a tutti i nuovi criticanti 
avrebbe fait° oramai di questo libretto on volumaccio tempo-
stato di note, e quasi di on commento perpetuo, a modo d'un 
libro d'erudizione; che it rispondere ad alcuni solamente, 
avrebbe fatto dire che traiasciavo i pin forti opponenti; che, 
del resto, alle poche critiche vere, ai principii diversi io aveva 
risposto gia o primitivamente nel testo, o nelle note alla se-
conda edizione, le quali serbo in questa, ondeche le risposte 
nuove sarebbero slate ripelizioni; e che finalmeute le prole-
ste di non aver detto queslo o quest'altro, se potevano aver 
qualche vantaggio dinanzi a un pubblico che non mi cono-
ace e non ha od ha poco it mio libro in mano, elle sareb-
hero inutilissime in Italia, (love it libro 6 voigare oramai, e 
massime a coloro che, tenendo appunlo it libro in mano, 
possono vedervi da se ci° che v' 6 o non v' e.' All'incontro, 
quanto alle conferme, a' fatti nuovi, avvenuti da disci mesi 
in qua, essi mi parvero di tale importanza da non poterne 
discorrere adeguatamenle in note, e da star meglio collocati 
qui in calce lutti insieme. E quindi , insomma , lasciai testo 
e note come nella seconda edizione, riducendomi alla sola 
presente aggiunta de' fatti nuovi. — I quali, per vero dire, se 

' Noter6 una sole di questa alterazioni dello mie parole, per l' impor-
tanzo che ha torso una osservazione ivi aggiunta.—Io dissi al Capo IV, § 1, 
a ebb it sogno delle repubblichette fa od apparve sogno de' sollevati go- 
,/ magnoli de11830 , de'congiurati con essi, e di quelli che chiamaronsi 
r Giovine Italia. a Ora, uno scrittore (Revue Indirmlante, juin, 1544 , 
pag. 567), dice: a M. Balbo affirme que ce rave fut celui des insures do la 
a Romagne en 1830, et de ceux qui ont fait partie do la Jeune Italie. a — 
Come ognun vecie, l' alterazione 6 un po' forte; (lir fu ad apparve e tuts' al-
tro che affermare. Ma andiamo avanti. Lo scrittore prende a dire: a Co 
a qu'elle (fa Gioaine Paha) voulait alors, ce qu'elle vent aujourd'hui, c'est 
a l'independonco et l'unit6 italienne reposant sur la libert6 et regalite 
a pour tons. Son rive, puisque M. Balbo l'appelle ainsi, serail de voir 
a !Italie non federee, mais une, n'ayant ni barrieres ni Elate distinces ; 
a &ant WM ce que sent aujourd'hui la France, l'Espagne et la Relgi-
a que. a— k egli cosi? in tat caso non fo che rimandare questi miei infeli-
ci,e pur troppo sempre sognanti compatrioti miei, dal Capo IV al Capo II, 
dalle osservazioni suite repubblichette a quelle sul regno unico; pur ri-
confortandoli a lasciar questi o quegli altri sogni del paro , ed a volgere 
essi pure la loro migliorata operosith alto scopo effettivo ( arrivabile a pa-
rer mio) del progresso universale e della indipendenza d' Retie. 

45 
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io non m' inganni sovr'essi, se sieno per parer tali allrui co-
me paiono a me, serviranno di risposla sommaria, e la mi-
gliore che possa essere alle critiche sincere. Certo, se in cosi 
poco tempo, e, pur troppo, con cosi poca opera nostra, le 
nostre speranze si sono tullavia accresciute veramente e no-
tevolmente; ei bisogna pur dire che sia nell'andamento uni 
versale di questa civilly cristiana, in cui viviamo, una spinta 
irresislibile la quale arrivi lino a noi; ei bisogna dire che le 
speranze tratte dalla certezza di quel gran movimento, non 
sieno sogni; ei bisogna dire che gl'Ilaliani speranti abbiano, 
in generale, ragione contro ai disperanti, d'ogni luogo o qua-
nta. E poco importerebbe allora a me, nulla alla patria, che 
io, sperante particolare, abbia pia o men bene esposte quelle 
speranze. Torniamo oramai, e sotto rinnovati auspicii, al modo 
nostro; lasciamo le persona, la polemica, le case delta; an-
diamo avanti, colla patria; ed anzi, se ci riesca, spingiamola 
avanti. 

4. Del resto, 6 vero che it tempo, ii gran giudice della 
politiche proposte ed anche della effettuate, 6 lento al solito 
a pronunciare it giudicio suo; e che quindi pub parere pre-
sunzione it pretendere che l'abbia pronunciato cosi pronta-
manta. Ma, altronde, il tempo nostro, non c'inganniamo, 6 
tempo di operosita esaltala, accelerala. Perche non vi son 
guerre grandi, non rivoluzioni, quasi nemmeno pia parli 
estretne , contese aspre o pericolose; perch) pare ad alcuni 
disattenti che noi siamo in un tempo pigro, ozioso, quasi 
d'aspetto. Ma ii fall° sta, che ('opera del nostro tempo 6 ap-
punto Canto piii pronta, piii ellicace, che ella e men contra- 
Matti. Di due persona che vadano, Puna correndo, ma so-
vente fermata e fatla dar indietro dagli opponenti sulla via, 
e l'altra stampando i passi giusti, contati, con pochi contra-
sti , a cosi semipro all'innanzi, la seconda fa pia via, arriva 
pia lungi, naturalmente. E it nostro secolo, net suo primo 
terzo si pub assamigliare a quella prima persona; d'allora 
in poi, alla 	seconda. E 	so continua 	cosi, 	quali 	speran- 
ze , 	quali disperazioni 	non s' ap,narecchiano per la gran 
meta del secolo ancor restante? Speranza a coloro the pren-
deran parte al rooto; disperazioni a coloro the vorranno paz- 
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zamenle contraslargli, o stoltamente tenersene discosti? k 
detto, 6 fatto, pin che a mezzo gia nella minor meta: it se-
colo XIX non sara solamente, 6 gia secolo di progressi, grandi 
in se, grandi al paragone de' precedenti: se non sorge goal-
che ritorno proporzionatamente grande all' indietro, che non 
e probabile di niuna maniera, sara secolo grandissimo, sara, 
6 gia, era di molli fatti nuovi a tutto it mondo futuro. Altro 
che secolo di transizioni, di dubitazioni, di mediocrita, co-
me dicevano (Muni! La transizione 6 finita, le dubitazioni si 
mutano in cerlezze, la mediocrita 'image a quegli uomini, 
alti o bassi, cosi mediocri da non prender parte alle grandezze 
che for si svolgono all'intorno. Ma volete voi ridurvi ai fatti 
presenti, compiuti? Sia pure. Da un dodici o quindici anni 
in qua, I' Europa, la Cristianita cammine forse pin che ne' 
trenta precedenti; ogni anno vale ora secoli. E cosi é che, in 
un anno ed anche meno, poteron sorger Wit confermanti 
le previsioni, cosi poterono udirsi giudizi gia pronunciati dal 
tempo. — Del resto, i soli operosi di fatti o almeno di pen-
sieri, capiscono it tempo operoso, accettano i giudizi di lui; 
gli oziosi non li odono nemmeno, o se li odono, non li in-
tendono, ed anche intendendoli, li ricusano come troppo in-
comodi; e quindi not lascierem questi; e co' primi soli esa- 
mineremo, trascurando parecchi eventi minori, 	due fatti 
nuovi italiani, e due o Ire stranieri. E per non far un altro 
libro appiccicato al primo , saremo pin brevi che mai. Gli 
operosi the ci abbian letti tin qui e si degnino continuare, ci 
capiranno in poche parole. Gli oziosi non ci capirebbono in 
mope, e non saranno arrivati fin qui. II mio libro, it mio 
stile non son molli, ne forse facili, to so. Ma chi m' insegna 
it modo di dir mollemente, facilmente, di tante cose, nuove 
ancora in nostra lingua? La novita produce moltiplicita ; la 
moltiplicita, brevita; e la brevita inevitabilmente oscurita, o 
almeno difficolta. Lo stile politico moderno, 6, esso stesso, da 
formare in Italia. Ne ho la pretensione di formarlo to. In do, 
come nel resto, desidero essere, non che accompagnato, su-
perato; ed 6 certamente bolt° facile. Ma finale son lasciato 
solo o poco meno, io imploro questa scusa della solitudine. 
Chi parla solo, suol parlor tronco, ruvido od anche rozzo. Ali 

   
  



292 	 DELI.E SPERA:\ ZE D' ITALIA. 

serva di scusa appresso ai compatrioti; i quali non vorrei 
prendessero per frutto d' impertinente negligenza eh& che 6 
all' incontro di felice od infelice, ma perdurante, lavoro. 

5. II 1° FArro rincivo italiano da notare 6 negalivo. E, 
che da un anno in qua cessarono i moti, anzi le minacce 
di moti (diciam la 	payola usuale) ►•ivoluzionari. Cosi conti- 
nue a decrescere la aerie decrescente notata net testo pin 
voile. 

Nel 1° decennio del secolo : continuazione della rivolu-
zione massima e pessima incominciata nel secolo scorso: 
servitu straniera. 

Nel 2° decennio:rivoluzione minore e migliore; si passa 
di sotto alla servita assolula ad una serviter minore,` a sem-
plice preponderanza straniera. 

Nel 30  decennio 	(incominciando 	dal 	secondo seme- 
stre 1820) : prove di rivoluzioni nazionali, poche a povere in 
se, grandi al paragone delle seguenti. 

Nel 4° decennio : prove minori. 
Nel 50, ove siamo : prove minime. 
E not possiam quindi indurre una speranza che si con-

tinui cosi ; che 1' ingegno sempre risorgente, che l'operosith 
indestruttibile italiana si rivolgano da queste prove (buone o 
cattive, non ne rifarem questione, certo infelici) alla prova 
nuova a migliore, delle mutazioni a poco a poco, de' miglio-
ramenti universali, dell' unione tra I' opinion nazionalo e it 
peter de' governi, della creaziono d' una politica, d' una ope-
resit& universale. Se continua siffatto rivolgimento dell' ope-
rosita sprecata ad operosita efticace, 6 impossibile ch'ei non 
produca I' etretto suo. 	Egli invader& le arnministrazioni , i 
consigli, i minisleri de' principi, anche pin oziosi e lenti ; e 
gli operosi, invece d'oslacoli ed ostilith, troveranno aiuti. E 
principi e popoli , divisi Oh in operosita contrarie, troveran-
no I' operosilh comune, che 6 it pin grande, anzi il solo huono 
fra gli stromenti di unione. 

6. II° PATTI) ISUOVO. L' operosithcomune 6 incominciata. 
Negativamente e positivamente. Negativarnente : quel dise- 
gno di ►ega doganale de' principali italiani cella 	provincia 
straniera # che preoccupava pubblico e governi italiani un 
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anno fa, 6 caduto. La lega de' principati soli continua si ad 
esser difficile, a parer° impossibile,.. Ma it tempo giudichera 
di tale impossibilita; ed 6 un gran passo intanto, che paia 
pin impossibile la lega colla provincia straniera, quale 6.1— 
Positivamente poi, pubblico e governi italiani si seno destati, 
finalmente, al desiderio, al bisogno, al facto delle strade fer-
rate. Gran danno che sill un po' tardi! maggiore, che ci sia 
venulo dallo straniero. Ma meglio tardi die mai, ed onde 
che ci venga, it bone. E quest° (alto serve gia di .suggello a 
chi che dicemmo sovenle; che lo straniero stesso sara sfor-
zalo a farci del bone, a prepararci le vie, la via, sino al fine, 
alto scopo. 	E questo (alto, questo progresso 	is immense. 
10 Egli terra di mezzo, probabilissimatnente (io m'avventuro 
forse, ma pin pens°, pin confido) i tentalivi di rivoluzioni. 
Quali potranno riuscire, quando potranno i principi in poche 
ore mandar milizie, porlarsi di for persona sul punt° solle-
vato o minacciante ? quando si potranno aiutare essi a vi-
cenda, senza chiamala di stranicri ? Od anzi, qual tenlativo 
o minaccia seria si farit, quando le popolazioni non sign° pin 
inoperose, oziose , tormentale da quel non saper che fare 
del proprio ingegno ed animo, it quale nella condizione pre-
sente della societa, 6 it gran motore delle.rivoluzioni? 20 Ed 
all' incontro, le strade ferrate, doe le comunicazioni agevo-
late, accelerate, moltiplicate, non possono non conferir motto, 
lotto, alla formazione della politica nazionale, dico la poli-
tica di principi e popoli , popolo grande e piccolo insieme , 
tutta la nazione. Relazioni frequenti, opinione nniversale , 
politica nazionale : 	sinoniini. Questa 	politica si formers a 
poco a poco, allora che si provin comuni gli interessi mate-
riali, gli intellettuali. Lo straniero porra ostacoli ? Saranno 
incitamenti al desiderio d' indipendenza. Continuera a dar 

I Nell' Appendices I, su queste leghe, io tomtit a un punto d' economia 
ed agronomia italiana, che mi pare importante; alla opportunith di esten-
dere la coltura de' pascoli , anche a dirninuzione di quella dello blade. Tal 
proposizione scandalezzo alcuni teorici ed alcuni pratici. E di essa pure e 
uscita o almeno annunziata qpa notevole conferma. Vedi ne' rendiconti 
dell' Accademia delle Scienze di Parigi le ricerche storiche e pratiche del 
signor Dezeimeris. Sarebbe desiderabile una pronta traduzione di tale 
opera appena oubblicata. 
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aiuto a queste comunicazioni di merci, di mode, di usi, di 
costumi, d' idee? Saranno aiuti a comunanze , e le comu-
nanze aiuti a indipendenza. Ne mi si dica che io sono im-
prudente, che rivelo pericoli alto straniero. Egli li vede, ma 
li vede doppi, e non pub uscir dull' ambage. 39 E quindi non 
disputeremo qui, quali sieno utili di tali comunicazioni uuo-
ye. Tulle sono utili pin o meno. 

Prime forse, quelle che uniscano le capitali, le sedi de' 
principati, i centri d' operositC e 	d' idee 	ilaliane, 	i centri 
d' idee, or pin or meno diverse, da riaccostare. 

Seconde, quelle che uniscano i grandi approdi nostri 
coil' interno o coil' estero ; e cosi Genova con Torino , Fran-
cia e Svizzera occidentale ; Genova con Torino e Svizzera 
orientate; Genova con Milano e Germania; Livorno 'con Fi-
renze ; Adriatico con Firenze; Ancona e Civilavecchia con 
Roma; Napoli ed Otranto coil' inlerno del Regno. 

Terze, tulle quante le comunicazioni terziarie tra quelle 
primarie e secondarie. 

Ed io voleva dire pin a lungo di tulle quesle. Ma molti 
ne dicono ; ed 6 un bene, un progresso par questo , che i 
nostri governi ne lascin pin o meno dire. Pochi anni fa, una 
cosy qualunque, anche rnateriale, 	che fosse cadula sotto 
I' opera o it solo pensiero de' governi nostri, era vietala alio 
discussione pubblica ; or quesla si soffre e talor si eccita. 
Quindi, Ira le infinite cose da dire, ne scelgo una non o men 
della ; tra lante strade ferrate di che si parla molto e bene , 
Recap io di una sofa, che comprenderebbe tulle le prime 
e gran parte delle seconde sopra accennale, e ne accresce-
rebbe 1' importanga di gran lunga. — Se it principe ilaliano 
dell' Italia setlentrionale, e it principe italiano dell'Italia me-
ridionale s' intendessero (e non v' 6 nessuno al mondo che 
possa impedirli d' intendersi) a fare, it primo la strada che 
forando 1' Alpi metlesse da Torino a Francia , e it secondo 
la strada che varcando o forando I' ultimo Appennino met-
tesse da Napoli ad Otranto, quesle due strade sarebbero i due 
sommi capi di quella che riunendo lutte le capitali italiane 
percorrerebbe tulta la longiludine della longitudinale penisola 
nostra ; e tutta quesla strada insieme libererebbe i principati 
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italiani d' ogni loro dipendenza commerciale germanica , e 
farebbe poi dell' Italia la via pin lunge in terra, piu breve in 
lull°, tra I' Occidente d' Europa.e I' Asia intiera. Motto firo-
babilmente questa strada torrebbe di mezzo ogni altra con-
correnza; rimarrebbe la migliore, la preferila per quella co-
municazione, che fu, the sera sempre la massima di tulle 
sul nosh.° pianeta. Le comunicazioni per terra, per istrade 
ferrate, si preferiscono gia, e, perfezionandosi, si preferi-
ranno seinpre pia alle comunicazioni per mare; le quali, per 
quanto si perfezionino mai, rimarran sempre soggette ad al-
cune fortune di mare. Guardate la carta ; la via diritta tra 
Londra e Suez attraversa la penisola nostra da Susa ad Otran-
to. Da Otranto non riman pin Golfo di Lione, non Adriatico 
da navigare; non riman pin che it Jonio, un mar solo, che 
6 gran van(aggio a non correre due fortune, due incertezze. 
Questa via farebbe guadagnare su quella di Marsiglia una 
giornala forse, la sicurezza certo. Chi pub dubitare che it 
commercio e i due governi di Francia e Inghilterra , i quali 
pagano cosi caro la sicurezza e it tempo, ne approfitteran-
no ? — Ma volete voi creder pure che rimarran preferite le 
vie per Marsiglia o Venezia o Trieste per li loro corrieri? 
Arnmettiamolo , benche io not creda. Ma rimarra quella fila, 
quella folla di ufliciali pubblici francesi ed inglesi che faran-
no it passaggio in Levante ed Oriente, e poi quell' altra fila 
o folla di viaggialori scientifici, letterari ed oziosi, che ne 
faranno, come si dice, it giro, e che facendo quel passaggio 
o quel giro preferiranno senza niun dubbio far per via it pas-
saggio o it giro d' Italia. E questa folla, gia grande oggidi , 
gia pin importanle che non si pensa, s' accrescera cosi cer-
tamente, ad uno o pin doppi. lo mi meraviglio (se forse non 
in' inganno per ignoranza) che non siasi facto un computo , 
facitissimo, dell' importanza di quella folla presente, e della 
presumibile in avvenire. Poniamo che vengano da 40,000 
stranieri all' anno in Italia." Poniam che la media del sog- 

' Dicesi the quasi altrettanti forestieri sieno talora in Roma sola per 
la settimana santa. g vero the gran parte di questi sono nazionali , fore-
stieri , e non istrameri. Ma, ponendo it medesimo numero per 1' Italia in-
tiera, parmi (a difetto di pit esatte notizie) vi abbia ad essere pit cite corn-
penso. 
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giorno di (Anti sia sei mesi, anzi 	solamente 180 giorni. E 
poniam finalmente che spendano (voglio porre sempre poco) 
10 lire al giorno. Saranno 10 X 180 X 40,000 = 72,000,000. 
E notate do: questi sono settantadue milioni quasi netti por-
tati in Italia, guadagnati dall' Italia. Siano pur servitori di 
piazza, 	facchini, 	postiglioni , vetturini, locandieri 	cite ne 
guadagnino H pith; ma tutti questi si provvedono da agricol- 
tori, 	fruttaiuoli, fabbricanti e mercanti d' ogni sorla. E poi 
vi guadagnano direttamente tutti questi fabbricanti e mer- 
canti, e i banchieri, e i padroni di case, e gli 	artisti , in 
somma chiunque lavora e guadagna nelia penisola. E questi 
settantadue milioni , ripeto, sono guadagno quasi netto ;' ed 
equivalgono percio a quello che in qualunque altro commer-
cio sarebbe solamente guadagno definitivo, risultaio ultimo 
di esso, dopo dedolti i consumi propri e i profitti stranieri. 
Ora poniamo (per por sempre tutto contro al calcolo nostro) 
che it guadagno netto degli altri commerci sia di dieci per 
cento, che un commercio sia it cento per dieci del suo gua• 
dagno netto; resta chiaro, che it guadagno datoci dagli stra-
nicri viaggianti in Italia equivale a quello di qualunque altro 
commercio che fosse stimato a 720 milioni. Ei non s'e forse 
badato abbastanza a questo computo; it qualo spiega , come 
siasi cosi poco impoverita la cosi oziosa, cost poco produt- 

' II Say, Econ. polit., liv.  . I, ch. XX, (4e ed.), tom. 1, pag. 315, sembra 
d' opinions contraria. Ma si legga attentamente e non servilmente , a si 
vedrh da quella disquisizione stessa :10  the dal totale del capitale innega-
bilmente portato e speso in un paese qualunque dagli stranicri, 6 a de,-
durre solamento it consumo fatto da essi ; 2" che in questo stesso consumo 
non 6 da contare it consume dcl lavoro nazionale pagato da cast, it quale 
non si sarebbe prodotto senza essi (massimo in Italia); 3° che non V e a 
contare nemmeno it consume di parecchi prodotti materiali rozzi , i quali 
parimente non si surebbero prodotti scrim gli stranicri ; 4° che quindi it 
consumo a dedursi dal capitate portato e speso, si ridace a consumo di pa 
che e rozze tra le materie the paiono e si soglion dir consumatc; 5° e clic 
insomma 6 calcolarlo alto, it porlo in media a un 8 0'10 milioni in tutto. 
— I quali poi io non (Witco dal calcolo mio totals, perche Ii credo pal che 
compensati dall' altrecifre, tenute tutte basse. Ma chi li voglia dedurre , 
riduca i 72 milioni a 60; e rimarranno grandi tuttavia i risultati.— Del re-
sto, sarebbe un trattato intiero e speciale a far su cio. E dal Davanzati e 
Botero, 0 forse dal Pandollini, lino al recertissimo Scialoja, I' Italia ftt ed e 
pur patria dell' Economia politica bone e liberalmente scritta. Cosi vo-
gliano gli scrittori di essa prendere ad esaminare ed applicare la questione 
qui accennata , importannssima certamente per la patria comune. 
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trice Italia. Noi viviamo del benetizio del Cielo, e dell'opera 
de' nostri maggiori.' Essi lavorarono per noi ; noi raccoglia-
mo ancor le frutte seminate da essi. I for monumenti , le 
opere di for mani e loro ingegni ci fanno vivere. Noi siamo 
come i nobili degeneri, che mangiano e bevono sul reddito 
dei capitali messi insietpe da' maggiori. Sappiamo almeno 
non far come quelli, che trascurano pertino di migliorare 
que' redditi, secondo le opportunita dei tempi. —Poca fatica 
ci vuole a raddoppiarli, 	triplicarli, od anche pin. Chi puo 
prevedere it totale degli stranieri i quali passerebbono, gire- 
rebbero e soggiornerebbero in 	Italia, quando aali alletta- 
menti del nostro cielo, di nostre campagne, di nostre cittn, 
di nostri monumenti, 	di nostre memorie, 	s' aggiugnesse 
quello d' essere it nostro suolo la via pia breve tra tutta I'Eu-
ropa occidentale e l'Asia, tra le due nazioni pin operose del 
pianeta, e it maggior campo di tor operosita ? lo credo esa-
gerare in mono, portando it guadagno nostro probabile in tal 
caso 	sotto 	al triplo del guadagno presente, a incirca 200 
milioni all' anno, equivalenli al guadagno d'un commercio 
di due bilioni.2 Tanto che questo solo guadagno nostro egua-
glierebbe quello delle nazioni pin produttrici o pin commer-
cianti 1 Tanto che io non m' inquieterei che d' un solo incon-
veniente,della facili la di tal gualagno, e cosi dell'allettamen to 
all' ozio cite ne verrebbe ai nipoti I Ma incominciamo con 
essere operosi noi, e non inquietiamoci troppo de' nipoli; li 
avremo incamminati pure essi. Incamminiamo I' operosita ; 
I' operosita sapra trovare nuove vie. Elle sono infinite,—Che 
le comunicazioni a vapore, strade e navi combinate insie-
me, sieno per mutare forma al mondo incivilito, ed anche 
poi al non incivilito ; cite n' abbiano a sorgere condizioni , 
relazioni nuove a tulle le nazioni ; é oramai un assioma non 
pin scientifico, ma volgare in tutta la Cristianita. Saremmo 

, Due capitali innegabili e pur non ammessi (almeno it prim) da pa-
recchi economisti. Anche fuor d' Italia, a Ilybros , all' isola di Whigt , a 
quella di Madera, ec., l' aria sena e dolce tree stranieri o forestieri, che 
producon guadagni. L' aria buow pub dunque essere , ill un capitate; morto 
in multi luoghi si, ma produttivo in parecchi. 

' Che e, se non m' inganno. al l' incirca it totale del Commercio estero 
francese , esportazione ed impoi tazione insiome , nell' anno 1844. 
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not soli a non vederlo? o se ii veggiamo, a non farlo en-
trar nella politica, nella pratica nostra ? 0 se v' entra, a non 
dargli tutta quella efficacia, tutti quegli svolgimenti di che 
capace, e che gli si danno altrove? Se cosi fosse, allora si 
che sarebbe convinta d' incapacita la nazione nostra , o chi 
per essa ; ed alla faccia di tulle 	1' altre nazioni incivilite, 
libere, men libere, od anche serve, e tra la servittl trovanti 
pur modo a questa almeno fra le grandi operosita. Alla fine 
del secolo, od anche prima, i gradi di civilti delle nazioni 
diverse si segneranno probabilmente sulla scala di propor-
zione delle popolazioni a'miriametri di strade accelerate che 
esse possederanno. — Materialitk diranno alcuni I E mate-
riality risponderemo not ! Ma materiality come quella d' on 
corpo sano e hen disposto, it quale serve all' animo , all' in-
telligenza, ed anche alla vide]. 

7. III0 rivrro NUOVO. Ora usciamo d'Italia, e veggiamo 
se quelle speranze che nolammo, or fa un anno, e furono 
devise in versi b in prosa da alcuni nostri compatrioti ed 
anche amid (non meno rimastici amid percii), sieno pur di 
que' sogni che si dileguano coil' andare del tempo e della 
reality. lo parlo della speranza che ci viene, come fu dello, 
dal Turchi, o per parlar sul serio dalle inevilabili mutazioni 
di quell' imperio, di tutta lascivillit maomettana. - Questa 
civilly 6 una, 6 solidaria pin o meno, dall' Indo all'Allanti-
co. Nel qual grando spazio, tre imperil maometlani sono od 
erano: it Persiano, it Turco e biarocco. Vero 6 che questo 
era da gran tempo pia supposlo, che effettivo ; ma appunto' 
in quest' anno, ne' pochi mesi scorsi, apparve, fu dichiarata 
a tutti la supposizione. lo notava gia timidarnente : ecco Fran-
cia postasi in contatto, entrata in relazioni sforzate con Ua-
rocco. Mal dello, mal preveduto, timidita mia, esitazione 
ne' midi propri principiil Coif un grado ulterior di fiducia, 
io avrei detlo fin d' allora: Francia entra a butlar git1 I' im-
perio di Marocco, 1 far comparir quel sogno, quella bugia. 
Ad ogni modo, cosi fu. Una ballaglia, due bombardamenti 
►narittimi, bastarono a dileguare lo apauracchio di quo' vin-
citori di don Sebasliano, di quella gloria antica, di quel de-
serto, di quelle nubi di cavalieri, di quell' imperatore. Quel- 
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l' imperio giace li, preda disputabile forse 	tra Francia, In- 
ghilterra, od altri , preda insomnia a' Cristiani, quando che 
sia che s' accordino in prenderlo ; come i due altri imperil 
di Turchia e Persia. I Ire, lotto l' islamismo, giacciono ora 
nella medesima condizione ; sopravvivon per grazia della 
Cristianita ; 	grazia momentanea, 	falta loro fino a che ells 
non abbia tempo od ozio a.rivolgervisi, (incite pensa ed opera 
in altro, funche non le giova.ritirar la grazia, finche a tutti 
o molti, od anche a due o ad uno de' forti popoli cristiani, 
non venga una necessita, una occasione, un piacere, en ca-
priccio di levarsi I' incomodo.— E gia 6 minacciata un' altra 
parte, gia 1' istmo di Suez 6 un incomodo. Chi put) credere 
che rimarra gran tempo, mat aperto corn' a ? Che quando 
sieno molliplicate, agevolate le comunicazioni in 	tutta Eu- 
ropa e lotto il Mediterraneo di qua, nell' Indie, e Ira I' India 
e la Cina, e Ira I' India e Suez al di la, 1' istmo di Suez ri- 
'liana a lungo, quasi un' interruzion, abbandonato alle co-
municazioni patriarcali sui carnelig.Ala, mentre io scrivo, o 
prima che it mio scritto diventi stampa, sara forse incammi-
nato it progresso primo ; e i cameli saran per diventare lo-
comotive, e in breve le locomotive accresceranno it tragitto, 
e it tragitto accresciuto 	domandera un canale, e it canale 
sforzera a guarentigie, e le guarentigie a nuovi gradi cli pre-
ponderanzer  dominazioni o dominii cristiani. — Ancora, da 
una terza parte, Grecia s' educa ogni di (pia o men lenta-
mente) a coslituzione, a liberta, a pubblicita, ad operosita ; 
Grecia, gia quasi tulle russa, si fa or russo-inglese, or russo-
francese ; tinira con essere anglo-francese in diplomazia, e 
greca solamente, ma compiutamente, in interessi, in parole, 
in opere. Gli status quo son buoni per alcuni anni, o lustri. 
Ma secoli? Chi it put) pensare ? Chi pub credere che resti per 
secoli un rnilione di Greci liberi daccanto a quallro o cinque 
rnilioni di Greci schiavi, senza che quelli chiatnino questi a 
liberta ? Sono sogni buoni lull.' al pia per qualche novizio di 
diplomazia, tutto ancora rispettoso ai protocolli ; ma non per 
chi rammenti la storia de' wrotocolli moderni od antichi, da 
quelli di Londra risalendo su fino a quelli per cui Atone e 
Sparta riconobbero la dipendenza sotto al gran re delle cilia 
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greco—persiane ; quelle medesime cilia, le quali elle aiutarono 
luttavia in 	breve a liberarsi, a vendicarsi, a distruggere ii 
gran re. Ei s' ha un bet dire ; ma la scoria, sovente mat in-
tesa, serve pure talvolta ; quando se ne ragioni tenendo conto 
della natura utnana , immutabile in condizioni simili. Una 
nazione nuova e libera, ficcata in fianco a an imperio vec-
chio ed assoluto, non pub non tendere a distruggerlo. Una 
nazione libera che ha fratelli schiavi, non pub non tentar di 
liberarli. Sol che l' Europa lasciasse fare a Gracia, Grecia 
basterebbe probabilmente alla caduta dell' Imperio ottoman°. 
E se I' Europa vi porra le mani, la caduta sara forse pill len-
la , ma Canto pie cerla e pia a protitto'di tutti, o di molti, e 
pur nostro, so non teniam noi nostre mani alla cintola. — f 
lanlo pill, che, Wire questa nuove spinte interne o vicine, 
una o due altre van pur incalzando da pill lontano. 

8. 117° irArro Nuovo, ma dubhio, e cosi poslo qui sola-
mente per memoria. Pochi mesi sono, noi dicevamo impossi-
bile che 1' Europa in generale, che la nazione germanica in 
particolare ed in vanguardia, non s' inorientino un giorno 0 
1' altro in qualche modo ; e che 1' inorientarsi di Germania 
non sia inorientarsi d' Austria e Prussia. Ma, un gran dub-
bio ci rimaneva ; come faranno a inorientarsi quelle due po-
tenze assolute, fra que' popoli slavi che mostrano tante vo- 
glie di liberta ? Delle Ire potenze assolute, Russia, 	Prussia 
ed Austria, Russia I: la pib forte, 	la 	pie operosa e la pib 
omogenea agli Slavi orientali; 	ondechb, tinche le ire non 
adoprano se non mezzi pari, mezzi da potenze assolute, tutto 
it 	vantaggio e dell' ambizione russa. Quindi alle due altre 
non resta se non una speranza : adoprar mezzi diversi, mezzi 
di liberta ; non hanno che la liberta da opporre all' omoge-
nada di lingua a di religione. %la questa liberta, nb ('Austria 
nb Prussia non parevano, pochi mesi sono, volerla ofTerire, 
adoprare. Della due, Austria pareva quasi la mono discosta 
da tai mezzo ; Austria dico, che b pure Ungheria. Ma ecco 
che, quando meno vi ci aspettavamo (almen noi altri Ita-
liani, mat informati sempre d' ogni cosa straniera , e massi-
me settentrionale), ecco, dico, rumori, parole cho annunciano 
pia o meno di liberta politica in Prussia, in quelta parte di 
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Germania che 6 duce di Germania. Saran false, quest' altra 
voila, siffatte voci ? Sia allora per non dello. — Ma sarebbon 
elle vere? 011, allora io credo che ei si vorra essere ciechi, 
e volontariamente ed assolutamente ciechi, per non vedere 
che questa pure sara una gran mutazione per tutti gli affari 
d' Europa, ma principalmonte per quelli d' Oriente. Prussia 
assoluta, o mezzo libqra solamente, non ha nulla ad offerire 
a quelle popolazioni slave, che sono oltre ogni cosa al mond° 
vaghe, o se si voglia pazze, di liberta. Prussia assoluta non 
ha di else trarre quelle popolazioni dalla Russia a se. No dir 
loco tutr al pia: non ho Siberia ove mandarvi. Tra Russia 
slava e Prussia tedesca, e ambe non libere, la scelta degli 
Slavi sarebbe sempre per Russia slava. All' incontro, se e 
quando sia libera Prussia, se e quando la scelta sia per gli 
Slavi Ira I' essere 	Slavi servi di Slavi, ovvero Slavi liberi 
con Tedeschi, io non credo poter ingannarmi, benche seri-
vente da lungi , benche straniero, benche non informato, 
dicendo che la scelta degli Slavi non rimarra dubbia no mo-
mento. E so che la scelta di una nazione serva e dispersa 
non conta motto da principio, o in un' occasione , in un tempo 
deterrainato. Ma so pure, che alla lunga , ed a tempo inde- 
terminate, la 	scelta di tutta una nazione pazza di liberta, 
non é, non pue essere nulla. E massime in questo secoio ; e 
massime quando quel vote d' una nazione, gloriosamente Ca-
duta, consuoni con quello della universa Cristianita , simpa-
tizzante ; e massime quando questa troverebbe it suo utile a 
tal mulazione. lo non fo se non tornar al mio dir primo delle 
precedenti edizioni, ma vi torso con isperanze confermate : 
it buon ordinamento e la potenza ulteriore della Cristianita 
dipendono dall' ordinamento reciproco, dalla fusione progre-
diente della due grandi schiatte centrali , germanica e slava. 
— La schiatta, o come si dice ora, it mondo slave, si divide 
in Ire parti : Slavi germanici, Slavi russi, Slavi turchi. Questi 
tendono a sciogliersi della signoria turca. Rimarran essi in-
dipendenti , o s' accosteranno ad una delle due signorie, russa 
o germanica? Se si attenda Pi' fatti prossimi passati, si credera 
che diventeran Russi ; se alle voci, alle tendenze presenti, si 
credera che diventeranno indipendenti ; ma se a' grandi in- 
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segnamenti della storia antichissima, antica, moderna, ed 
alle grandi previsioni avvenire ed agli stessi destini asiatici, 
incivilitori, crisliani dell' Imperio russo, si argomentera cite 
6 pia nalurale insieme e pier desiderabile qualche fusione 
nuova delle due grandi schiatte germanica e slava.' —E la-
scio poi un ohm grande effetto che verrebbe da questa mu-
tazione prussiana ; effetto sul resto di Germania ; effetto forse 
su Austria stessa ; 	effetto suite relazioni del governo di lei 
con le provincie sue, colic stesse provincie italiane. Chi pub 
dire ove giungera tat effetto? 0 se s' avra a dir felice od in-
felice? Felice per quelle provincie italo-austriache immedia-
tamente? Infelice perche ne sarebbero italo-austriache per 
sempre o alrnen per secoli? Per ora non v' 6 pericolo, 6 ve-
ro. Ma col tempo? chi pub giurare, cite come furono intro- 
dolte da quegli stranieri parecchie novita, 	non sara intro- 
dotta anche questa? E allora ? 

9. V° FATTO NUOVO; e questo adempiuto, indubitabile, a 
parer mio: I' unione confermata delle due politiche francese 
ed inglese. Pochi mesi sono, erano flagranti una occasione 
grande e due minori di disunione; it Morocco, Tiiti, e it 
diritto di visita. Ora, delle Ire, la 1* e la 2° son composte, e 
la 3' si compone. Ma separiam primamente le due uitime, 
noi che non abbiamo a farne questioni di ministeri o d' op-
posizioni ; noi osservatori stranieri e disinteressati in que'ri- 
sultati personali, benche poi 	interessatissimi come tulla la 
Cristianita progredienle, pier interessati che niun altri come 
Italiani, all' unione del due popoli duel di quel 	progresso. 
Agli occhi nostri, quelle due quistioni minori, od altre simili, 
non fecero, non faranno mai guari pericolare 1' unione, non 
faranno se non tutt' al pit mutar ministeri di qua e di la; 
ed ora, net 1841$, di 	tutti 	i 	ministeri 	probabili o possibili, 
francesi od inglesi, non ne a uno che voglia veramente di-
struggere o menomare I'unione, non ne 6 uno it cui desiderio, 

' to II1i scosto cost del tutto da una.,erie di articoli inseriti nella Re-
vue des Deuce &ivies sitl risorgimento del cosi detto Mond° slavo. 10 1' av-
verto per gli ammiratori di quella riputatissima raccolta ; affinche forse 
non mi rispondano con mandarmi ad essa. Ilene o male, to rispondo qui 
gia agli argomenti l'a usati. 
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la cui gloria non sia, o non sia per essere, di accrescerla. 
Uno di questi giorni, it nuovo presidente degli Stati-Uniti 
diceva con magnificenza; esser salilo esso al maggior carico 
che sia sulfa terra. Ma, se mi si faccia lecito dire, io crede-
rei che le due maggiori potenze sulfa terra sieno alla nostra 
eta quelle del due uomint i quali abbiano fra le mani Ia di-
rezione dei due popoli inglese e francese. Tenendo conto del 
numero e dell' impulso, quesle due potenze sono le maggiori 
del globo; ed unite, soverchiano forse tutte I' altre insieme; 
e non 6 se non divise, che possono trovar contrappeso, con-
trostacolo, tra se. Ed .ora, credete voi, o compatrioti, che 
gli uomini i quali si trovano in si alta potenza, in si gran 
facilita di raddoppiarla, non sentano, non capiscano tal ma-
gnifica situazione? Ma se non la sentissero, non vi sarebbero 
probabilmente arrivati, Ira (anti concorrenti che se n' ispi-
rano; e sentendola, non 6 probabile che vogliano guastarla 
di tanto, ridurla a meta per niuna causa men grande. NA tal 
grandezza é men sentita da coloro che l'invidiano e fanno 
queue opposizioni, le quali montano a dire: togliti di li, oho 
mi vi metta io. Essi (anche quelli che son men creduti tali) 
vi si vorrebber mettere per fare it medesimo, od anche pin, 
net medesimo senso; i pin prudenti, per evitare meglio, a 
creder loro, i pericoli di disunione; i pin arditi, per troncarli 
forse d' un tralto, facendo assumere insieme alle due nazioni 
qualche grande scopo di comune operosita. lo udii gia lamen- 
tare, 	compalire la situazione di que'ministri combattenti 
cola per que' sommi Itroghi della potenza umana, da alcuni 
politici od anche letterati di altri paesi. Ma costoro misura-
van coloro alla loro spanna, alle facolla o forse solamente 
all' abito di for minute ambizioni; mentre, per ambizioni 
personali, ma ingrandite dal gran campo, od anche (perche 
calunniar sempro la natura umana?), od anche per ambi-
zioni patrie pin generose, tutti quegli uomini di Stato sen-
tono o professano it piacere, la gloria di combattere per le 
due somme tra le potenze umane, it piacere, Ia gloria prin-
cipalmente di tenerle unite,,— Ma (insisteran forse i politici 
minori), ma se gli uomini di Stato francesi ed inglesi son 
per 1' unione, lc due nazioni sono, od una alarm, 8 per la 
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disunione,'per la rinnovazione delle antiche rivalila. Illu-
sione anche questa, a parer mio! La rivalila tra quelle due 
nazioni non 6, come ci dicevano le gazzetle dell' Imperio , 
no immemoriale , no 	incessabile, ne 	naturale. Antichis- 
simamente per li quattro o claque mila anni primi del ge-
nere umano non esistette; anzi le Ilue nazioni sursero delle 
medesime schiatte, celtiche, cimbriche, teuloniche. Non 6 
Ira Inghillerra e Francia niuna di quelle situazioni reci'pro-
che le quail fanno le inimicizie naturali, perpetue; come tra 
le genii dell'Asia settentrionalo e la Gina, tra quelle dell'Asia 
centrale e l'Indie, tra qualunque signor dell'Asia occiden- 
tale e 	l'Egitto, e tra le nazioni 	germaniche e I' Italia, to 
quattro seconde sempre facilmente invase ed assoggettate 
dalle qualtro prime. La pin antica grande invasione, e ni-
micizia e rivalila che si sappia tra Inghillerra c Francia, 
venne da questa a quella, da' Normanni del 1066. E, nota 
cid, it peggior frutto della conquista ricadde in breve su' con-
quistatori, riconquistati in gran parte. E allora si fu bella, fu 
ragionevole e giusta la rivalila, magnifica la difesa di Fran-
cia, che dun!) Ire secoli e pin, e fini colla cacciata ultima 
dello straniero. Poscia, dalla meth del secolo XV lino alla 
meta del XVII succeclette un second() period() di rivalila, 6 
pur vero; ma rivalila non pin ragionevole, non pin avente 
niuno scope grande e bello, 	prolungazione, reminiscenza 
della rivalila passata, rivalila di vicinato lull' al pia; prolun-
gazioni, rivalila da medio evo, da eta male uscite ancora di 
barbarie. E successe poscia, dalla meth del secolo XVII al 
principio del XIX lino al 1815, un terzo periodo di rivalila 
pin reale, una rivalith d' interessi, cid che gli antichi chia-
mavano una guerra d' imperio, cid che or direi di primate. 
E it primate rimase in ultimo all' Inghillerra; e queslo ina-
sprisce Francia, per vero dire. Ma, prima, non inasprisce 
Inghillerra, a cui poca generosity si vuote per non serhar 
rancori ; ed 6 gia motto, quando, tra due disputanti, uno vo-
glia cessar di disputare. E poi, quanto a Francia stessa, chi 
credera da senno, the una nazioue cost avanzata nella co-
gnizione e nel proseguimento de' propri interessi, com'e ora 
Francia, sia per fare quell' errore da medio evo, di conli- 
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nnare la rivalita, in qualunque modo terminate, ma senza 
scopo oramai? Perciocche it primato inglese, qualunque egli 
sia altrove, non e curopeo, non offende ne onore, ne inte-
ressi, ne speranze francesi sul Continente, ed anzi le pub e 
dee promuovere; e fuor d' Europa poi, negli spazi de' marl, 
it primato inglese 6 ;junto a segno da non potersi estende-
re, da dover limitarsi da se, da dover ammettere per inte-
resse proprio altre potenze, ed ammette Francia, come 1' ha 
dimostrato teste nell' Oceanica e nella Cina. Ondeche, in 
somma, net nostro secolo XIX, in mezzo alla nostra civilly, 
e nelta situazione che vi tengono con prolltto e gloria ed or-
goglio reciproco Francia ed Inghillerra, non 6 probabile che 
si dividano e si guerreggin le due per niuna ragione che di 
grandi interessi ; e niun tale interesse, niun gran casus Belli 
6 al presento, o si pub preveder tra le due, se non fosse forse 
I' imperio del Mediterreneo. 

10. Ma egli 6 appunto.per questo, che fu no gran fatlo, 
un gran progresso it trionfo su Marocco ottenuto da Fran-
cia, lollerato da Inghilterra. Quel trionfo 6 conferma, ulli-
mazione della conquista dell'Algeria; e la conquista ultimata 
dell'Algeria 6 divisione irremediabile dell' imperio del Me-
diterraneo tra Francia ed Inghilterra; 6 limite posto anche 
qui al primato dell' ultima. Un anno fa si poteva credere 
che questa non 	toliererebbe tat limile postole della rivale 
entice, tat divisione di si bell' imperio. 	Ora non 6 possi- 
bile dubilarne, 6 Patto compiuto; non 6 possibile credere 
che Inghilterra l'abbia veduto e voglia lornarne indietro, 
ne ora ne poi, linche durera quella sua mirabil saviezza 
di State, che non le 6 negate oramai se non da' meno in-
formati di infimo grado. Inghilterra non 6 cosi stolta da 
volere oramai contrastare ad una parity da lei acconsenti-
la , quando poteva impedirla ; Francia, assodata ed asso-
dantesi, non cosi stolta da non soddisfarsene. E Francis ed 
Inghilterra terranno insieme volentieri it primato del Medi-
terraneo, perche elle non hanno solamente intenzione e pe-
ter di serbarlo, ma di svolgerlo; e che a svolgerlo, elle sen-
tono, elle sanno di dover rirnaner unite: e che in tale svol-
gimento elle sentono , elle sanno essere le maggiori speranze 
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lore. Cosi sapessimo noi cbe ivi pure sono le nostrel Cosi si 
lasciassero da tutti noi tutti i pregiudizi contra •quelle due 
nazioni d' otlremonte e d' oltremare, nella cui opera unita 6 
it principio d' ogni nostro buon avvenire 1 Cosi i nostri uo- 
mini di Stab 	volgessero la la nostra politica, i nostri scrit- 
Lori la pubhlica opinione I Oh un .po' esser giovane e forte e 
dedicar alla prima o almeno alla seconda di quell' opere, la 
vita ilaliana I—Un magnilico libro sarebbe da fare, e intitolare 
IL sisorrsitaktiso. Nell' antichita mitologica, it Mediterraneo 
lirreno, fenicio, pelasgo ed ellenico; nell'antichita storica, it 
Mediterraneo romano; nell' eta de' Barbari, II Mediterraneo 
greco ed arabo; net medio evo dal 1000 od anche prima fino 
al 1500, it Mediterraneo per la seconda o terza volta lago Ha-
liano; dal 1500, della scoperta del giro d'Affrica e dell'America, 
it Mediterraneo scaduto, quasi insolcato, impoverito, ridotto 
a cabotlaggi e piraterie, quasi inutile, fino al 1814 od anche 
al 1821; dal 1821, dal grido d' indipendenza levato in Gre-
cia, e traente a se l' attenzione, le simpatie, le armi, le navi, 
l' operosila, le nuovo invenzioni, la 	potenza delle nazioni 
cristiane, it Mediterraneo risalente a sua importanza natu-
rale, quell' iMpOrlanZa che non pith indietreggiare, che non 
pub non accrescersi di di in di, e chi sa fino a qual segno? 
E queslo segno, qu'esto avvenire sarebbe pur belle a preve-
dere, e ben prevedendo, a preparare per quanto possibile. 
A. niuno phi che a un Italiano si converrebbe tale opera di 
scritto ; niuna nazione pia che 1' Italia ha interesse a quel-
l' avvenire; ha interesse che le due potenze primarie inten-
dano i loro interessi yeti, non lottanti , e li svolgano con-
cordemenle ;. Inghilterra, net Mediterraneo orientate princi-
palmente, ond' 6 it suo passaggio al suo grand' imperio ; 
Francia, in quella meta occidentale dove ella imperia di qua 
e di la, oramai indistrultibilinente; e butte e due insieme, 
poi, opponendosi all' avanzamento della 	sola potenza che 
pub far pericolare tutu i destini del Mediterraneo, dirigendo 
e determinando tulle le mutazioni inevitabili de' popoti ri-
puarii orientali, da cui quo' &Mini dipendono in somma. 
Cerlo, Francia ed Inghilterra non han lezioni di politica a 
prender da mil Noi cosi piccoli oramai, noi al paragone cost 
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poveri di operosita, di potenza, di esperienza, di riputazione 
politica. Ma, noi siamo pin che nessuni sul 	luogo, noi in 
mezzo a quel campo marittimo de' primati altrui. E noi non 
siamo tullavia senza qualche ingegno nalurale the possa 
vedere e dire, se si lascia dire ; siffatto ingegno e la sola fa-
cella che ci resti ; e forse .*gli acquislerebbe qualche atten-
zione, quando studiasse gl' interessi propri, cosi identici con 
gli altrui. Perocche insomma, sia io pure accusato dagli uni 
come troppo speranzoso, dagli altri come sacrificante le spe-
ranze del primal() ilaliano, io non mi rimarr6 dal nolarlo e 
proteslarne: tulle le speranze ilaliane mi sembrano oramat 
confermarsi ed unirsi in questa unione delle due potenze pin 
grandi, phi incivilite, phi progredienli, e cosi primeggianti 
net Mediterraneo. — E v' ha pin. Un' ullima speranza mi 
sembra compress in quella : la speranza che una terza po. 
tenza del Mediterraneo, che l'Austria, s'aggiunga an giorno 
o 1' alit.° ad Inghilterra sua vecchia alleata, a Francia, pin 
nuova. II di the si segnasse la triplice alleanza, noi potrem-
mo diventar alleati commerciali od anche polilici dell' Austria 
slessa. Ma intanlo, o a difetto della alleanza triplice, perches 
non accostarci alla duplice? Commercialmente e politicamen-
te, per adesso subilo, e massime per I' avvenire, qualunque 
alleanza nostra con quelle due potenze ci varrebbe tanto e 
pin, the non qualunque lega doganale Ira noi. Mentre appro-
fitteretnmo di quell' unione, noi la stringeremmo coil' acce-
dervi. E notate come ci6 concordi con chi the accennammo 
dell' avvenir possibile delle strade ferrate. Tutto concorda in 
un avvenire operoso. L' essenziale 6 1' entrarvi ; e franca-
mente, alacremente. i 

' bientre rivedovo Ia presente appendico, un nuovo fatto avvenne , 
Cho, quantunque letterario, non é pur senza importanza per noi; la pub-
blicazione della Stork del Consolato e dell' Imperio. La quale, per bello e per 
gran libro che sin, non e net resto d' Europa e in Francia stessa se non un 
libro di piU Ira' moltissimi ; ma in Italia, try la poverty di libri nostrali , 
e Ia varietii degli stranieri, da cui risulta tanto vagar delle nostre opinio-
ni , I' apparizione d' un libro cost impazientemente aspettato , cost univer• 
salmente gib letto, e, parlando in generale, cost sodo e moderato, non 
pub non avere una vera ed utile`importanza. — La storia precedente del 
medesimo scrittore ne ebbe gib una contraria , in Italia come in Francia a 
dappertutto. Quella indifferenza ai grandi delitti politici , quella maniera 
di presentarli come necessari, eppercid pia o mono scusabili o non delitti, 
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it Ed ora, accennati questi qualtro o cinque fatli Imo-
vi, e abbandonandone le conseguenze ulteriori a chi leggy 
e pensi, e passando a conchiudere, mi si concede servirmi 
perch!) di due parole italiane d' un mio crilico francese, le 
quali mi vengono molto in acconcio. Questo scrittore, avverso 
a quasi tulle le mie opinioni, ma,,pur corlese, e che mi fece 
l'onor di combaltermi dopo Manzoni. e Pellico, e con Ro-
smini, Gioberli e Troya, 

SI eh' io fui sesto tra cotanto sena° ; 

questo eloquente professore riprova tulle quelle speranze ita-
liane cif egli clilatna cancelleresche, e terming poi one con-
citata esortazione agli Italiani, con queste parole in lingua 

spingeva a imitazioni , peggiori in Italia, che in qualunque altro luogo. 
Ora l' autore ha felicemente mutato modo; 6 tomato a quello di tutu i 
grandi storici antichi e nuovi , a quel modo che usa la storia non sola-
mento ad narrandum, ma anche ad probandum , al modo di giudicaro nar-
rando. Qui l' autore giudica it suo eroe contintiarn ente. Non sempro'bene, 
a parer mio , ma ii giudica; a it giudicio di lui esercita it giudicio politico 
de' leggitori , che 6 un gran bene dappertutto , ma principalmento in Ita-
lia, dove sono cosi poche occasioni a tal esercizio. L* autore ( fin de' tro 
volumi or pubblicati ) giudicb bene, a in parecclii luoghi, l'errore di Napo-
leon° di non aver tenuto bastante conto dell' opinion°, della liberth del 
popolo conquistatore o francese. Ma cib non baste; sarebbesi dovuto no-
tare anche r error secondo (e che diventb poi torso somtno per le conse-
guenze) di non aver tenuto bastante conto de popoli conquistati; errors 
incominciato a farsi verso r Italia find della Consulta di Lione, e da quelle 
male ripartizioni del le provincie italiane, che dividevano peggio che mai, 
non formavano nit educavano un popolo italiano; errore ripetuto poi ed 
aggravato verso Germania, e Spagna, e Polonia. E al di delle sventure, 
Napoleons ebbe Spagna e Germania contro a lui, Polonia incapace di mita 
per lul , Italia incapace insieme a indifferente a lui. E questa indifferenza 
non si suol notare tra le cause della =luta di Napoteone; non si suol no-
taro Italia mai per nulla °elle grandi mutazioni d' Europa. Eppure , se • 
I' opinione d' Italia, fosse state per Napoleone , nit Murat avrebbe immagi-
nato di rivolgerglisi contro, ne Ileauharnais avrebbe fatto sl incerta quan-
tongue si' nobil difesa, e la guerra vivamente nodrita in Italia avrebbe 
forse impedita o trattenuta la invasione in Francia; e ad ogni modo , uno 
Stato di Mb, un second° regno sarebbe probabilmente rimasto a' Napoleo-
nidi in Italia, e due tali regni rimastivi sarebbero probabilmente (stati du-
revoli. — 'lotto cib, veduto senzu dubbio da ogni Italian°, sari+, so conti-
nua al medesimo modo, rimproverabile da essi ella Storia del Conmlalo e 
dell' Imperio. Ma qual libro modern° tien canto sufliciente di noi? E a cbi 
la colpa? E ad ogni modo, lasciata la patte italiana, o forse altre straniere, 
rests sempre un grand' utile a trarre dagli esempi di operositb di quel-
l' uomo e quel tempo; e della sodezza, della modorazione , della dottrina, 
Ualle particolarithrtleue narrazioni a delle discussioni dell' autoi O. 
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nostra : ci vuole it ferro. Ma queste parole, mi perdoni egli, 
son troppo indeterminate, troppo oscure, troppo abusate, o 
almeno troppo abusabili tra noi. Certo, in bocca di lui, quel 
ferro non pub voter dire se non on nobil ferro, la spada, od 
anzi le spade ilaliane, nazionali, levanlisi, raccoglientisi on 
di o l' Miro, all' occasione; contro alio straniero. Ma queste 
spade io pur le lodai, od anzi , di esse sole lodai esplicitamente 
due soli de' nostri principi; e vi conforlai gli altri, e tutta la 
nazione, come a speranza, a ragione ultima delle nazioni ; 
ondeche egli, mostrando opporsi a me o andar p16 ollre, par-
rebbe chiamar altri ferri, men nobili, che non fu certamente 
intenzione di lui. Meglio dunque disse gia delle nostre spe-
ranze politiche un valoroso amico mio: che elle stanno pur 
bone, ma ci vorranno un di o I' altro grandi sciabolate. Qui 
almeno, non 6 equivoco it ferro, qui l' obiezione 6 p16 de-
terminala, meglio formulate. Ma ad essa pure rispondo pri-
rnamenle : cho appunto a far dar grandi ed utili o numerose 
e 	concordanli sciabolate all' occasione, tendono 	gli scritti, 
tendono le buone e sincere discussioni, tendono le politiche 
nazionali dove sono. — Ma poi, da un anno in qua, dopo i 
quattro o cinquo fatti nuovi, ei parmi che un gran cambia-
menlo sia avvenuto ; the si sieno allontanate le occasioni, 
scemate le speranze deli' armi ; che siensi accresciute all' in- 
contro di gran lunga le speranze della politica di 	pace. P 
bone o male, guadagno o perdita per noi? Chi to sa, chi to 
pub dire fuorche la Provvidenza , la (wale sola sa quel die 
sarebbe stato, se fosse cio che non e ? Per noi , son tempo 
sprecato queste supposizioni del passato. Supponiam piutto-
sto it futuro, i casi probahili di esso. Il futuro 6 un mare cho 
ad ogni modo forza 6 solcare ; e che giova studiare per avere 
1 casi a seconda. — Le probabilita di guerra hanno, dal 1830 
in qua, seguito it medesimo andamento che le probabilita di 
rivoluzioni ; sono venute scemando via via: grandi ne' primi 
anni, e poi sostanti ; poi rinnovatesi nel 1840, ma minori; 
poi rinnovatesi net 1844, ma anche minori; ed ora dopo 
quelle Ire prove, minori che mai. Sart) io accusato di predir 
la pace perpelua? Cello si, posciache ne fui accusato gia, a 
malgrado le mie proteste raddoppiate, che 6 inutile quindi 
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triplicare. Dire dunque semplicemenle, che io non credo 
all' abolizione della guerra; ma che credo, prima ad una 
minor frequenza di essa, come avvenne sempre ai tempi di 
gran civilta ; e poi, ad una quasi trasformazione di essa, 
come sempre dopo le grandi invenzioni, la polvere, la stam-
pa, ed or it vapore. E la trasformazione bra, come le pre-
cedenli, le guerre sempre pin corte e grosse (come gia 
prevedeva Machiavelli), e 	percia pin terribili, eppercie di 
nuovo pin rare. E 66 non vuol dire di non apparecchiarvi-
ci; anzi di apparecchiarvici Canto pin. Ma vuol dire insieme, 
di non veder tutti not leggermente, quasi giovinotli al primo 
di che cingon le sciabole, speranze di guerra (alto di ; vuol 
dire di attendere quindi tank) pin alle speranze di pace, di 
raccoglierci intorno a queste, queste studiare, di queste far 
prolitio, queste svolgere agli ullimi termini loro. E questo, in-
somma, 6 cii che si chiama formarsi una politica nazionale; 
quesl'e che fecero sempre, e fanno ora, le nazioni pin civili; 
quest' e, mi scusino coloro a cui appartiene, quest' 6 che non 
fa, che non mostra voter fare, ne intendere, la noslra na-
zione. Noi andiamo via facendo progressi particolari, parziali, 
ed io ti notai senza esagerazione, spero, ne detrazione. Ma 
questi progressi sono sconnessi fin ora, non formano, non 
accennano una politica nazionale ferma, franca, soda, forte; 
o quest' e, che lament() per la patria italiana lull' intiera, 
per ciascuno de' principali di lei, popoli e principi, non di-
sgiunti da me mai.— M' inganno io su quella probability di 
pace non perpetua ma durevole? Verra ella pronta qualche 
guerra a troncare to questioni inevitabili oramai alto svolgi-
mento della civilly cristiana universale? Quetta guerra andrit 
a profilto delle nazioni che avranno apparecchiate non sola-
mente Parini, ma le politiche guidatrici? Ovvero quelle que- 
stioni 	saranno 	elle 	sciolle dalla 	politica? Allora lanto pin 
ci sari, ci 6 necessario averne anche .noi una nazionale. E 
in un modo o nell' altro, in pace o in guerra, ci 6 neces-
sario, pressante costiluir tat politica. Questa 6 I' opera, que-
st° it lavoro del di d' oggi ; ogni'di ha it suo. 

12. 11 volgo 6 it pia sapien(e, e it pia ignoranle insieme 
do' politici. Ha un barlume di cerle yenta che potrebbe in- 
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segnare a' maggiori uomini di Stab); ma sovente, invece di 
svolgerle, egli le avvolge cosi, che ne fa errori manifesti. 11 
volgo antico e nuovo pada sempre di politiche nazionali, po-
litica romana antica, politica romana de' papi, politiche ingle-
se, russa, austriaca, prussiana, francese de' nostri di. Fin li 
sta bene; vi furono, vi sono politiche nazionali importantis-
sime ; it volgo I' indovina. Ma egli pensa talora, che questa 
sieno profondita, 	oscurita, 	arcani 	inventati , 	tramandati, 
serbali da pochi quasi iniziati ; mentre elle sono lutt'all' op-
posto ; sono, dove sono, prodotto, espressione dell' opinione 
universale, pubblica, volgare. E 	cosi it volgo calunnia se 
stesso o i volghi pari suoi ; non sa vedere la propria parte 
nelle politiche nazionali; se n' esclude mal a proposilo. E 
volgo sono alcuni politici, che credono o voglion far credere 
a questi arcani. E volgo alcuni storici, che cercano esclusi-
vamente, chi fondasse le arcane politiche nazionali, e da chi 
si serbassero. La politica dell' imperio di Roma si attribuisce 
lino a Romolo, o Numa ; la politica de' papi a Gregorio VII, 
ad Innocenzo III, a Bonifazio VIII od a Giulio II ; la poli-
tica francese si attribui gran tempo a Richelieu, poi ad una 
infelice regina, poi a questo o quell' altro uomo della rivo-
luzione, e via via ; la politica inglese, gia a Guglielmo III, 
poi a Pitt ; la russa a Catarina, l' auslriaca a Kaunitz gia, 
come ora al successore di Iui. E tutu 	questi contribuirono 
cello a tulle questa politiche nazionali. Ma dove furono 0 
sono politiche nazionali, elle son fruit° non d' una testa, ma 
di molle; non di un pensiero, ma d' irdiniti ; non di un gior-
no, ma di secoli : sono ne pia ne meno che L' 1NTELLIGENZA 

UNIVERSALE DEGLI INTERESSI UNIVERSALS; la quale fa che, chiun-
que si trovi al regno, a' minitteri, al governo, si promo-
vono pur sempre i medesimi inleressi. Ma questa intelligenza 
universale non 6 poi ne facile ne 	frequente. Vi sono na- 
zioni che non 1' hanno avuta per secoli e secoli ; distratte le 
une da for male passioni interne; altre, dall' esterne; altre, 
impedile da cattive costiluzioni; Mire, fatie del tutto incapaci 
dalla serviln. La formazione d' una politica nazionale buona , 
6 un prodotto raro di molle circostanze felici, ma principal- 
mente della 	possibility di 	discussione. 	Qualunque 	forma 
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prenda questa, ella serve ; phi o meno, senza dubbio, se-
condo che 6 pia pubblica, pia littera ; ma servono anche le 
forme mono buena, a difetto delle migliori. Che cosa princi-
palmente fece I' Inghilterra riuscire a bane, al proprio pro, 
al proprio accrescimenlo, sopra ogni nazione nemica od al-
leala, nella lunga guerra universale dal 1792 al 1815? Paver 
avuta fin dal principio una politica' nazionale, gia figlia yea- 
chia 	della 	discussione; 	I' averla 	continuata, 	migliorala , 
lung' anni per mezzo della pubblica discussione. Perciocche 
di questa, Inghillerra aveva allora la privativa ; in Francia 
non n' era, se non or I' abuso, ova 1' ombra ; altrove, nem-
men questa. Inghilterra sola discuteva, e sceglieva la sua po-
litica; e qualunquo avesse scella, anche men buona; la pro-
seguiva ed avanzava poi con costanza, con unanimity o poco 
mono, con ispirito ed operositit nazionale ; quest° vantaggio 
almeno le rimaneva. Le politiche dis.cusse, divenlate nazio-
nali, hanno questi tre vanlaggi: I' uno, probabile, d'esser mi-
gliori ; i due altri, certi, di esser pia costanti e 'meglio pro- 
pugnate. Ed 	Inghilterra 	godette de' Ire 	vanlaggi, se non 
esclusivamente, ma con pochi, di nuovo dopo it 1815, per 
pin anni. Ora son comuni a molti, e si vanno accomunando 
ad altri. Dove, come in Prussia, la politica nazionale non si 
discute finora ne' Parlamenti, ells si discule almeno ne'libri, 
che certo 6 mono, ma 6 pure alcun che. E Prussia (dico it 
governo, it principal° Mess° di Prussia) senle it desiderio, it 
bisogno di afforzare questo suo strutnento d' azione, quest° 
aiuto ad una gran politica nazionale; non é aura maggior 
ragione alle voci presenti, a' fatti che s' apparecchiano cola. 
Ma fin d' ora, della Vistola in qua, l' Italia a la sola nazione 
che non discula la propria politica, la sola non incamminata 
a formarsene una nazionale. Ed ammirate di nuovo la.sa-
pienza del volgo, della lingue, di tutti insieme. Fra mezzo a 
tulle goalie espressioni che sono in tutte le bocche, di poli-
tica inglese, francese, russa, prussiana, austriaca; non s'ode, 
non si dice, da nessuno, Politica Italian. Famosa (bene o 
male?) or son pochi secoli, essa,,aon esiste pia nemmen 
nelle lingue. E i principi si lagnano d' aver popoli politica-
mente mal educati I E i popoli d' aver principi poco politici I 
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Lo credo anch' io. Ne principi, quando fosser Napoleoni, n6 
popoli, quando fossero pari al popolo romano antico ed all' in-
glese modern°, non possono farsi ne restar politici senza di-
scussione. II popolo romano not rester, toltagli quella ; Napo-
leone not resit), abolitala. Se i principi voglion popoli educa-
ti, che li capiscano e Ii lecondino quando fan bene, the sien 
for grati quando I' han facto o incominoialo, concedan loro 
I' educarsi, it discutere. Non credono eglino concedere la di-
scussione pia efficace, pie autorevole, deliberativa ? Conce-
dan la consultativa almeno; o la letteraria almeno almeno. 
E voi, popoli italiani, volete voi principi che pur vi capisca-
no, vi guidino, operosamente, politicamente? Invece di sco-
slarvi da essi, invece di fremere, parlate loro, a slampa, per 
iscrilto, a voce, e con gli applausi, e i silenzi, in ogni modo, 
ad ogni ora. — La politica nazionale, difficile a formarsi dap-
pertulto, pie difficile dove vi 6 poca discussione, 6 diflicilissi-
ma dove sia una nazione divisa. Tulle quesle difficolta non ,si 
posson vincere che a forza di perseveranza, di operosita, d' a-
more; a forza di: I° Formarsi ciascuno la sua politica personale; 
sincera, spoglia di viii e di amare passioni, spoglia di ama-
reggianti memorie, non intesa che al futuro della patria : 
IP Studiare questo futuro, sugli sperimenti datici dalla sto-
ria si, ma soprattutto suite condizioni presenti e crescenti 
delle nazioni circondanti, su quelle della Cristianita lull,' in-
tiera: Ill° Questa politica, che cosi concepita e studiata non 
pub non riuscir moderato, procurar di darla ciascuno ai vi-
cini, agli amici, ai piccoli, ma soprattulto ai potenti, pia po-
tenti, e potentissimi: IV0 E per oil) fare, a chi riuscire, di-
smelter° non che le ostilita, ma i modi ostili, i minaccevoli, 
i pedanti; assumer modi amorevoli, o meglio amorevolezza, 
amore: Vo Non adular principi, ma non popoli : VI° E questa 
politica schielta, virtuosa, moderato, scriverla, se si Ira facolta, 
VII° Pubblicarla, se si ha possibilita: VIII^ E dettala, o scrilta-
la, o pubblicatala it meglio che sappia e possa ciascuno, perdo-
nare, dimenticare non solamente i dissenzienti, che 6 facile, 
ma i malevoli, gli spreuratori, i derisori, gli storpiatori dells 
nostre parole, che 6 pie diffleile, ma the 6 pur necessario a 
non prolungare o molliplicar divisioni. — Cosi facendo non 
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uno o due, ma molt', e ciascuno secondo il poter suo, fa-
remo it pin che sia fattibile, adesso, per la patria; faremo a 
poco a poco una politica nazionale, penetrante nell' opera di 
que' governanti, che s' arruolan pure, non possono non ar-
ruolarsi, ne' governati. La politica che io sono venuto espo-
nendo lung° tulle it libro mio, e svolgendo ulferiormente 
qui, non par ella buona? Se ne proponga, se ne svolga 
un'altra, e un' altra, sinceramente, seriamente , sufficiento-
mente; finche la patria n' abbia scella una, abbia incomin-
cialo a metterla in opera. Ma una buona politica italiana, 
cosi messa in opera, ci 6 oramai indispensabile ad ogni 
caso, lieto o tristo, in cui sia avvolla la patria; indispensa-
bile a mantenere ed accrescere la nostra prosperity' mate-
riale, le arti, gli apparecchi di pace iinche dura Ia pace, i 
ferri, i legitlimi, i pubblici ferri al di della guerra; indispen-
sabile, cadano i Turchi o non cadano, a qualunque occasio-
ns, qualunque vento, qualunque tempo. — Non sapremo noi 
all' incontro fermarci in una politica nazionale? Allora non 
ci serviranno memorie, vanti, nobilth, primali antichi; non 
I' indestruttibile ingegno ilaliano; non l'arti di pace promos-
se, non l'armi stesse apparecchiate, non Ia stessa liberta 
quando I' avessimo. Ricordate ci6 che fece Polonia d' una li-
berty non polilicamente ordinata, d' una liberta senza poli-
tical Senza questa, senza in' opinione pubblica formala, i 
principi continueranno a lagnarsi dei popoli, i popoli del 
principi, i nobili dei plebei, i plebei do' nobili, i secolari de- 
gli 	ecclesiastici, 	gli 	ecclesiastici 	de' secolari, i Toscani, i 
Romani, i Napoletani, i Lombardi, i Piemontesi gli uni de-
gli altri, gl' Itafiani di dentro di quei di fuori, quei di fuori 
di que' d' addentro, e lutti gl' Italiani degli atranieri, e gli 
stranieri degli Italiani, a vicenda, alla Ventura. Ed alla Ven-
tura s'andera — come s'and6 gran tempo — non a perdi-
zione, che 6 impossibile oramai a niuna nazione crisliana 
— ma in continuazione di quella mediocrity cosi veccbia da 
noi, che sembra esserci diventata normale.—Oh Milani! noi 
mediocri! 

45 apriie 1845. 
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TE RZA APPENDICE. 
:---- 

DEL LIBERALISMO. 
, 

(Frammento.) 

I. La politica d' una nazione non 6 altro se non Ia 
scienza degli interessi, woe dci giusti desiderati, 606 delle 
speranze di lei. Invano tentano alcuni distinguere tra inte-
ressi presenti e futuri, tra politica presente e fulura. Chi 
dice interessi, dice cosy fulura, desiderati, speranze. Chi 
dice politica presente, s'inganna nella frase; perciocche it 
presente 6 un momento, un punlo matematico intangibile, 
che non si pile ne fermare ne considerare da se. La Mali-
stica stessa, che pare quella parte di politica la quale (ratia 
pia precisamente del presente, non di, in realla, se non 
notizie del passato, o congetture dell' avvenire. II passato ha 
esistito, it fuluro esistera, 1' uno e I' altro indubilabilmente. 
Ma it presente non esiste, o, per dir pia esallamente, l'esi-
stenza del presente non 6 percettibile se non da Dio, merge 
infinite nella piccolezza come nella grandezza. La menlo 
umana, finita di qua, finite di la, non percepisce it presente. 
E quesla 6 metafisica, se si vuole, ma cosi facile e cosi esal-
ta, da potersi e doversi capire ed applicare anche da' polili-
ci. Ogni politico mite Fla e dove confessare che Ia scienza 
sua 6 scienza del future, dei desiderati, delle speranze. 

E quindi, avendo io preso a discutere quali abbiano ad 
essere, come possano adempiersi le speranze d' Italia, io ce-
lerei invano che bene o male credo aver tratlato oramai 
della politica di lei in generale; e che it Moto, it quale or 
mi parrebbe pia chiaro al libro mio, qualunque sia, sarebbe 
quello di Sludi di politica italiana. Ma io non osai, non vi 
pensai nemmeno da principio, e sarebbe tardi oramai. A 
malgrado le critiche benigne ed aware, parecchi de' miei 
compalrioti hanno fella troppo buona accoglienza al libret-
to, perche io osi mularvi quel thole, it quale fu forse causa 
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principale di tale accoglienza. A chi sta male, vien sempre 
bene un annunzio di speranze; anche quando net particola-
rizzarle elle si trovin poche e lon(ane. Ma lasciando it titolo 
Necchio, v.olli che it libro riuscisse meno indegne di quello 
nuovo che ambii a poco a poco. E cosi, appena finilolo, e fin 
dalla prima edizione, v' aggiunsi l' appendice su que' progelti 
di leghe doganali, che occupavano allora 1' opinione italiana; 
e che (v' abbia io con(ribuito o no) non potendo adempirsi 
convenientemente, si sou° ora felicemente lasciali. 

E quindi, appena uscito it libro ed uditene critiche nu-
rnerose, e non volendo rispondero a ciascuna, mi parve op-
portuno trallare della moderazione politica• italiana; e cost 
feci nella dedica della seconda edizione al Gioberti. ---E pia 
tardi, continuandosi le critiche, e venendosi malgrado di esse 
alla terza edizione, aggiunsi al medesim6 modo, invece di 
risposte particolari, una serie di nuovi falt.i politici che mi 
parver confermare le mie speranze, la mia politica italiana. 
E d' allora in poi continuaron le critiche. E mi vennero' al-
cane da un alnico, da uno in gran parte consenziente meco, 
da uno che mi loda, senza dubbio, soverchiamente; ma che 
per altra parte non solamente embolic, ma vitupera, di-
spregia parecchie dello opinioni mie, e fin de' miei modi di 
scrivere. Che ci6 mi sia riuscilo amarissimo, it negherei in-
vano. Questo non mi par modo di comballere netumeno un 
avversario; !onto meno uno che si riconosce ed 0 nella mag-
gior parte delle opinioni consenziente, uno che si riconosce 
ed 0 insomnia compagno di parte. Parmi che tra tali compa. 
gni sia un dovere, se non altro, di giusla prudenza politica, 
on dovere di combattersi in modo da non dividere, da non 
menomare, da non arnevolire la propria, la comune parte. 
Cosi si fain que' paesi dove son costituite le parti, dove vi 
si ha sperienza. E quindi, volendo seguire io altneno questo 
dovere che mi dolgo non sia slate sepia() da altrui, lascio ogni 
risposla a que' disprezzi e viluperii; lascio che questa o quella 
opinione o modo mio, it mio ftlogallismo principalmente, si 
difendano da se con gli svolgimentf for dali; lascio soprat-
tutto it difendere it mio modo di comporre e divider libri, di 
die mi importa !polio poco; e ad volgo al mode seguito gia 
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due .volte; a trattare in generale di un argomento nuovo 
che le critiche mi ban suggerito, come necessario alla poli-
tica italiana. Che se in esso parrs ad alcune, o forse all' il-
lustre amico, it quale mi assail inavvertentemente ma ama-
ramente, che alcune avvertenze possano applicarsi a lui; io 
lo pregher6 d' avvertir..prima che tali applicazioni porteran 
seco lull' al 	pia l' accusa di liberalismo incompiuto, non 
esperto, non bene inteso; accusa non solamente di gran 
lunga minore, che non quelle fatte alto mie opinioni, ma ac-
cusa piccolissima per se, da potersi accellare da qualunque 
uomo onoratissimo e sapiente, che non si tenga inerrabile. 
E cia poslo, procedo a trattare del liberalismo in Italia, di 
sua essenza, sua importanza, e suoi doveri. 

2. La parola liberate 6 antica, lalina; e fu, come suona, 
predicalo dell' arti, de' sentimenti, delle opinioni proprie de-
gli uomini liberi, fu contrapposto di servile. E tat senso ge-
nerale ella serba e serbera sempre senza dubbio. Ma perche 
propria principalmente dell' uomo libero 6 la generosita, per-
cia la parola di liberate venne a poco a poco ad esprimere, 
fra' sentiruenti liberi, quello specialmente del libero, del di-
sinleressato, del generoso donare e concedere. In tat senso 
le parole liberate, liberatild, ebbero per contrapposto avaro 
ed avarizia. E in tat senso, pia risiretto ma pia preciso, si 
trovano usate dagli scriltori delle nostre lingue, derivale dal 
Wino, lino a' nostri di. Ma in questi, e pia precisamente in-
torno all' epoca della ristaurazione delle nazionalita europee 
net 1814, la parola liberate fa e si trova usata ad accennare 
un sentiment° contrapposto insieme a quelli di avarizia e di 
servilita, quel sentiment° che ne' governi fa donare, a ne' 
popoli fa desiderare invenzioni, concessioni, liberalita. 

A quell' epoca (qual vecchio non rammenta, qual gio-
vane non I' ha imparato?), a quell' epoca sorse, pole, regna, 
un sentiment° veramente liberate, in comune tra principi e 
popoli. Era naturale a primo frutlo della gioia delle liberazio-
ni, dell' orgoglio delle nazionalita redivive. I principi (dico i 
pia) sentivano ell) che i popoli avevan fatto per essi; i po-
poli, cia che i principi ; gli uni e gli altri erano uniti net sen- 
timent° veramente liberate 	del dare ed 	aceellare senza 
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troppo contare, senza quella ristrellezza ne del donate it 
meno, ne del domandare it pia che sia possibile, it quale 6 
illiberality. Ma (al liberalita perfetta due poco; I' umana 
perfezione non dura ; appena si mostra , e di rado , gia non 
6 pia: e quand' anche non fosse tomato Napoleone a quella 
sua retrograda e d' ogni maniera infelice impresa del 1815, 
i fatti di Vienna mostrano che la liberality comune era gia 
cessata, the gia s' eran divise le parti in liberale e iriquella, 
che per non dire ingiuriosamente ne avara ne servile, chia-
mere semplicemente illiberale ; od anzi questi fatti futon 
quelli che fecer possibile I' impresa di Napoleone, la quale, 
a sua posta, accrebbe la divisions delle parti. 

E da principio gli illiberali sperarono distruggere, for di 
mezzo interamenle la parte liberate. ➢fa tal forza 6 nella 
virta, appena cominciala ad esercharsi, od anche a promet-
tersi, ad annunciarsi, che a malgrado 'gli oslacoli nuovi sorti, 
la liberalita rimase una delle tendenze, uno degli impulsi, e 
rimarra indubilatamenle uno dei predicati del secdlo presenle 
dechnonono. Da ogni parte, da' pia 	renitenti si done, si 
concedette mollo. Le concessioni liberali fatle od ollenute 
in Trent' anni nella generazione corsa dal 1814 in qua, su- 
perano quelle fatte da parecchi secoli. 	• 

La servitii personale abolita 	in 	(anti 	luoghi; 	proibila 
molliplicarsi dappertulto ; aboliti 	i 	rimasugli delle servila 
feodali; accomunate le successioni da' primogeniti, pia o meno, 
a tutu i figliuoli; accomunata l'operosita pubblica, pia o meno, 
a tulle le classi; accomunate, ravvicinate le classi , le con-
dizioni sociali; accomunati i tribunali, la giustizia pubblica, 
in tuft I' Europa occidentale; accomunate in (ante parti di 
essa, o pia aperle almeno, le relazioni reciproche, i corn-
merci, le vie Ira nazioni e nazioni; e la liberta politica, la 
liberty delle discussioni ordinala in Francia, Spagna, gran 
parte di Germania e Grecia, ampliata in Inghilterra ; tutti 
questi sono fatti di liberalita incontrastabile, fatti che dimo- 
strano l' esistenza, 	la 	potenza, 	la irresistibilita del senti- 
menlo delta parte liberate in Europa; la dimostrano dico , 
la debbono dimostrare ad amici e nemici di quella parte; 
agli amici, per dar loro fiducia in se, ed accrescer quindi la 

   
  



TERZA APPENDICE. 
	 319 

propria liberalita ; a' nemici, per persuadere tore che la lore 
inimicizia 6 ormai impotente, vana, inutilissima , che non 
pub tratlarsi per essi oramai di distruggere od impedire, ma 
di regolare e moderare lull' al pin la parte liberale. 

3. Duplice 6 evidentemente oramai 1' opera della Prov-
videnza, di quella Provvidenza che vuole, non solamente gli 
effelli soprannaturali eterni, ma tutti quelli naturali e tem-
porali della Cristianita sulla terra ; duplice , dice , 6 1' opera 
della Provvidenza divina net nostro secolo, e in tulle it fu-
ture prevedibile. Incomincib it secolo che la Cristianita era 
bassa, era divisa, pareva impotente di fuori e di dentro, pin 
che non fosse stata mai; incomincio che si poteva umana-
merge dubitare se ella sussisterebbe tulle o mezzo questo se-
colo, che si poteva cercare, e si cercava , qual cosa , qual 
religione, qua! societa 	le succederebbe, o se anzi non to 
succederebbe una nuova barbarie religiosa e civile. Di nuovo, 
tulti i vecchi se lo ricordano , tutti i giovani I' hanno potuto 
imparare. Eppure, ed a malgrado le pin chiare, le pin ragio-
nevoli apparenze, non 6 giunto a meta it secolo ed egli gia 
ritorse le sue vie ; e gia la Provvidenza to rispinse nelle sue 
due vie, nelle sue due opere magnitiche ed evidenti, della 
propagazione al di fuori , della liberality al di dentro. 

Jo notai gia 1' opera prima ed esterna ; ed io ne fui gia 
accusato di preoccupazioni di sogni cristiani, cattolici e che 
so io. E non son corsi due anni tultavia, e gia numerosi fatti, 
tutti i fatti succeduti d' allora in poi, son venuti a confer-
mare la mia, che non chiamerb previsione, ma osservazione ; 
ond' io vorrei aver voce da farmi udire non che in questa 
misera Italia non chiarnata par troppo a tat opera d' esten-
sione, ma alle nazioni pin chiamatevi, affinche rispondesser 
pin franche e pin ratte a tal lore, chiamata , a tal lore in-
manchevole destine. Ma io me ne faccio almeno ardito a no-
tare la seconda delle due grandi e presenti opere della Cri-
stianita, 1' opera, 1' estensione interna della liberality o cariti. 

Perciocche io pregherei qui coloro che sono nemici, ma 
nemici sinceri a cristiani del nome di liberality, che ponesser 
da banda an memento la lore inimicizia, a cercasser di 
buona fede , sinceramente Ira se, se quelli che chiamano 
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volgarmente ordinamenti liberali , abbiano insomma scopo 
diverso da quelli che chiamano essi ordinamenti od istitu-
zioni di carita ; se non sieno anzi via abbreviata alto Mess° 
scopo, dico al sollevamento di quanlo 6 povero, impotent@ o 
soffrente nella Cristianita ? Non di solo pane vive l' uomo, e 
non di solo pane 6 la carita. Alcupi sono, per vero dire, i 
quali la vorrebbero ridurre a cid; i quali quando han gettato 
un tozzo di pane ai bisognosi di pane , non hanno scrupolo 
poi di essere avari di ogni altra cosa umana, intellettuale o 
morale, avari d' istruzione, avari 	d' ogni coltura, avari di 
potenza, avari d' onoranze, ed avari di roba stessa , poscia- 
66, gettato it tozzo di pane, non si toglie, non si diminuisce 
per essi notevolmente nemmeno la roba. La vera wait con-
siste net togliere a se stesso per dare altrui ; to vera carila 
non da sollanto cid che non conta , ma cid che conla , cid 
che ha pregio pet donatore ; la vera carita non 6 gelosa, non 
invidiosa, non avara , non ristretta , non illiberate; la vera 
carita da senza troppo contare, senza pensare a, se, 6 gene-
rosa, 6 liberate. 

Davit& e liberalita , sono due nomi della stessa virtu; 
I' uno, nome umano, volgare, politico, abusato; abusabile , 
corrompibile come qualunque umana cosa ; 1' altro, nome sa-
cro, divino, indisputabile, incorruttibile, traente tutti i cri-
stiani ad unanimity leorica, disputabile solamente nelle ap-
plicazioni. Se si voglion distinguere la hberalita e la carita, 
se si vuol distinguere tra esse, e farnerdue virtu, non si put) 
distinguere. I due motori son differenli ; la carita da per 
amore di Dio, per amore al Creatore, per amore all'armonia 
della creazione, ella sale dalte creature al Creatore. E to Jibe-
raliti da senza far talora tat salita, da per amore delle crea- 

• lure solamente. l'Ila io to chiedo ai caritatevoli purl, se sia in 
essi carita it fare 	tale distinzione nelle persone ; se appar-
lenga ad essi od al Creatore it distinguere la maggiore o mi-
n ore altezza del sentimento motore, 1' atlribuire a se soli la 
phi alta , ed altrui to minore intenzione? E tolta questa di-
sputa sovraumana della intenzioni' personali, io dornanderd 
loro quale differenza rimanga negli effetti tra la vera libera-
lita e la vera mita? Quate, in tulle, tra la liberaliti cui s'ag- 
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giunga it sentiment° cristiano, e la carith cui s' aggiunga it 
sentiment() politico? Ira Ia liberality d'un cristiano e la ca-
rita di un uomo politico? 

. 	II pin bello, 	il pin lieto, it pin cristiano, it pin politico 
libro che si potesse fare oramai sarebbe una SlOria della Ca- 
HO.' lo lo tentai, se mi pi permetta dike, pin voile, ed it la-
sciai perche mi sentii mancare gli anni, le forze, e' principal-
mente Pautorita. Ala io accenner° qui quella storia, che mo-
stra Pidentita degli effetti, l'indiscernibilitit dei fatti di quelle 
due virtu lunge tutti i secoli cristiani. E prima, s'intende 
che la parola di Carla implica it predicato di Cristiana! Pri-
ma della Cristianiti, prima di Cristo, vi fu benelicenza pri-
vala e talor pubblica, ma non it sentiment° universale del 
dovere di essa, ne_verso ii Crealore ne verso le creature. 

Aleuni filosoG rani indovinarono, accennarono, e vero, 
tali sentimenti, tali doveri, come altri; ma furono cenni, sen-
timenti eccezionali, infecondi, e si potrebbero ricordare in 
una introduzione. La storia della Carita non pun ideominciare 
se non da Cristo; ma da questo, dalle sue sovrumane, divine 
parole (che dimostrerebbono per se sole nella lore intrinsi-
chezza Ia propria sovraumanita o divinity), da quelle parole 
quali ci sono riferite ne' Vangeli, commentate nelle azioni e 
nelle epistole de'suoi primi seguaci, 6 un tal tesoro di carita 
e liberality, che raccolto separatamente a fattone documento 
stories per li diciotto secoli e mezzo corsi tinora, e codice per 
gli avvenire, basterebbe ed a spiegare Ia carila e liberality 
cristiana di que' secoli passati, ed a prevedere e quasi com-
piutamente profetare quella de' futuri.— Ed or not accenne-
remo qui 1' opera passata. E in do Ear° seguiteremola divi- 
sione che ponemmo della storia della Cristianith, nelle quat-
tro eta: I", interrnediaria tra it mondo antico ed it cristiano, 
dall'anno t al 476; 11., del primate Germanico, dall'anno 476 
al OM 1.11', del primato Italian°, dal 1075 al 1494; IV', de' 
primati Varianbi, dal 1494 a'nostri di. Ci&che accenniam qui 
non 6 cite parte, applicazione, speciality di 66 che accen-,.. 

' Quest.° libro fu tentato da Cesare Balbo, e, non ultimato, verrh fra 
non motto pubblicato con altre opere incomplete, ma pun degne d' esser 
eonosciute. (Nola di Prospero Baibo.) 

21 
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nammo. La storia della liberalita e carita cristiana non 6 na-
turalmente compresa in quella del progresso cristiano. La 
medesima divisione, i medesimi metodi d'osservazione po-
tranno servire. 

Elit prima iniermediaria.—Nella Cristianita primitiva, se-
greta, oppressa, delre primi secoli, vedesi una socielit di tat 
carita e liberalitir qual non s' 6 vedula, qual non si vedra 
mai pill; vedesi esistito, realizzato allora cio a che non sep 
pero ne sapranno mai pia arrivare niuna realita, niun sogno 
di qualunque caritatevole o liberate uomo antico o moderno. 
t.-- Ma tal societa quasi privata, o almeno particolare in mezzo 
all' universale, (ale Stato nello Stato non poteva, non doveva 
durare, ne' secoli destinati alla societa universale cristiana. 
Subito che to State fu cristiano, subito che la societa cristiana 
non fu pier compresa ma comprese to Stato, furono impossi-
bili in essa quella eguaglianza delle condizioni, quella.comu-
nanza di beni, quelle dislribuzfoni di beni, che si.facevano 
nella Chien primitiva, ed impossibili quelle discipline primi-
tive. La restaurazione della disciplina religiosa primitiva fu 
it sogno, or provato sogno dallo sperirnento , delle Otte reli-
giose, separatesi dalla Chiesa progredita; la restaurazione 
della disciplina sociale primitiva 6 sogno (or provato sogno 
dal non essersi potuto restaurare nemmeno uno sperimento ) 
delle sette sociali o socialiste, che tentarono a' noslri dl sepa-
rarsi dalla societa politica progredita. II destino della Cri-
stianita, della carita, non era una continuazione della CH-
stianita, della carita primitiva; ma una applicazione varia e 
lunga di quella carita alle varie condizioni sociali, che do-
vevan succedersi per formare dalla societa antica idolatra la 
sociela moderna cristiana. E quindi primamente, appena sa-
lila la Cristianila alla sovranita di quella sociela antica, ella 
la moditic6 con opere di carita governativa , di liberalita ,• 
quasi innumerevoli. I documenti di questa eta della Cristia-
nita, che duro due secoli, abbondano nelle leggi romane im-
periali: ivi sono diminuzioni della servitu; ivi fondazioni del 
tutto nuove e gia numerose di Pubblica beneficenza; ivi 
provvedimenti a favor dei poveri ed oppressi d' ogni sorta; 
ivi convocazioni di concilii religiosi, ed anebe politici pro- 
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vinciali; ordinamenti di carita o di liberalita, come che si vo-
gliano chiamare.111a la society, lo Slab) romano antic° avea 
troppo pagane fondamenta, perche si polesse sepra esse fon-
dare un nuovo Stab), una nuova society cristiana. Era desti-
no, era necessity, die rovinasse lotto l'antico edifizio ed uno 
tutto nuovo si rifondasse, era immanchevole che le society, 
pur pagane, ma men corrotte, delle genii germaniche, fos-
sero to stromento di questa distruzione. 

E cosi avvenne, e l'evento port6 seco ii primate di quelle 
genii germaniche nella eta seconda della Cristianita. E al-
lora sorsero nuove e numerose occasioni, nuovi e numerosi 
esercizi di carita. I vinti invilirono di poco, ma incristiani-
rono compiutamente i'vincitori; opera prima. Tra' vinti, gli 
ecclesiastici, i serbatori, 	gli 	estensori principali delle due 
opere cristiane perenni, — l'estensione al di fuori e la carita 
addentro, — non solamente si frapposero tra una schiatta e 
l'altra, Ira signori ed asserviti, ma a poco a poet' si sovrap-
posero a tulle e due. Era destino soprannaturale, era conse-
guenza naturale; fu compiuto ne' ire secoli tra it V e it fine 
dell' VIII. 

Allora sorse Carlomagno, uno di quegli uomini della 
Provvidenza,•che non si capiscono quasi senza ricorrere al-
l' idea della Provvidenza, uno di quegli uomini che fanno 
grandemente 1' opera sovente ad essi ignola della Provvi-
denza. E Carlomagne fu it piii grande avanzatore che sia 
Mato in mine anni, dal secolo V al XV, delle due opere della 
Cristianita, l'estensione al di fuori e la earn al di dentro. 
Al di fuori, ei continuo e compie l'opera dell'avo suo Carlo 
Martello in fermare I' invasione maomellana ; e fece quella 
di cristianizzare le genii germaniche riunite in Germania. 
Addentro, egli fece quell' ordinamento della Cristianita coi 
due suoi capi temporale e spirituale, e C0111 quella scala di po-
tenze via via minori, lino all'uomo libero e lo schiavo, die 
si chiam6 feodalita: II quale fu disordine immane, illiberale, 
hoe carilalevole certamente, se si compari a quanto doveva 
succedere e seccedelte; ma che fu pure ordinamento progres- 
sivo, 	se si raffronli col disordine barbarico antecedente; 
quell'ordine-disordine feudale, che coll'autorit6 data a lulu i 
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gradi degli ecclesiastici introduceva 	un 	rimedio a 	tutti i 
gradi di oppressione e fino di servitn, e appareochiava i secoli 
della liberla, della civilly comunale, della coltura, del pri-
mal() Wham. I quali dunque dovean sorgere dalla Chiesa, 
degli ecclesiastici, 0 sorsero da tutti quelli grandi del fine 
del secolo XI, e dal grandissimo Gregorio VII. E allora, lungo 
i quatiro seguenti fino al tine del XV, si accumularono, sotto 
la guida, sotto it capitanato, sotto it primal(' d' Italia, alcunc 
opere d' estensione , ma mellissime interne, che di nuovo 
mat sapresti distinguere se s'abbiano a dir meglio di libera-
lila o di carita. E prima, quella moltiplicazione di monaci c 
di monastcri, che pure parrs illiberality a' nostri di, ma che 
fu carita o liberality grandissima a que' di; quando i mona-
steri eran rifugio unico di coltura e liberla intellettuale, eran 
nucleo, centre di liberla materiale e politica; quando i mo-
naci come Sant'Anselmo e 'Lanfranco e San Bernardo e San 
Francesco e San Domenico stesso e Alberto Magno, a San 
Tommaso e tanti altri furono senza dubbio i pie caritatevoli, i 
pie liberali uomini de' for tempi; uomini pnlitici, come MU 
i politici talora erranti senza dubbio, ma incomparabilmente 
meno erranti che non i contemporanei, ma polilici ragio-
nanti , discutenti, pia caritatevoli, pie liberali, che non cotoro 
che trattenean la politica alla celata ed alla mazza d' armi 
dolor maggiori. E poi tra ludo cif!), od auzi dalla buona 
parte di tutto eh!), sorse fin d'allora a in breve s' mph?) e 
confermo ed opera quella civilly comunale italiana, incom-
piuta di nuovo e instill-mimic anch' essa se comparata all'in-
nanzi, ma meravigliosamente progredita se coniparata alI'in-
dietro; quella civilly italiana, che distrusse•tiin d'allora quasi 
interamente la feodalita in Italia, die confuse fin d'allora le 
classi, che accomund le potenze pubbliche, che die it primo 
esempio di liberla politica in Europa, ehe feee nascere e pro-
gredire MU i commerci, tulle le colture, tutto le istituzioni 
benefiche, tulle le rarity, tulle le liberalita. La storia do'Co-
muni italiani non 6 che abbozzata dal Sisnaondi ; e l'abbozzo 
stesso e travisato dalle preoceupazleni anticattoliche, antieco- 
notniche ed antigovernative , 	eppercio sovente 	illiberali 
dell' autore. 
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La storia dei Comuni italiani non sari fatta, se non 
quando vi sari tenulo pieno conk, dell' opera della Chiesa 
cristiana e cattolica 	in 	generale, 	della Chiesa ilaliana in 
particolare, della Chiesa rowana pia specialmente, la quale 
fu capo della parte della indipendenza, della parte della li- 
berta, della parte dellvcivilla, 	della parte popolana, della 
parte insomma liberate; quando vi saran notati non sola-
mente gli effetti di coltura (notati dal Sismondi e da tutti gli 
altri), ma tutti gli elTelli di civilla e di pubblica economia, e 
specialmente di carila; quando vi saran fatte scorgere le ori-
gini di quasi tulle le istiluzioni pin liberali e pin caritatevoli 
de' nostri di, e di alcune anche •a' nostri di dismesse o peg-
giorate. E allora sari incontrastabile agli occhi di chicchessia 
la procedenza d' ogni liberality e cariti moderna dal Cristia-
nesimo, dalla Chiesa; incontrastabile l'inlima connessione di 
quelle due virtu, od 	anzi sotto i due fowl, di quells virtu 
compiutamente, esclusivamente cristiana. 

Cosi fosse stata compiuta , sancita tal opera 	dall' indi- 
pendenza italianal Questa avrebhe point() svolgere le pro-
prie virtu, la carita governativa, la liberality aorta in essa, 
piii avanzata in essa the altrove. Ma caduta in essa, si svolse 
altrove; in Ispagna, dove fu opera caritatevole e liberate nello 
scopo, quantunque sovente guaslala 	nett' eseguimento, la 
diffusione del Cristianesimo nel nuovo inondo, e la stessa 
introduzione della schiavitu dei Negri. Perciocche not non 
siamo pin al tempo in the si giudicava delle opere passate    

  



326 	 DELLE SPERANZE D' ITALIA. 

QUARTA APPENDICE. 

FONTI DELLA POLITIC ITALIANA. 

(Frammento.) 

lo terminai gia la penultima mia Appendice con trai-
tare della necessity che sarebbe di formarci not una politica 
nazionale. E questo, per vero dire, manta non meno che a 
predicare la riunione delle nostre opinioni, che e appunto la 
nostra gran difficolla, ed anzi, per ora e Ira (anti impegnati 
in (ante opinioni diverse, la impossibility. Ma sib che 6 im-
possibile tra questi, non 6 forse tra' giovani, dico i veri gio-
vani, non impegnati; e, se mi si permette (ornate su una 
idea gia da me espressa, 11 mularsi delle generazioni 6 senza 
dubbio it maggiore strumento della Provvidenza a riunire e 
rinnovare le opinioni nazionali. 

Ed a cie ripensando, e mosso pure da nuovi fatti e 
nuovi discorsi con amici non disperanti, io m' accingeva a 
far per questi giovani uno studio che avrei forse dovuto fare 
per me stesso prima di tenlar di divenlare scrittore politico; 
lo studio, dico, dei nostri scrittori politici, e quindi di cio 
che sia in essi da rilenere come buono ed adatlabile a' tempi 
nostri, di 6,6 che sia a lasciare come cattivo ed antiquato, :e 
di ci6 poi 	che sia forse da introdurre e quasi nazionaliz- 
zare dagli scrittori stranieri. Ed io veniva cosi risalendo a 
quella prima scuola nostra politica, 	la quale si polrebbe 
chiamare anticipatamente ghihellina, di que' giureconsulti di 
Bologna, i quali, interrogati gia a Roncaglia da Federigo 1 
imperatore, diedero cosi risolutamenle i loro responsi tutti 
in favor dell' lmperio. Ma lasciando quelle decisioni men po-
litiche che non legali, e mal Valle dal diritto imperiale ro- 
mano, 	mal applicate all' imperio straniero, parmi che la 
storia della nostra scienza politica si dovrebbe incominciare 
da que' due libri diversi di lingua e di principii, Wino e ghi-
bellino it primo, italiano e guelfo it secondo, ma simili a pa- 
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rer mio in cib, che semi ciascuno la peggior opera di due 
'somrni fra' nostri scrittori, la Monarehia di 	Dante, ed it 
-Principe di Machiavello. 111 prime di questi ci da la somma 
del pensiero ghibellino: nulla di legillimo o legate, nulla di 
giusto, nulla di utile potersi fare in Italia, niuna liberla po-
lervi essere neromeno, se non sotto I' Morita e la prolezione 
dell' imperio. E it secondo,•quantunque d' uno scrittore ne-
mico in generale deiliapi, ci 0 la somma del pensier guel-
fo: che fu di liberar all' incontro, co' papi o senza papi, 1' Ita-
lia da qoella autorita e protezione straniera. — E cessata 
poscia pin o meno con quelle due parli I' opportunity prin-
cipale dei due libri, io avrei voluto esaminare tutti que' no-
stri scrittori minori di politica che succedeltero durante la 
.dominazione spagnuola, it Bolero, it Paruta, it Boccalini, 
e Gregorio Leti, scrittori i pin di qualche canto, 	ed 	al- 
cuni di qualche coraggio alla loro eta ; ma che tutu, o per 
la mediocrila del loro ingegno, o per la gran mutazione di 
nuovo fallasi delle condizioni nostre, rimangono poco utili 
oramai a chiunque si faccia a studiare la politica presente.— 
;E venendo quindi a coloro che scrissero cadente o caduta la 
dominazione spagnuola, a' settecentisti, ei parevami prima, 
che molti di essi, e come pin profondi e come pin prossimi,-
possano rimanere pin utili; ma che sieno, rispetto a tale uti-
lila, da distinguere quelli della prima e quelli della seconda 
meta del secolo scorso: pin originali e pin eruditi i primi, 
Gravina, Paolo Mattia Doria, e Vico; ma pin approssiman- 
Hsi alla pratica, elle condizioni nostre ed alla politica uni- 
versalo d' Europa e della Cristianita i secondi, 	Filangeri, 
Genovesi, Beccaria; a cui s' aggionsero non dissimili quelli 
fmalmente del secolo nostro, Alfieri, Botta;Colletta, e i vi-
venti. 

Perciocche dalla meta del secolo scorso, da cent' anni 
fa all' incirca , ei si pub dire che incominci quella scienza la 
quale si va ora estendendo nella pratica politica;quella scienza 
politica che non 6 pin italiana o francese o inglese o germa- 
nice, ma universale nell 	Cristianita; quella scienza, ii cui 
principio si pub appunto (approssimativamenle dico, come 
tutti i principii simili) ripetere della pubblicazione fatta in- 
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torno al 1750 dello Spirit() delle leggi del Montesquieu, che si 
fece appunto intorno al 1750. II gran fall° adempiuto nella 
scienza da quel sommo Francese fu, che mentre i suoi coin-
patrioti e con,temporanei attendevano in politica, come in 
ogni cosa, pia a distruggere che ad edificare, e que' pochi i 
quali pure prelendevano edificare,ciO lentavano su' fonda-
moult d' una incerta ed anzi d' una perduta filosotia; egli 
all' inconlro, it Montesquieu, cud, d' innalzare quell' edifizio 
della scienza nuova politica suite sole ed indestrutlibili fon-
damenta della storia universale del genere umano. Certo, 
the ei cadde talvolla in alcuni errori di falti; certo, che ei 
non dedusse tune le conseguenze che furors vedule dalla 
'scienza progredila. Ma questa 6 condizione inevilabile di 
chiunque fonda o rinnova una scienza. E tat fu certo Mon-
tesquieu ; non gia nett' opere di sua gioventa, nell' una delle 
squall non fete the seguir quasi it nostro Machiavello, e nel-
l' aura servire al genio distruggitore e celiatore del tempo 
suo; ma in quella opera maggiore de' suoi anni maturi, che 
fu, senza it nome e la forma, la pia,grande, per non dir la 
sola filosofia della storia, la quale siasi scrilta dopo Bossuet; 
che fu, come dovrebbero essere siffatli libri sempre; libro 
tutlo insieme di filosolia storica e di politica. 

Ma Montesquieu avea cercate sl lc leggi, le costituzioni 
delle nazioni nella storia, ma non era salito ad una legge 
generale di tulle le storie di tulle le nazioni; o se la vide, non 
la dichiar6, non la fermO sufficientemente.Ch6 anzi, i prin- 
cipii da lid posh 	Iroppo diversarnente per le repubbliche, 
per le monarchie legittitne e per le assolule; questa divi-
sione stessa, falla meno secondo natant che per artifizio, 
per poter dire 'in una monarchia legittima ma tendente ad 
assoluta, tutto 66 che volea dir contro questa; e l'esagerata 
importanza poi data ai climi, tutti questi principii da lui po- 
sti lendevano 	anzi 	a 	dividere, 	a disperdere le politiche 
nazionali, allonlanavano dal principio vero ed unico di esse 
tulle. Montesquieu diede it metodo, ma non it principio 
buono della nuova politica sorgera2; diede it metodo stori-
co, ma non seppe osservare nella storia it Mtn, e non seppe 
dar alla politica it principio del progresso universale. 
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Eppure questo principio era state osservalo gia da en 
secolo e mezzo da Bacone in altre scienze, 	nelle naturali. 
Perciocche, rendiamo a ciascuno it sue, fa gia attribuita a 
Bacone la priorita, la invenzione del meted° speriinentale 
in quella scienza; e tale invenzione indubitabilmente non 6 
sua, 6 di Galileo che la proclame, e la use grandemente 
prima di Bacone. Ed all' incontro, io crederei che non sia 
a questo altribuita abbaslanza la priorita dell' idea del pro- 

' gresso, espressa, svolta, promossa indubitabilmente in tulle 
I' opere del grande Inglese, ma pin principalmente in quella 
che appunto ha titolo, scope ed essenza, Dell' aumenlo delle 
scienze. Questa 6 la vera gloria, questa I' opera grande di 
lui: d' aver annunciato a perciO aiutato anch' egli it gran 
progresso delle scienze naturali, fatto appunto d' allora in 
poi. Ma questa grande o giusta idea rinaaneva no cencin-
quant' anni dopo di lui conlinata a queue scienze. Certo, 
alcuni scrillori, 	forse Montesquieu stesso in alcuni laoghi 
(che non 6 assunto mio qui cercare), la applicarono fuggiti-
vamente anche alla scienza, alla pratica politica; ma certo 
essi non fecero questa applicazione ne arditamente, ne chia-
raniente cosi, da farla diventare idea universale, e nemmeno 
mollo sparsa. D' Alembert estendendo I' applicazione dalle 
scienze naturali a tutte le scienze, Turgot principalmente 
estendendola alle scienze economiche, furono i primi che 
innalzarono 1' idea del progresso a spiegazione universale de' 
NW comuni, a principio della filosofla storica a della scienza 
politica; e seguendo dietro essi non pochi altri mined, Tidea 
si trove oscura, peranco annebbiata si, ma diffusa, e poco 
men che universalmente diffusa al tine del secolo XVIII, on 
quarant' anni dopo 1' istituzione del metodo storico di Mon-
tesquieu. 

E non pochi l' usorparono e ne osarono poi diversamen-
te, or bens, or male. Primi i repubblicani francesi e for se-
guaci, poterono adempiere it progresso universale d' un col-
po, d' un passe colla loco democrazia, colle lore liberti ed 
eguaglianza. Ognuno sa ijuale e quanto regresso immediate 
he succedesse. Forse Napoleone ferm6 it regresso, ed incam- 
Mine di nnovo un progresso indubitabile, contando da quel 
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regresso; ma fermate in breve dalla propria ambizione, ma 
diventato poi regresso anch' esso, regresso all' idea, al ten-
tative di una monarchia universale o tiranneggianle 'nth 
cristian i la. 

I governi anlichi restaurati, all' incontro, proclamarono 
alcuni la necessity di tornare agli ordini anticbi, 1' assurdita, 
l' empieta dell' idea del progresso: altri it ridussero a distru-
zione di alcuni abusi pie scandalosi; and• a mfglioramenti 
parziali e nrinuti: ma di questi gli uni furono abbattuti , e 
sottentrarono governi progressivi; altri s'adattarono a di-
ventar progressivi essi stessi; altri, pur resistendo , furono 
spinti oltre a.loro malgrado ; and, dichiaratisi progressivi per 
arte, e senza volerlo, furono troth 	ad 	effettuare cio che 
fingevano; altri, gia motto progressivi di natura e d' inten-
zione lore, furono spinti anche pia oltre the non volevano: 
ed infante, in mezzo a tuna quesla pratica di progresso, la 
scienza buona e cattiva accettava, proclamava da ogni parte, 
in mille modi, it principio; P accetfavano e proclamavano 
inederatamente i liberali moderati, immoderatamente gli 
immoderati ; e to proclamavano gl' illiberali per non parer 
pie regressisti in principio, ma selamente nell' applicazione; 
e to proclamavano a lore modo tutti quegli esageratissimi 
sansimoniani, fourieristi, comunisti e socialisti, o the so io 
come si chiamino ; 	ed 	a loro 	modo molli. scrittori 	cri- 
stiani e cattolici; tint insomnia pie o meno nella pratica e 
nella scienza: lantoche non fu forse mai principio politico 
pie universalmente accettato, pie latamente sparse in niuna 
civilly antica o moderna nett' universo inciv.ilito. 

E tullavia non so s'io dica che mancava, o manca per 
anco, un principio secondario, una spiegazione dell'idea del 
progresso, che la delertnini meglio, eke discerna le appli-
cazioni cattive dalle buone, cbe, togliendo di mezzo le prime, 
lasci le ultimo. Cosi avviene in tulle le grandi novita; elle si 
stabiliscono prima, poi si spiegano e si deterrninane. 

E rendiam qui pure it suo a ciascuno. Una Bella, una 
parte filosofica e politica sorse in ?rancia vituperata con an 
nome bruttissimo, antipatico a se stesso nelle due parole che 
ii compongono, la setta delta de'Neo—Cattolici. Io dico the 
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questa parola contradice a se stessa ; che una parte catto-
lica non puo essere nuova; e che se 6 nuova, none cattolica: 
ondeche io capisco benissimo che gli avversari di tal parte 
le abbian dal° tal nome per vituperarla; ma non capisco che 
alcuni della parte set lascin dare. Ne io crederei che it no-
me sia it solo vizio o error di quella parte; senza dubbio, al-
cuni di essa hanno i vizi maggiori di non essere cattolici 
sinceri; altri, di essere cattolici molto leggeri ed anche igno-
ranti ignorantissimi; altri, di servirsi del nome e dello zelo 
cattolico ad ottenere effetti e promuovere interessi i quali 
non han che fare, o che anche si oppongono, al vero Cristia-
nesimo ed alla vera Cattolicita. Ma lotto cie conceduto, resta 
pur vero, resta pure inconcusso, che coloro, i quali hanno 
meglio intesa, meglio applicala, meglio determinala l'idea e 
•la parola di proves's°, sono questi ch' io non voglio assolu-
temente chiamar nuovi, ma solamente cattolici francesi od 
anche non francesi. E questa determinazione o spiegazione 
buona 6, che it progresso fu, 6, e second() ogni probabilita, 
progresso cristiano, no pin ne meno. Storicamente, nel pas- 
sato vi furono progressi 	parziali speciali senza dubbio in 
questa o quella nazione, in questa o quella civilta o coltura. 
Ma posciache tutu questi progressi o caddero o si ferma-
rono, essi non furono dunque progressi universali, non ne 
possono prelendere it nome, fuori del progresso cristiano; e 
posciache questo solo resta ora, di questo solo ci 6 speranza, 
6 possibility (10 dico necessity) di chiatnarlo progresso uni-
versale. Quest'idea, questa determinazione o restrizione del-
l' idea del progresso, 6 cie che la fa giusta. Al di IC, ella ri-
mane falsa, contraria ai fatti antichi e presenti, antistorica 
ed antipolitica. Ma ferma costi, ella 6 principio della filosofia 
della storia e della politica presente; principio fondamentale 
delle due scienze; e, perche le due non sono insomnia se 
non una, stab° presente della scienza civile. ' 

' Io prevedo una critica: che cib che io do qui per principio scienti-
lico universale della scienza, non sia se non principio scientilico mio: ed 
io accetterei motto volentieri LI critica; perciocchb, convinto come sono 
della verith di tat principio, e quindi della accettazione gib presente e 
molto pin future di essa nella scienza; io vorrei poterlo chiamar principio 
mio, potermi gloriar d' averlo svolto io prima d' ogni altro. E confesserb 
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E quindi, se io avessi qualche autorita sui giovani italiani 
.studiosi di politica ( e nulla (auto desidererei, per vero dire, 
alla patria come cia, che lull i giovani colti ilaliani si faces-
sero sludiosi di politica), io direi loro ardilamente:— Lasciale 
pure per ora i vostri scrittori di politica; non date retla, al-
mono qui, a coloro che vi dicono t'iUo essere nella nostra pit- 
Isla, nella nostra letteratura; non date Fella a coloro che vi 
vogliono porre in cima della civilta, delle colture: chi 6 in 
cima 6 solitario, 6 isolato; e la solitudine, gl' isolamenti non 
sono del tempo nostro, non sono utili, ne veld, ne virtuosi, 
ne cristiani di niuna maniera. I nostri scrittori politici anti-
chi hanno svotta una politica che non 6 pia, che 6 a mile 
miglia della politica presente; 	i vostri scrillori moderni del 
secolo scorso, ed anche del presente, non sono se non seguaci 
di quegli stranjeri scrivenli la dove, Ira mile errori senza 
dubbio, ma a malgrado od anzi per via di quegli errori, si 
venne formando la politica presenle e destinata ad essere 
fulura , la politica storica, la politica del progresso, la poli-
tica del cristiano progresso. Iniparate questa su' fonti, the e 
meglio che non sugli imitatori. Imparate questa, che vi ba-
stera a tutti gli usi. Non son pia i trallati di Vestfatia, e it 
gins germanico o it romano; e non sono poi netnmeno i 
trattati di Vienna, come dicono i pedanti del tnestiero , le 
fondamenta della politica. E ('idea, 6 it principio del progresso 
della Cristianita. Quale scrittore pia intende e svolge tat prin- 

-cipio, quello debb' essere scrittore pia classico della scienza 
the imparate. E sia francese, inglese, Tedesco, spagnuolo 0 
italiano, 6 tutettno: non vogliate far differenze 	the non 
vi sono; o che, se sono, non son terto a gloria nostra, non 
almeno di coloro, chi che sieno, ehe impedirono finora, in 
questa parte principalmente, to svolgimento dell' ingegno ita-
lane. Tull concorrono, tutti i cristiani dico, alla formazione 

credere d' essere stato io de primi almeno in Italia. Ma quando io n' ac-
cennai nelle mie Lettere a Pepron o lo svolsi nelle mie prime Meditazioni, 
io non mi termsi a cercare se altri n'avgsse fatto cenno o spiegarione. E 
mi vi fermerb qui anche mono. Le novita anche materiali sogliono essere 
di molti insieme , tanto pill quelle d' idee; e le dispute di prioritn sono le 
massime delle vanita letterarie, che sono gin delle maggiori di questo 
mondo. 
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di questa politica nuova: perciocche, qui si che mi paiono 
errare alcuni cattolici 	troppo gelosi e ristretti, i quail non 
concedono tal formazione se non alb-  Callolicita. Quesla 6 
quella, e la sola che ha tulta lit mita cristiapa, non 6 dub-
bio: ma molla parte di questa verita é pure negli acattolici; 
e vi 6 poco men che tutta la verila morale, da cui dipende 
la politica: e Ira i cattolici che ne han pia senza dubbio di 
questa yenta morale, ma ehe (qual che fosse in cio it disc-
goo della Provvidenza) non la polerono applicare con liberta 
alla politica, e gli acattolici i quaii la applicarono liberamentei 
non 6 meraviglia che gli ultimi ne abbiano pariato meglio 
finora. Quando i cattolici accedano con pad 'Iberia alle me-
desime applicazioni, allora, non dubitiamone, essi ricupere-
ranno, asseriranno lull° it loro vantaggio. E ne sono arra 
que'cattolici cite accennammo, ed altri Francesi, ed alcuni 
Tedeschi, e per quanto io n' odo, alcuni Spagnuoli git ; ai 
quail quando s' aggiungano gli Italiani, che saranno ultimi 
probabilmente ma forse non intimi, allora solamente si po- 
Ira giudicare, 	se non sieno net genio cattolico universale, 
o pad o forse maggiori facolta che non negli acattolici. Ma 
intanto, prendete dove la troverete pia svolla la politica sor-
genie del progresso ; e la troverete probabilmento pia che 
altrove svolla in quegli Inglesi che sono i primogeniti e della 
moderna liberta e della moderna politica del progresso ge-
nerale ; e poi ne' Francesi, pia nuovi, ma che hanno it van-
taggio del eattolicismo, e quello forse dell'idea del progresso 
cristiano ; e in generale poi, in tutti 	quegli stranieri che 
avendo liberta di discussioni e di scritti, non 6 meraviglia, 
e conseguente, che abbiano it vantaggio su noi. N6 verr6 par-
ticolarmente nominandovi gli scrittori di questa o quella na-
zione, die sarebbe opera piena d' invidie e di pericoli , e 
vorrebbe distinzioni ed eccezioni numerose di parecchi scrit-
tori in ciascuna scuela , anche buona, e di parecchie opere 
anche degli scrittori migliori. Ma riserbando siffatte eccezio-
ni, a me pare poter dire in generale, che la politica pit sana 
per it presence, pia viciga a quella cite sant un di univer-
sale, pit vieina all' idea del progresso vero e cristiano, si 
trovi pit che altrove in Inghillerra, in quegli scrittori della 
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scuola progressiva 	che si 	chiamano la 	moderati od 	alti 
Whigs; e in Francia all' incontro ( perche it progresso fu 
ivi 	esageratamente , o piuttoslo falsamenle cercalo ) nella 
scuola dei moderali conservatori. Cosi vogliano gli Ilaliani, 
smettendo tinalmente quelle gelosic nazionali che son ferma-
trici d' ogni progresso in qualunque nazione, ma compiuta-
mente retrograde net nostro. Finche pretenderemo di im- 
parare la politica presence in Dante 	e Machiavello , (ant° 
sari come non volerne imparar nulls; Canto sara come se 
Manzoni, Grossi od Azeglio o gli altri nostri scrittori di ro-
manzi si fosser tenuti particolarmente fedeli alto stile e ai 
modi di Giovanni Boccaccio o dello Novelle antiche. Io non 
domando per la politica se nod la medesima larghezza che 
s' nsa ne' romanzi. 

Ne questo vuol dire che s' abbiano in ultimo ad elimi-
n'are, o the sierio per essere eliminati dalla scienza moderna 
i nostri polilici antichi. 	Anzi io crederei che essi non ab-
biano ad essere apprezzati al loro giusto valore, se non quando 
sara compiulo o almeno mollo avanzato anche da noi lo sta-
bilimento della nuova politica universale. Ei ci vuole un ca-
none per giudicare ; una scienza motto avanzata per porre 
a luogo suo ciascuno de' cultori di essa. Finche i noslri scrit-
tori politici ci si porgono da alcuni esagerati net patriotism° 
come soli scrittori da studiarsi patrioticamente, io risponde-
rei ardito: ei sono i soli da non istudiarsi, sono certo i pes-
simi che si possano studiare. Ma si propaghi e fermi anche 
tra noi la politica universale, ed io sarei it primo a riven-
dicare a' nostri 1' onore e della priorita in generale, e quello 
poi di molti generosi, liberali e progressivi pensieri pia par- 
ticolari 	  
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Gil r aura messaggera erssi deals 
Ad annunsiar die se us 'lien It aurora: 
Ella intent.' a' adorns, a V auras testa 
Di rose collo in paradise idiom 

Germ., III. 

Dune, Deering, diem sumer' mctiora Ispiiik 
PERS. 

1.: ANNO 1846. 

1. La presents *alone a Is present° Appcndice. — 2. PRIMA PARTE. Patti esterni del 1816. Le 
liberti comrnereisli 	dell' Ingbillerra. — 3. I 	(Atli di Gallizia. —I. I Ditti dell' America 
Settentrienel,  — G. It falls della dissensions Ira Inglilterra a Francis. —6. II Bello di 
Crams's. —7. SICONDA PARTE. Patti interni del 4810. Fan' di Piemonte.-8. Fatti doll" 
Mato Pspate. — S. Patti letterer'. — 10. Santo o Conelliu.ione. Gromcitetta. 

1. I fatti succetluti fuori e dentro Italia dacche fu fermata 
l'Appendice II6 , e pubblicata I' edizione terza del presente ii-
bro, sono cosi imporlanti, che parrebbemi mancare ad ogni 
convenienza, so usurpassi da quelli a questo l' attenzione 
de' miei leggitori. Din) in poche parole che nuove e nume-
rose criticise mi furono fatte; nuove risposte a cid else non 
disci; citazioni a rovescio; aneddoti immaginati, influenze 
supposte, e simili e soliti frutti delle polemiche, moltiplicati 
forse dall' inesperienza e dalla incompiula pubblicita della po-
lemica politica italiana. Sia per amor di Dio e d' Italia. Tanto 
pill, che in mezzo a tulto cid io ho pur avute mie consola-
zioni, eerie simpatie, eerie strette di mano da tali uomini, 
principalmente da tali giovani benedetti, che non sanno forse 
essi stessi come i loro vivi e sinceri consensi prolunghino 
(meglio assai che non la vita) I' operosita della vita a not al- 
Id vecchi. E quindi io confessor() schiettamente non restarmi 
oramai delle pone avutene, se non due: la prima, di avere 
io oramai cosi pochi e deboli anni da consacrare al servigio 
d' una patria cost sensitiva 'alle parole sincere ma rozze e 
dure d' uno de' ph) inutili% pia impolenti suoi figli ; al servi• 
gio d' una opinione, d' one parte, ch' or si m' MEd° a dir 
giusta e buona cerlamente, posciache la veggo cosi abbrac- 
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ciata e promossa. 1.:, quindi, it mill secondo rincrescimenlo 
d' aver gia per la fretta, per non lasciar passar I' occasione, 
per la preoccupazione della materia , sci•itto in istile coil ne- 

.gletto ed alla prima, che quanle voile ho it coraggio di riporvi 
Pocchio me ne vien vergogna , e tentazione di correggere od 
anzi riscriver tutto. Ma che? questo libro fu e dee rimaner 
lotto del tempo,. o,come.si soot dire, di circostanza ; dee ser-
barne it poco merit°, i molti difetti; dee rimancre qual fu 
crilicalo, condannato, calunnialo, difeso, od approvato; on-
deche it mutarlo ora parrebbemi poco men cite nialafede. 
Ilesti dunque letteralmente come fu scritto; cioe male scrit-
to; ma pin o men durevole monument° che i miei compa-
trioti, cosi sovente accusati di badar troppo alla forma, la 
neglessero qui dcl tutto per badare alla materia, od anzi alle 
rette intenzioni dello scrittore. to to nolo perehe anche que-
sto mi par progresso; e domandando ad ogni modo la me-
desima indulgenza, vengo tante pin alacremente a' fatti. 

Ma passo su quelli del ,resto del 1845. Quell' anno fu in 
lull° eertamente. uno de' meno operosi, de' meno fecondi di 
risultati, 	che sieno stall da gran tempo, per it progresso 
della civilly cristiana. Perciocche questo 6 it panto di vista, 
a cui parmi debba procurar di porsi oramai ogni scrittore o 
leggitor politico cristiano, ogni Italian° principalmente. Noi 
non abbiam rimedio (e se mi si perdonin qui come altrove 
to parole non nostre, o nostre di cattivo conio, ma fall° 
espressive dall' uso), not non abbiam risorse se non •in questo 
progresso universale; e dobbiam quindi osservarne allenti 
ogni alto; e non soltanto per rallegrarci oziosamenle d' egni 
propizio e dolerci d' ogni infausto , ma per trarre esempi ed 
insegnamenti pratici, dagli uni e gli allri in generale; e so-
pratutto per trarne avvertimenti, indizi, sul modo partico-
lare in• che dobbiamo not apparecchiarci. E not dobbiamo e 
possiam poi cosi fare, cosi etlicacemente osservare Mato pill, 
che vi siamo aiutati da quella nostra situazione pin e pin cen-
trale in mezzo a quella civilly. Venticinque anni fa, not era-
yarn° nna dell' ullime nazioni cristiane verso °dente, una 
dell' ullime verso mezzodi. Qra all' incontro, entrata la Gre-
cia, entrati i Principati slav,i nella sooietii politica cristiana 
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ad ()dente, entratavi gran parte della costa d'Affrica a mez-
zodi, noi tipigliamo, abbiam ripresa, non politicamente, non 
potenzialmente, per vero dire, ma materialmente almeno, la 
nostra antica situazione centrale, ed una tale, che ogni nom 
serio vede dover farsi pin centrale ogni di. E quindi 6 tempo 
da saperci valere, almenointellettualmente, di tal situazione; 
da smettere tulle quelle miopie, non gia naturali a noi, ma 
volonlarie e d' abito di pigrizia, che non ci lascian vedere se 
non addentro od aIdosso, che usano, come segni di cose dis-
prezzate o non appartenentici, i nomi di oltremonti ed-ol, 
tremare. — Ad ogni modo, no d' addentro, ne d'addosso, ire 

Orli fuori, quell' anno infecondo del 1846 nen produsse se non 
due affari cbe paresser grandi, quel de' Gesuiti in Prancia e 
Svizzera, e quel delle palate in Irlanda. Ma il.primo spere6 
e pow) men che s' annientO a un tratto, passando per le 
mani d' uno di que' diplomatici, che sanno it fino di for ante; 
it quale 6 appunto di ridurre ogni affare a' minirni termini, 
e cosi di' far piccioli i grossi, mentre tanti altri nomini poll-
tici volgari, di so, di gin, e d' intorno, cercan for importanza 
a far grossi gli affari piccoli.— Quanto al fatto secondo, della 
careslia, ella fu anzi cagione od occasione del primo, ed uno 
de' maggiori falti del fecondissimo 1846. 

2. Perciocche cosi cammina la civilta nostra, it mondo 
odierno: riposa talora alcuni mesi, un anno, o poco pin. 
Ed a rallegrarsi allora i semplici di destra, a piangere i sem-
plici di sinistra, che it mondo si sia fermato. Ma se ne po-
trebbon capacitare gli uni e gli altri, oramai: ei non 8'6 fer-
mato se non per correr meglio poi; e cosi avvenne ad ogni 
modo nel 1846. Da' primi di di gennaio fu porlata al parla-
menti) inglese quella grande, lata, liberale, caritatevolissima 
proposizione delle Ebert& commerciali; la quale vi progredi 
e vi si compie cosi meravigliosamente poi, che non ne fini- . 
remmo se avessimo a dire tulle le ammirazioni e invidie in 
noi sorgenti ; ammirazioni ed invidie verso quella parte 
Tory, per cui non song in generale le nostre simpatie, ma 
che fu qui quasi tulta cosh generosa di concessione; verso 
la parte Whig cosi generosa di concordie; verso i dud (lea-
ders) dell' una e dell' altra, e it duce speciale di quell' allure, 

22 
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cosi nobilmente disinteressati a vicenda, a gara, tutli quanti; 
verso quella corona, que' consigli nazionali, quella nazione 
che si mostro moderata, units, politicamente educata ed 
innalzata ad un segno, non arrival!) forse mai da niun'altra 
antica o moderna. E certo che ci pioverebbono di Iasi' gl' in-
segnamentil ma appunto ci affoga qui l'abbondanza, e noi 
passiamo. E passiamo i risultati puramente inglesi, e quello 
stesso massimo, 	dell' essere stata cosi ridotta, finalmente 
quasi spenta, la soverchieria aristocratical. la  &natal, a mal-
gado (anti altri progressi, eccezionalmente fino a' nostri 
di. — Ma come appartenente a tutti i popoli cristiani, a noi 
forse sopra tutti, non possiam passare su quell' altro sommo . 
risultatot dell' essersi presi 	finalmente i consumatori 	per 
isepp pratice della pubblica economia del govern!), invece 
de' produttori; dell'essersi cosi it vero principio di quell'eco-
nomia, it principio generatore di lulla la civilly cristiana, la 
caries, proclamato, rimesso in onore, in suo seggio naturale 
e future. Gia sorgono in Francia e Belgio alcune society 
promotrici del libero coramercio,.simili a quella che it pro-
mosse ed ottenne in Inghilterra. 

Le quali, per vero dire, io non crederei sieno per arri-
vare alto splendore, all' etlicacia di quella inglese: le imi-
tazioni non banno mai gloria ed effetti pari alle cose origi-
narie. Ma se non saran quest, saranno altri ruezzi a produrre 
elTetti pari: l' opinione ha mezzi e vie a migliaia; e non 6 
guari possibile che 1' opinione, l'esempio e la spinta della 
nazione commerciale primaria, non traggan seco per amore 
o per forza, pia o men presto, le opinioni, l' imitazioni, i 
fatti di tulle le secondarie. Oppongano pure alcuni questa di-
stinzione appunto tra la nazione primaria a le secondarie; 
dicano,che la liberty commerciale pole essere opportuna in 
quella, ma sarebbe inopportuna in queste; che quella non 
arrischie nolla nell' aprir le concorrenze, ma quesle v' arri-
schierebbon, vi perderebbon tutto; cbe, non potendo soste-
ner le concorrenze, convien sostenere le esclusioni. Ma que-
sta (e mi si perdoni la brevity oni inevilabile, e quindi la 
vivacity apparente della risposta), ma questa parmi la pia 
Sirana done illusioni, parmi 1' opposto della reality: coloro 
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che non possono sostenere le concorrenze mi paion quelli 
che debbono pia necessariamente ammettere i prodotti mi-
gliori od a miglior patio di fuori, se sia vero il principio 
morale antico di 1846 anni, della carita dell'utile nniversale, 
o dei pia, o de'consumatori; se sia pur vero it principio, pill 
nuovo ma ammesso da Jolla la scienza, che it solo mezzo 
di migliorare, di far effettivamente utili le produzioni natu-
ralmente utili d' an paese, egli 6 quello di ammetter le con-
correnze. Ma io vo oltre, molto pia oltre in questi principii; 
e cosi andando, mi accosto a noi, a nostre condizioni parti-
colari. Se questi prinoipil Bono e saran mai sperimentati 
buoni per i paesi inferiori in industrie, ma par grandi e po-
polosi, tanto pia saranno ne' paesi piccoli a di poca popola-
zione ;. perche in questi quando si 6 fella nascere una ,indu-
stria fattizia colle protezioni, ella, nate che 6, non trova poi 
consumatori, spacci bastanti, e rimuor d'inedia e d' impoten-
za. Non par possibile che quests osservazioni cost ovvie non 
Angano in mente a' governati e governanti delle varie na-
zioni europee, e massime dopo l' esempio d' Inghilterra, e 
dopo 1' utile gia ritratto da essa nella presente carestia. Quel-
l' esempio, quel primo sperimento non v' era forse che In-
ghilterra che to potesse fare; quest' era it vantaggio vero del 
suo primato commerciale. Gli altri non potevano avventurar 
tanto corn' essa; ma, fatto e riuscito lo sperimento, non 6 im-
maginabile ne possibile che nen seguano, essi pure, in un 
inodo o in un altro, una voila o I' attn. E se cosi sia, 	ne 
seguirebbe poi: 1° Che sarebbe pur presso a finite it tempo 
delle leghe doganali in quanto a protezioni, e che elle ri-
marranno non pia che miglioramento materiale ammini- 
strativo delle linee doganali; 2° poi, quanto a 	noi, che, 
cosi ridotte, elle si faranno tante pin facili in Italia al di 
che. si stabilisca la liberty commerciale negli Stall italia-
iii; 3° e che questo di sari loro tante pia *lice, quanto 
pia appunto essi sono piccoli e poco industriosi .al presente. 
Come si vede, io passo volando su on mondo di questio-
ni. E mi fermo solamente su un' altra considerazione, poco 
fatta oh' io sappia, ed importante specialmente a noi divisi 
in sei Stall nazionali (oltre queue straniero) e collocati in 
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mezzo al Mediterraneo. Numeriamo le nazioni che imman-
chevolmente concorreranno da noi : Spagna, Francia vec-
chia, Francia affricana, Egitto, Turchia, Grecia , Slavi pie 

' o men liberi, Austria e Russia, otto o nove nazioni ripuarie 
del Mediterraneo; e poi dietro Francia, Italia ed Austria, gran 
parte del commercio svizzero e del germanico, poi gran 
parte del grandissimo commercio asiatico-europeo di Gran- 
Brettagna ; oltre i comtnerci portoghese, olandese, scandi-
bavo, americano, ed altri encore. Poniam che sieno sole-
mente 11 popoli, commercianti co' nostri 6. Ognuno di que-
sti avrebbe dunque a fare 20 trallati, ed i sei insieme 120 
trattati commerciali per lo meno. I quali sot che contengano 
ciascuno un dieci disposizioni diverse ed importanti (e mi 
pare •d' essere discreto in questa slime), tutti insieme con-
terrebbero .1200 di quesle disposizioni commerciali diverse. 
Ed ora io to domando a qualunque pia ardito , pill superbo 
uomo di State ti di ftnanze, se niuna mente umana, od an-
che niun complesso di menti, niun consesso di principi, miL 
nistri, quando fosser tutti Leopoldi, Peel, o Smith, saran 
capaci di concepire e far concordare tante disposizioni di-
verse, Moe i milioni di combinazioni diverse di queste 1200 
disposizioni. Non v' 6 possibile se non un rimedio, un mez-
zo, una combinazione, la combinazione che comprende tulle 
I' altre, la combinazione della liberta; che lascia ogni com-
mercio nazionale, ogni commercio d' ogni Slat° , ogni com-
mercio particolare, ed ogni frazione d' ogni commercio, tro-
vare it luogo suo, i propri vantaggi, i propri rapporti, da se , 
secondo ii proprio tornaconto. Gli avversari della Eberle 
commerciale fanno on gran chiasso dello crisi cowmen-
ciali, 0 gridano di provvedervi. Bene sta, provvediamoci; 
ma col solo mezzo the v' 6 a provvedervi, col solo che sia 
stato trovato buono all' ultimo dai due governi pill abili, pi6 
pratici commercianti che sieno stati mai, da' governi d'in-
ghilterra e d' America, collo liberta. Queste due grandi na-
zioni si sono capacitate, che quando le crisi commerciali 
succedono sotto al governo delle rrotezioni, elle sono crisi 
sempre di tulle intiera un' industria e talora di tulle le indu-
krie protette ; mentre all' incontro, cotta liberta, col lasciar 
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ogni industria, ogni produttore provvedere a se, non soglio-
no, non possono guari succedere se non crisi d' una indu- 
stria od 	anche d' un .produltore alla volta ; it che 6 pur 
danno certamente, ma di quelli privati inevilabili, a cui vo-
ler correggere si fanno danni pubblici e nazionali. — E qui 
pur passo, e pur lascio questioni a stuolo. 

E pin ne lascio, pin ne sorgono all' intorno. Ma una 
parmi impossibile a fuggire, per l'importanze commerciali e 
poliliche che ella mi sembra avere in questa e nell' altre 
parti del presente studio. E fatto evidente oi•amai che fra un 
died anni, o dodici o tredici se si voglia, insomma intorno 
al 1860, sara o finita, o poco meno, la gran rete delle strade 
ferrate di tutta Europa, dall' Ocean° lino a' limiti di Turchia, 
e forse al di la. Ora io prego i miei leggitori, e tanto pin 
ognuno quanta pin potenza, pin fila egli abbia in mano dei 
destini patrii futuri, ch'ei voglia considerar meco, o se gli 
piaccia, da se, le gravi, le inevitabili conseguenze che ne 
verranno. E restrignendosi qui elle commerciali: 1° Ne re-
steranno liberi, inoccupati quegli immensi capitali, ora ado-
perati nell' adempimento della gran rete ; quelle migliaia di 
milioni, le quali non son tante come si credettero a si conta-
rono gia da alcuni spaventati (perche si contano da essi due 
o tre voile ognuno, perche i promessi per una strada da 
farsi son quelli stessi che servirono ad una fatta, o servono 
ad una che si fa), ma che son,  molti pure realmente. 2° Ne 
resters libera quell' operosita , quell' arditezza commerciale , 
la quale anch' essa spavent6 troppo, fece predire agiotaggi, 
fallimenti, crisi universali, che non furono se non parziali o 
particolari; ma che insomnia fu ed 6 anch' essa bperosita 
immensa, concitatissima. 3° E di questi capitali, di questa 
operosita , che (se non venga prima qualche gran guerra) 
resteran liberi intorno al 1860, sarebbe innaturale, sara im-
possibile che non se ne faccia allora qualchna.gran cosa ; e 
cosi, ovvero quella gran guerra che non si fosse fatta prima, 
ovvero un nuovo grandissimo ed imprevedibile accrescimenlo 
di tulle le relazioni commerciali; di quelle relazioni com-
merciali tra nazioni e nazioni, che anche not (per ridur sei 
parole in due) chiameremo intercorsi nazionali 4° E delle 
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grandi guerre, fatte cosi pia probabili per a quel tempo che 
per adesso o per gli anni intermediari, non direm nulla, per-
ella non a qui it luogo, e perche poi delle guerre dov'entran 
passioni , tulle le previsioni che si facciano sono pia incerte 
che mai, e prendon aria di stoltissime profezie. 50 Ed all'in-
contro, non succedendo la gran guerra, e succedendo it grande 
accrescimento dell'intercorso ; allora si che sara impossibile 
conservare tulle quelle combinazioni, quelle complicazioni 
di dazi, di esclusioni, di protezioni , di trattati commerciali, 
che son 	gia cosi difficili ora calcolarsi opportunamente , 
realmente, che non si calcolano nemmeno ora (io if appello 
agli uomini di pratica ma sinceri) se non cosi all' ingrosso , 
con approssimazioni cosi lontane che paion celie, quando 
non sono ciarlatanerie del mestiero. Io non mi voglio valere 
dell' esempio che potrei forse allegare : che alla rete com-
piuta in Inghilterra succedette subito la liberty commerciale. 
Ma anche senza voler conchiudere da tal facto solo, con-
chiudo da tutti insieme i fatti passati o prevedibili: Che la 
rete europea compiuta o piesso a' compiersi accrescera gli 
intercorsi ; direttamente, cella facility, colla rapidity, cella 
moltiplicazione de'viaggi e de' trasporti; indirettamente, cella 
liberazione de' capitali; e che grintercorsi cosi accresciuti fa-
ranno inevitabili le liberty commerciali. — II che se sia certo, 
come a me pare, io vorrei poter eccitar l' attenzione de' prin- 
cipi e 	di tutta I' aristocrazia governativa d' Italia (quell'ari- 
stocrazia governativa cui invidio lotto it bene eh' ella puo 
fare, su cui mi duote di non aver quel credito che alcuni 
m' appongono) per capacitarli tutti quanti dell' importanza , 
della inevitability e dell' urgenza della• questione presente. 
E vero che non a guari se non da un anno che si pens6 
sinceramenle, seriarnente alla rete d' Italia ; ondeche a pa-
recchi di coloro che fecero quello eforzo di pensiero parry 
aver diritto od anche dovere di riposare. Ma sia trista o buona 
condizione de' tempi nostri, si persuadano che questi non 
concedon riposi ; che al gran pensiero dell' anno scorso deve 
succedere it gran pensiero del presmte, e in breve quel del 
pfossimo, e via via gli altri degli anni venturi. — lo so d'un 
paese, caduto non ha guari in si bassa condizione di politica 
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virtu, die s' udivano (salve le eccazIoni) I possessori di pub-
blici uffizi dir questi belli in proporzione diretta dello stipen-
dio, ma inverse dell' operosita; dirli bellissimi, se davano 
o buona page e niente da fare. » Ed ora, sia lode al vero, io 
odo questo paese universalmente dello it pie operoso d'Italia. 
Ma siami conceduto aggiungere (e sara suggello che la lode 
non 6 adulazione), the i pensieri di ieri non dispensano da 
quelli d' oggi o di domani; che coloro che chiaman prudenza 
le loro stanchezze, non pensano che la maggior dell' impru-
denze 6 rimandar al domani ci6 che era oggi opportuno e 
maturo ; che la liberty commerciale 6 oramai opportune e 
mature, a parere de' pia savi dappertutto, ma pie pressata 
forse per quell' Italia che 6 tulle in mezzo a quelblediterra-
neo dove cresce it grande intercorso. Ed a malgrado la bre-
vita di questo scritlo, io ne direi motto pia; se non che n' 6 
per dire ex professo uno pie di me dotto in queste cose. Que-
sto mezzo dell' opere speciali 6 forse it pia efficace, forse it 
solo possibile in Italia, a porre in lute e promuovere ognuna 
delle scienze de' progressi nostri. Ci6 fete it •Petitti , per 
quello delle strade ferrate. Deb facciasi da chicchessia on tal 
lavoro per la Eberle commercialel 

3. Io non so se °sere dire speranza quell' altro gran 
fatto del 1846, a cui ora vengo. Egli 6 cost tristo per se, 
cost vergognoso per la civilta cristiana in generale, in seno 
a cui si produsse, che quantunque vergognoso, e perci6 
dannoso agli avversari d' Italia, epperci6 utile all' Italia, esso 
non pus da nessun uomo civile e cristiano chiamarsi se non 
calamity. Gia intends ognuno ch' io parlo del sollevamento, 
e quindi della repressione della.Gallizia. Io lascio i fatti delle 
provincie prussiane e russe, perche ci sono men noti e pie 
lontani, e non toucan a' nostri interessi, i quali io non vo-
glio impicciar troppo degli altrui. Anche noi Italiani simpa-
tizziamo co' Polacchi e con tutti i popoli infelici, natural-
mente. Ma noi non siamo in quella situazione d' Inghilterra 
e Francia, che fa for manifestazioni di simpatia poles esser 
utili a quegli infelici; lebnostre farebber loro forse pia mat 
che bene; e ad ogni modo noi abbiamo gia troppo a fare e 
pensar per noi. Ma appunto a noi Inca direttamente, essen- 
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zialmente, quanto tocca a quell' imperio, che tenendo da un 
lain gran parte de' Polacchi, 	lien dall' altro gran parte di 
noi. — Ora 6 impossibile non vedere che quest' imperio ri-
cevette (este, net 1846, uno smacco, un indebolimento in-
comparabilmente maggiore di nessun altro che gli sia toccato 
dal 1814 in poi. Non parlo della prolesta di disaffetto conti-
nuato, che sorge chiara dal sollevamento; quel disaffetto era 
gia chiaro agli occhi di tutti, salvo Morse a' governanti di 
quell' impede, a que' governanti che non sono solamente 
lenti come (anti altri nella buona via, ma assolutamente fuori 
d' ogni buona e pratica via; non solamente poco veggenti, 
ma ciechi, ma chiudenti I' anima volontariamente ad ogni 
pensiero inquietante e del domane, ma professanti oramai 
it solo principio politico, del a dopo noi it diluvio. a Anni 
sono, ragionando con un onorevolissimo diplomalico servi-
tor di Francia restaurala, e motto pratico della corte e can-
celleria austriaca, ei m' avvenne di lodargli l' abilita,.anzi 
la grandezza d' abilita del leader di lutto cth: Grandezza vi-
ta/I:la, esclana6 dolorosamente quell' uomo, in cui la nobilla 
del cuore, part a quella del sangue, teneva luogo delle mi-
nori qualila. E cost 6, cost si cqnferma ogni di cola: chi 
solo pensa cola, non pensa oltre a s6; e quanti lascian pen-
sar uno solo, mostrano assai non esser buoni a pensar senza 
lui, ith dopo lui e' lasceran cadere forse cia ch' ei lascia de-
cadere; non voglio dire che gli dien tin.d' ora it tristo pia-
cere della invidia postuma, ma gli daran ipialche postuma 
gloria simile a quella che Tiberio ad Augusto. — Na voglio 
dire che fosse in que' governanti austriaci niun disegno pre-
parato di condurre co' loro provvedimenti al sollevamento,•e 
per it sollevamento alla premeditala ed atroce repressione. 
In credo a moltissime piccole e dubbie scelleratezze in que-
sto mondo, a pochissime grosse ed evidenti ; e non credo a 
tal prenieditazione, che, se fosse, niuna payola umana arri-
verebbe a dime degnamenle. Ma dico a leggitori in 66 in-
teressati , che se la scelleratezza premeditala sarebbe stata 
molto maggiore, la scelleratezza non premeditate, anzi.ve-
nula da se e naturalmente, 6 motto pia infelice a quell' im-
perio, pia caratteristica d' imperio cadente e scioglientesi. 
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Voi dile dunque, non aver ideal°, non preveduto, non po-
tuto immaginare questo risollevamenlo de' popolani contro i 
nobili sollevali, questa reazione che pareggia e supera quella 
tanto giustamente vituperata da voi e da tutti, de' popolani 
francesi centre a' for nobili del 1792 e 93, questa reazione 
tanto pin da vituperarsi ora che la civilly cristiana 6 pro-
gredila d' allora in poi: cinquantacinque anni? Ma se voi 
non l'ideaste ne immaginaste, ells 6 dunque on frutto natu-
rale della society che voi avete cosi conformata, dello Stato 
che voi, voi soli reggete, dell' imperio che voi non sapete 
dunque oramai pin tener insieme! E poi, io vi concede che 
non abbiate ideati quegli scempii: ma, venuta 1' occasione, it 
pericolo, li avete, perdendo la mente, cornandati; e se non 
li avete comandati, voi li avete in qualunque modo apparec-
ebiati prima dell' alto, voi nell' alto ye ne side giovati, voi 
dopo 1' alto li avele ricompensati. Invano volete cacciar da 
voi la responsabiliti : Ire ne avete; 1' apparecchio, l'ainto, la 
ricompensa: e sono macchie indelebili. Jo dimentico tulle le 
distinzioni de' governi fatte da' tilosofi e politici; 1' alto vo-
siro me ne fa scorgere una pin essenziale che non tulle 
quelle di regni assoluti o consultativi, o dellerativi, o re-
pubbliche aristocratiche, democratiche, o miste; io non so 
pin veder distinzioni che Ira governi riunitori de' loro popo-
li, e governi disgiungitori, incitatori di classe contro classe, 
schiatta contro schiatta; tra governi die servono come sanno 
al bene, e governi che servono scientemen le al male dei sod-
diti ; tra governi the adempiono piti o men bene al loro uffi-
do di toner insieme I' umana society, e governi the si dan 
1' ufficio di scioglierla contro ad ogni istiluzione umana o 
divine.  

Ne vi dico di quale quality vi slate fatti. Cie lascio a 
vostra coscienza; se la necessity di scusare incredibili erro-
ri v' abbia lasciata qualche coscienza de' principii stessi che 
furon pin vostri ; o se no, in lascio al giudicio de'vostri amici 
'e nemici, in ci6 unanimi; al grido di quell' Europa, di quella 
Cristianita, di quella civilly the sa ora gridar come i poste-
ri. Le deboli grida mie, be disprezzate grida d' Italia, non 
v' aggiungerebber nulla. Lasciamo stare, e pensiamo a noi. 
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Di nuovo chiamo e chiamer6 sempre calamita pubblica, 
universale, cristiana ed anche italiana, questi fatli di Galli-
iia. Ma appunto, anche dalle calamita, anzi da esse pia che 
da niun altro fatto, si possono, anzi si debbon trarre inse-
gnamenti. E noi n' abbiarno qui due gravissimi. Primamente 
dobbiamo di tulle I' animo, di (into it cuor nostro attendere 
a cid: che non succeda qualche cosa di simile anche in Da.-
lia. Certo, le condizioni sono diversissime ; non solamente 
ne' principati italiani, ma nelle stesse provincie austriache, 
non vi sono signori e servi della terra come in Gallizia; non 
v' 6, non vi put, essere, quell' odio di classi cosi misera-
bilmente, non dire eccitato, ne promosso, ne tenuto di conto, 
ne preveduto, ma solamente utilizzato cola. Ma se non c' 6 
quell' odici tale e quale, ci sono ,pur odii di classe; ci sono, 
perche sono sempre pity o men dappertutto, dacche 6 mondo, 
e fiuche sara mondo; ci sono, perche, quantunque la distru-
zione della feudalita sia pia antica in Italia che altrove, ells 
non 6 tuttavia cosi antica che non ne restino ancor troppe 
reliquie, e rimembranze, edinvidie. Sono invidiuzze oramai 
risibili, invidia zze di titoli, invidiuzze di favorucci, o d' im-
piegucci di corte, nodrite negli uni dalle impertincnziucce 
degli altri. Son cosa dappoco, da nulla, da non badarvi, se 
fossimo tra noi. Ma in nome di quella patria the tutti amia-
mo, badiamovi bene, non 6 cosi ; non siamo Ira noi, siamo 
in presenza di chi ci invidia ben altrimenti ed odia, e sta li 
a profittare dell' invidie nostre, ed ha protittato altrove, testa, 
scempiamente, dell' invidia altrui. Non 6 favola, non 6 storia 
antica na moderna, ma presente di quest' anno 1846, it di-
vide et impera. t arte, 6 massima d' imperio degli imperianti 
su di noi; essi la praticano ogni di, la praticheran sempre 
con noi. Io potrei citar qui gli atti governativi per le pro-
vincie austriache, gli atti diplomatici per gli Stati ilaliani, gli 
articoli di giornali (a cui contro I' use de' maggiori 6 or di-
scesa quell' I. e R. Cancelleria ), fatti e pubblicati con cre-
scente insistenza per dividerci, non sollanto nobili e plebei 
come in Gallizia, ma di soprappiirsecolari ed ecclesiastici, 
popoli e principi, Italiani 	d' uno Stab 	da Italiani d' un altro 
Stato, tutti quanti, di quante maniere sia fattibile. Ma non 
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posso dir tutto io, ne qui; e del resto, grazie al cielo, non ci 
e pin bisogno. Son sorti altri in questo campo della politica 
italiana, ed han detlo con pia informazioni, con pia antorita 
quanto e pin che non ne potrei dir io. 1  

Ed ora in faccia a tale opera, a tat propaganda di divi-
sione, non 6 che on rimelio, far tutti quanti una propaganda 
di riunioni. Noi dobbiamo unirci nobili .e plebei primamente, 
specialmente; se non •fosse altro, perche appunto questa 6 
I' unione che va pin contro alla disunione professata o almen 
praticata da' nostri avversari, e poi perche questa disunione 6 
orainai ridicola, an tiquata, 6 venuta meno net resto d' Europa, 
non sopravvive pin se non in Austria e Italia. Noi ci faccia-
mo scorgere gli uni e gli altri, quando pratichiamo .certe 
esclusioni, carte invidiuzze, carte smorfie reciproche in pre-
senza di qualunque straniero non sia austriaco, a sia pure 
di alive parti di Germania o di Russia o d' Inghilterra, le 
quali tutte hanno si aristocrazie, ma non pia aristocrazie so-
cialmenle divise dalle deplocrazie educate. E not ci facciamo 
scorgere le canto volts pin, quando imbrattiam la carla o 
secchiamo it mondo di tali dispute da cittaduzze di provin-
cia de' pin arretrati paesi d'Europa.—E rwi dobbiamo unirci 
secolari ed enclesiastici; perche se cid 6 necessario, 6 civile, 
6 religioso dappertutto, egli-6 canto voile pin in Italia, dove 
6 it solo Slaw ecclesipstico che rimanga al mondo, e dove 
rimarra, dove non pub non rimanere a dispetto di molti che 
non esito a chiamar 4 men pratici , i pia sognatori, i men 
politici, i pin antistorici uomini del mondo. Io cid dissi, a cid 
confortai da on venti anni fa , e quando io era quasi solo a 
cosi dire, a quando poi sorse sopra me on eloquentissimo 
scrittore a dime meglio a pia efficacemente di me. Ed ab-
biam bet gioco, gran gioco a dirlo, ora che 6 sorto sopra tutti 
not scrittori, un uomo di pratica, on uomo politico, politichis-
simo, potentissimo, un principe, on papa, Pio IX. E quindi 
non vat la pena per me d' insisters ora in cid; lascianao scri- 
verne vittoriosamente Gioberti, 	vittoriosamente operarne 
Pio IX. Ma non basta ancora; non basta 1' unione di seco- 
Jail ed ecclesiastici; desideriamo, lodiamo, promoviamo pur 

' Vertenze Austro-Sarde. Peasieri di unlonbardo. Rezat de Pons. 
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I'unione di ecclesiastici con ecclesiastici. Anche le disunioni 
di questi sono cose invecchiate, anzi pi6 che niune altre in-
vecchiate. Oramai poco c' importa di Giansenisti e Gesuiti, 
ecclesiastici secolari e regolari, o via via. E che poco c' itn-
porti lo dico, non per disprezzo, Dio guardi, the non rico-
nosco classe, condizione, professione, officio superiore ne 
pari .all'ecclesiastico: ma perci6 appunto non riconosco, non 
voglio badare, e credo che nessuno di not deve badare a quel 
che possa rimanere di siffatte disunioni, le quali, 1° detur-
pano, diminuiscono appunto la dignita dell' ufficio generale ; 
2" non son del tempo; 3° ci sono nocive come disunioni di 
amici. Lasciamo ai nemici degli ecclesiastici it rallegrarsi 
e ridere delle loro disunioni: not ce ne affliggiamo e le scon-
giuriamo di tutta nostra possa. E del recto, ce ne possiamo 
pure rimettere, se non ad altri, cede al gran riunitore, a 
Pio IX. — Delle disunioni tra Ilaliani d' uno Stato o dell'al-
tro, d' una o d' aura citta, molti dicono, epperci6 non dire-
mo: not las.ciamo sempre motto volentieri ad altrui le cose 
ben dette da altrui. Epperci6 pure non dicemmo altrove ne 
direm qui di alcune nuove e buone istituzioni riunitrici fatte 
in Italia, come i congressi, le societC agrarie e simili. Certo 
che 6 talor soverchia I' importanza data da amid e nemici a 
queste istituzioni, soverchia I'importanza tecnica, soverchia 
quella politica diretta, quasi quelle adunanze potessero essere 
istradamenti; esercilazioni ad assemblee politiche. Queste 
non sogliono, non possono venire cosi : it passo da quelle a 
queste par vicino, ma 6 ineffettuabile ; 6 come tra' dirupi, 
che to ti trovi salendo a pochi metri d'una cima d'una recca 
desiderata, ma che que' pochi metri sono on ostacolo che 
non supereresti in uno ne in cento di, e ti si vuol tener jai- 
Ira via se arrivar vuoi. Ne servono, a parer mio, queue adu-
nanze ad esercitazioni di eloquenza, di tattica parlamentarie. 
Questa mi pare illusione; e, come si faccia lecito dire, ra-
gazzata ; coloroche s' esercitano oggi o s' eserciteranno do-
mani, non saran probabilmente quelli che avranno a ,porre 
in pratica 1' esercizio: e poi, i dueom troppo diversi ; i bei 
parlatori di cose scientiflche o letterarie, per esercitar che 
s' esercitino, non s' esercitano alla soda, alla forte, alla impe- 
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tuosa od alla imperturbata eloquenza dei pubblici affari, se 
rimangono nelle convenienze dei Toro assunti altuali; s' eser-
citano a declamazioni, son retori, so li vogliono oltrepassa-
re. Ma tutto eft!, eccettuato, rimane a quelle adunanze, ed 
a' congressi scientifici principalmente, una incontrastabile, 
una grande utilita; l' utilite,, 1' importanza del riunire gl'Ita-
liani de' diversi Stati nazionali e delle stesse provincie stra-
niere, e del riunir pure sussidiariamente le diverse classi e 
condizioni. Benedette sien dunque anche queste istituzioni 
riunitrici; e benedetti i principi rinnitori I E finalmente e prin-
cipalmente, teniamoci uniti, popoli e principi, governali e 
governanti. Quest' é la pia importante delle unioni; quella 
che pie accora, pie scema, pie perde i nostri disunitori: essi 
non possono imitarci in cio. Ma di clip dissi (auto, in ogni 
mio libro, e principalmente in questo, che untie mi rimane 
a dire. E qui pure pochi anni sono not eravamo poco pill 
che due a scrivere, e forse on solo principe italiano actope-
rare per quella somma fra le unioni; ora si sono aggiunti a 
scrivere parecchi nobili ingegni, e s'''e aggianto ad operare 
un nobilissimo operalore, Pio IX.  

E veniamo al secondo degli insegnamenti datici dalla 
calamita di Gailizia. Fin dalla prima pubblicazione del pre-
sente libro, una persona meglio di me informata della condi-
zione presente dell' imperio austriaco, mi rimprovere: che io 
avessi parlato di una sola speranza italiana, della sole even-
tualita dell' accrescersi I' imperio austriaco gin per it Danu-
bio, verso oriente. Un'altra e contraria eventualita, dice-
vami questo critic() serio, una pie probabile speranza ci vien 
di la, Peventualita dello sfasciarsi di quell'imperio. E quindi 
io venni aggiugnendo qua e la net testo e nelle note della 
seconda edizione alcune parole di tale eventualita. Ma que-
ste parole vi rimasero e rimangono quasi proposizioni inci-
denti o secondarie; e questo rimane pie o men grave difetto 
del libro mio. Ma, dico it vero, son lieto, quasi son per van-
larmi di tat difetto; it quale sara prova che, avversario quale 
io mi vi dichiarai degli aysersari d' Italia, non fui mosso la 
ne mai da nessun odio vero a quella nazione o nemmeno a 
quel governo per se; che vera era quella dichiarazione da 
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me fella, parermi identici I'interesse ben inteso di quell' hive-
rio, di quella casa imperiante, e 1' interesse patents dell'Ita-
lia. Io fui cosi preoccupato di tale accordo possibile, del ben 
di tutti, che non avvertii abbastanza a quella quasi impossi-
bilita di quel possibile; non avvertii abbastanza che una delle 
parti interessate non intende ora , non intenders probabil-
mente mai it ben suo,•non lo cerchera, non lo promuovera, 
non l'adempira; non avvertii, che insomma 1' imperio au-
striaco non 6 per niente in still' accrescersi, 6 tutt' all' op-
posto in sul dec.adere. Ora poi non 6 pin possibile it perse-
verare in quella mia buona intenzione, o semplicita, o cecita. 
I fatti parlano; non si •pun farli tacere. L'autor dell' Austria e 
suo avvenire avverti gilt a quella piaga , della burocrazja 
(mi si perdonino al solito le parole non italiane ma pin brevi 
e pin 	chiare a tutti), la quale egli dice rovina ,di 	quel- 
1' imperio. Ma anch'egli stette cosi motto al di sotto della 
reality; anch' egli disse pin dell' eventuality meno probabile, 
e meno della pin probabile; patio della rovina minacciata 
dalla burocrazia* pin che non di-quella minacciata della di-
versity e dall'ostilita delle classi e delle schiatte diverse. Il 
fatto sta, che ed egli ed io, egli su'luoghi, io da vicino, ambi 
interessatissimi a veder giusto, non vedemmo ci6 che l'arte 
( in ci6 ed in ci6 solo meravigliosa) del governo austriaco 
riusci a celar gran tempo, non vedemmo la debolezza, la de-
cadenza di quell' imperio. II fatto sta, che nn anno fa era 
quasi assioma per qualunque uomo politico, pratico o scri-
vente, un po' grave: che it governo austriaco, troppo avverso 
ad ogni progresso, ad ogni opinione della civilly cristiana, 
era tuttavia cosi savio, cosi sapiente, cosi abile, cost pater-
no, da far dubitare non teoricamente de' principii di quella 
china, ma almeno dell'opportunita delle applicazioni prati-
che; e che ad ogni modo poco, o niun popolo era pin felice, 
pin tranquillo, pin affetto al proprio governo, che i popoli 
dell'imperio austriaco. Ebbenel la primavera dell'anno 1846 
ha mutato tutto-ci6, ha distrutti questi falai dommi. Non v'e 
opinione, non v' 6 partito politico, non v' 6 affetto o devo-
zione a quel governo austriaco, che possa interpretar favo-
revolmente ad esso i NM di Gallizia, che possa non vedervi 
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un pericolo grave, un innegabil principio di decadenza. II 
fatto di Gallizia A, per servircid'una notissima espressione, 
« il principio del fine. a Queste divisioni, questi odii , queste 
ostilita delle classi, sono il maggior pericolo che possa toc-
care ad un governo qualunque. E gli eventi di Gallizia ban 
propalato questo pericolo, non solamente per Gallizia, ma per 
tulle 1' altre provincie cite si trovano in simili condizioni 
feodali, cioe per la Boemia, per diverse provincie tedesche, 
per 1' Ungheria, per (title le provincie insomma, salve .le 
italiane lombarde e venete. E nota, che le phi di queste di-
visioni feodali sono inviperite dalle divisioni delle schiatte: i 
signori e contadini boemi e moravi, non sono divisi sola-
mente come signori e contadini, ma come Tedeschi e Sla-
vi; i signori e contadini ungheresi non sono divisi solamente 
come signori e contadini, ma come Magiari e Slavacchi ;• 
ondeche, lotto strano ma certo, in Boemia ed Ungheria, an-
tichissimi retaggi di casa d'Austria, vi sono pin divisioni 
che in Gallizia stessa, motto pin che in Italia, provincie no-
vissime; e che, in ultimo ed incredibile risultato, queste sono 
forse le provincie le quali preparano meno pericoli a casa 
d' Austria. — Questa ha presa in Gallizia risolutamente la 
parte popolana; ed abbia falto bene o male, ella ha fatto 
contro al proprio principio, che 6 sempre gran rischia per 
qualunque governo. Ma ivi, almeno, l'aristocrazia era ostile 
al governo; it porsi contro essa era giuslificato, era necessi-
la, era punizione; ma negli altri Stall, dove non e tale scusa, 
come fare? Si port* ella parimente casa d'Austria cella de-
mocrazia contro l'aristocrazia, gia sostegno suo, contro al-
l'aristocrazia gia cosi offesa (testimonio l'autore dell' Austria 
e 8140 avvenire) della onnipotenza burocratica? Ovvero , si 
porra ella ivi contro alla democrazia sollevata altrove? Le 
ditficolta, i pericoli sono evidenti, moltiplici, sottentranti nel-
l'uno e nell'altro sistema; sarebbe a dime non una pagina, 
o un capitolo, ma un libro intiero. Ma en libro,  d' un Italia-
no, di me forse men che di nessun altro, non sarebbe uti-
le; se il potesse essere, in lascerei davvero ogni altro studio, 
Per far questo con compiuta sincerita: persuaso come io so-
no, essere fin d'ora, ed essere per tarsi collo svolgersi del 
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tempo, 'pia e pi& identici gl' interessi yeti, gli interessi ulti-
mi, gli interessi grandi dell'Austria e dell' Italia. 11a non 6 
a pensarvi. E restringendoci quindi agli interessi, agli grafi 
nostri italiani, conchiudiamo: che gli eventi di Gallizia han 
rivelato, non che a noi ma a' pia restii, una nuova e grande 
eventualita , una infelicissima speranza , quella della deca-
denza austriaca. E quindi esce pia chiaro, pin determinato 
che mai, quel dilemma che gia ponemmo: ovvero l'Austria 
continuer& in quelle vie di perdizione in cui ella s' avanz6 
tanto net- 1846 (e questo 6 it pia probabile oramai), e ilOi ne 
avremo la pia infelice ma la pia facile delle occasioni di li-
berarsi da lei; ovvero (che 6 oramai improbabile) ella tor-
neva indietro da quella via, si porra su quella de' suoi veri 
interessi, delle sue giuste ambizioni orientali, danubiane, 
e allor pure sorgeranno per noi quelle occasioni, quelle proba-
bilita che noi svolgemmo nel presente volume, che erano, 
che sono tuttavia quelle che desideriamo di lotto nostro cuore 
e nostr' inlellelto, che chiamiamo di tutti i nostri voti, che 
vorremmo poter promuovere di tulle nostre forze. 

4. E tanto pia che in questo stesso anno 1846, cosi fe-
condo di eventi grandi peril presente, pia grandi per l'avve-
nine, unaltro fatto s'incomincio, it quote, lontanissimo e poco 
avvertito da alcuni Ilaliani, sara forse it pia fecond0 di con-
seguenze universali, epperci6 nostre pure in ultimo risultato. 
Duo sorta di politici sprezzatori abbiamo ora fra' nostri com-
patl•ioti : quelli che non vogliono sentir parlare delle cose 
d'oltremonti e d'oltremare, che esagerano it principio buono 
del far da so, che vogliono isolarsi ; e quelli i quali non vo-
gliono sentir parlare d' Italia, di quello che• vi si fa e che 
ora par loro poco, ora troppo, i (mall affettano non volere , 
perch6 nun possono e non sanno entrarvi. Ma questi ultimi 
sono pochissimi, e si mostran poverissimi di facolla Operatri-
ce; ond' t poco danno che alien discosti da noi. I primi al- 
l' incontro 	sono uomini operosissimi ed 	anal 	esageralori 
d' operosita ; eppercio vorremmo aver forza di persuasione 
per tirarli a noi, per capacitarli di estendere la loro alien-
zione all' infuni ed all' addentro, e non disdegnar niuna no-
tizia , niuna ragione, niun fatto che possa conferire ora o 
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per 1' avvenire a ben concepire la vera situazione della pa-
tria nostra. Ad ogni modo, io vongo a quelle conquiste che 
gli Stati-Uniti,d'America stanno facendo so tulle it loro oc-
cidente, da tre parti, risalendo it gran Rio del Norte lino a 
Santa-Fe, dove sono giaj)  giunti costeggiando it golfo del 
Messico, onde s' addentrano net cuore di quell° Stab 	scorn- 
piglialo, e girando poi lotto quel continente, per approdaro 
in California,. dove gia sono approdati. E gip i generali. ed 
ammiragli di quel popolo, comunque chiamisi invasore od 
estenditore della civilta, hanno proclamata la riunione del 
Nuovo-Messico e della California, 606 d' un paese eguale a 
Spagna e Francia per lo meno , e che porta l'Unione Ame-
ricana sul Mar Pacifico, sulle pin belle coste di esso, sul 
porto di San Francisco, che direi uno dei pin belli del mon-
do. E, salvo un miracolo, o qualche evento imprevedibile, 
questi proclanoi , quash impegni saranno adempiuti. Motto 
sari, se it cuor del Messico esso stesso non verra ora, od 
a qualche prossima occasions, compreso nell'Unione. Ma an-
che lasciando tale eventuality, e considerando l'evento poco 
men che compiuto dell' annessione di tutto it paese Eno al 
Mar Pacifico, questo 6 uno di que' fatti che mutano le con-
dizioni, 1' equilibrio dell' universo mondo. 12 Inghillerra to 
soffre, perche non ha mezzo di non soffrirlo. Cotta guerra, 
ella avrebbe certo fall° danno agli Slati-Uniti; ma n'avrebbe 
fano pia a se, ed all' ultimo sarebbe avvenuto it medesimo. 
Quindi non pochi di quegli Inglesi, i quali approfittano della 
loro altissima situazione a capo della civilla per vedere di 
lassii e con vera liberality i grandi eventi umani, non pochi 
di quegli Inglesi si sono rallegrati di questo trionfo de' loro 
figliuoli, o, come essi dicono, della loro nobile e virile e set-
tentrionale sohiatta sassone, sulla degenere e meridionale 
ispano-messicana. Perciocche cosi 6 pur troppo, 6 vano il-
luderci ; tutti questi settentrionali tengono in poco conto, o, 
diciain la dura parola, disprezzano tutti not 	meridionali. F 
certo cher  se ei ci voglian dire costituzionalmente, natural-
mente inferiori ad essi, essi vanno contro a' fatti di tutta in-
sieme la storia umana ; contro al computo facile a farsi di 
‘'enti secoti delta storia antica, pin cinque della moderna, in 
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che fu innegabile la superiorila de' meridionali, ed a che i 
settentrionali non han quasi ad opporre che sei secoli barbari 
dal V all' XI, e i tre ultimi; ondeche, in tulto, not n'abbiamo 
venticinque contra nove. Ma se essi dicono solamente, che 
noi ora viviamo in una seconda eta di -primal° loro, in una 
lore seconda e non pin barbara ma civile invasione sul rnez-
zed), io a di non saprei che dire; e con quel sentiment° 
di verita, che fa lacer tutti gli altri ed 6 necessario a ben 
ragionare, sarei costretto ad assenlire. 

Ad ogni modo, tornando agli Inglesi d'Europa o d'Ame-
rica, dico che questi due popoli cosi avanzati in civilla an-
deranno motto a rilento sempre al guerreggiarsi ; e che, se 
si guerreggiano mai, sari probabiimente occasione di nuovo 
accrescimenlo agli Americani. Non ci estenderemo in dimo-
strazioni: basti accennare, la lontananza dell' Irighillerra , 
la molliplicila dell' altre preoccupazioni di lei, quella dell'In-
die Orientali sopra tulle, it disaffetto e la diversa schiatta 
de' Canadesi, da una parte ; e dall' altra la gran vicinanza, 
it grande accrescersi delle popolazioni, e la grande ambi-
zione degli Americani. Non sari certo impossibile, ni forse 
(Facile, alto armate navali inglesi, superiori ora e per gran 
tempo, it distrurre o fors' anche l' impadronirsi di Monterey 
o San Francisco, quando sieno definitivamente americane; 
ma salt for difficile it lenerle, ed intanto ci perderanno it 
Canada ; e in un modo o in un nitro, sofferti o non sofferti, 
sono immanchevoli oramai ed immensi gli accrescimenti ter-
ritoriati dell' Unione Americana. 

Ma the a noi? odo dirmi da quegli operosi eppercio im-
pazienti ltaliani, con cui mi piace discorrere simpatizzando, 
e cui prego di breve allenzione a poche cifre. E nolo, 6 san-
cilo da' falli di Ire secoli e dall' opinione de' migliori econo-
misti , che la popolazione dell'Unione si suoVraddoppiare, si 
raddoppia in 25 anni.' Ed 6 nolo, 6 in tulle le statistiche, 
e tin sugli almanacchi, che 1' ultimo censimento del 1840 
diede loro per risultato 17,068,066 abilatori. Or ben,e, trascu-
riamo non solamente le migliaia•di quesla cifra ma le Gen- 

, De la population, par M. F. &vial; Journal des Economistes, octo-
bre 4846, pag. 220. 
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tinaia di migliaia da aggiugnersi per li nuovi accrescimenti 
del Texas, del Nuovo-Messico e dells due Californie ; isti-
tuiamo il calcolo su 17,000,000 soli, ed avremo i risultati 
seguenti, che sarebbon probabili sul territorio attuale del-
l' Unione, che si fan Canto pit l probabili su un territorio ac-
cresciutissimo, e bellissimo, di clima e di variety di monti e 
piani e marine. 
Net 4840. L'unione Americana ha 47,000,000 d'ahitatori, cioa quaoto Vita- 

lia non Austriaca al present°. 
. 	4865. 	 a 	aura 54,000,000. Quanto In Francia o "Au- 

stria presente. 
. 	1800. 	 a 	. 	68,000,000. Quanto la Russia presents. 
a 	4915. 	 a 	a 456,000,000. Quanto 1' Inghilterra pre- 

sente comprese tulle le sue posses-
sioni. 

a 	4940. 	 a 	a 272,000,000. Pia cho I'Europa presente. 

Ma qui taluno potri dire che non importano questi para-
goni colt' Europa presente, chi:,  s' accrescerh anche la popo-
lazione di questa. A vero, ma in una serie, con una legge, 
in una proporzione motto minore. La quale non trovando io 
determinate da dessuno, e tentando determinarla , mi pare 
che si possa dire che sara motto se ella raddoppia in 100 anni 
all'incirca,' se ella sara di 400,000,000 intorno al i950, quan-
do, conlinuando Della serie sua, l' Unione Americana s'ap-
pressera ad avere 544,000,000 d' abitatori. 

Ed ora, non 6 dubbio, questo risultato 6 gravido di con-
seguenze politiche, militari, navali, commerciali, industriali, 
civili, ed anche intellettuali e morali; le quali non si potreb-
bero svolgere se non in uti libro ad hoc; allo svolgere le 
quali io conforterei dunque i piii accreditati scrittori politici 
ed economisti, se credessi che i miei conforti omai li potes-
sero muovere; le quali poi io non dubito saranno pift o men 
presto svolte da qualche tale scrittore. Ed io mi contented, 
d' osservare, che in tutti i tempi -di sana politica e sana eco-
nomia politica, scritta o non iscritta, ridotta a scienza o so- 
lamente indovinata, l' uomo fu stimato ricchezza, 	forza , 

1 Vedi loco citato, i periodi di raddoppiamento in Russia ed Inghil-
terra (43 mini), in Germania (76), in Olanda (100), in Ithlia (135) ,1n Fran-
cia (138), in Isvizzera (227), in Portogallo (238), in Turchia (555). 
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potenza somma d' ogni Stato, d' ogni complesso di Slati; fu 
Ia potenza che pile supplire a tulle 1' altre, c generale ; in 
I' elemenlo ultimo e solo d' ogni potenza. Ma se 66 fu .vero 
sempre, e negate solamente per pochi lustri da una sola e 
poca scuola, gia cadenle; ci6 si fa tanto pin 	vero, quanto 
pin s' avanza it genere umano, quanto pie s' innalzano le 
qualita dell' uomo, la potenza-uomo: e se 66 6, e sari vero 
in generale di tulti gli uomini, Moto pi* 6, e par che sia per 
essere dell' uomo della schiatta inglese, che s' 6 portato alla 
somma potenza intellettuale, morale, industrials, commer-
ciale ; ondeche, pie s' esamina la questione, piti s' introdu-
cono difficolta ed elementi di calcolo, tanto pie s' arriva a 
quel gravissimo risultato: the fra un secolo, sari probabilis-
simamente rotto, rovesciato l' equilibrio delle potenze cri-
stiane fra se; rotto, rovesciato I' equilibrio Era la Cristianita 
europea e 1' americana. — Ed escono poi due graviSsime e 
che non mi paiono oziose questioni : 1° La Cristianita euro-
pea cerchera ella a vincere questo rovesciamento d' equili-
brio? 20 Come potra ella vincerlo? 

L' equilibrio fu gia Ia preoccupazione, la mania, la mo-
nomania del secolo scorso, e sembra essere talora del pre-
sente; e di questo medesimo anno 1846 quella paura dello 
squilibrio fece Ingbilterra offendersi contro alla nazione al-
leata sua pia naturale, per un'eventualita imprevedibile, un 
caso quasi impossibile, risultante dal matrimonio d' un prin-
cipe francese e d' una principessa spagnuola. Noi tornerem 
fra breve a tat fatto; ed osserverem qui solamente, che certo 
6 esagerata tat paura, che certo 6 inadeguala cattiva ragiono 
di rompere, di allentare quella benedetta alleanza, su cui 
s' appoggiava l equilibrio attuale e pia vero della presente 
civilta, e che ci6 6 oramai provato dallo scandolo di Craco-
via (al quale pur not torneremo). Ma ci6 conceduto,- o pint-
tosto ci6 osservato, che 1' esagerazione, la sofisticazione d' un 
principio, conduce sempre a danno del principio ; resta vero, 
indubitabile, acconsentito da quanti scrivono od operano po-
litica, che 1' equilibrio delle potenzecristiane Ira se 6 it prin- 
cipio, it fondamento, 	il desideratum della 	presento civilla 
cristiana ; che le monarchic universali o solamente tiranneg- 
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gianti, troppo preponderanti sull'altre, ne sarebbero la rovina, 
sarebber principio d'una civilta probabilmente peggiore, certo 
diverse, e da cui la civilta present ha dunque diritto e do-
vere di guardarsi.— E certo poi, qual che sia per essere it 
progresso d'unione e di carita , non sara ragionevole, non sara 
virtuoso mai abbandoner la preoccupazione, la difesa del-
l' equilibrio. Per progredir che progredisca la civilta, ells 
non torra mai di mezzo le passioni, le avidita, le ingiustizie, 
le scelleratezze o gli orrori ne de' principi ne de' popoli fu-
turi. Tutto cid 6 essenza della nature umana; a la civilta 
progredila torra si le asprezze, non mai l' essenze di lei ; ne 
pulira la superficie, ma non ne mutera mai gli elementi: la 
civilta fa alla nature umana cid che il gioielliere al diaman-
le ; lo taglia, to conforma all' uso, lo fa comparir meglio, ma 
non ne pith mular mai I' essenza chimica. Per incivilite e 
Progredite che sien per essere le nazioni, sempre esse atten-
deran a serbare I' equilibrio Ira se,; e faran bene, se .senza 
esagerazione ne piccolezze. L' equilibrio non 6 it solo mezzo 
che sarebbe nelle mani di Dio, ma 6 ii solo che sia nelle 
mani degli uomini, a serbare i benelicii della civilta. 

Cid posto, veniamo ai modi di serbarlo a malgrado 
l' eventuality certa, o almeno probabilissima, dell' aceresci-
menlo americano. Questi modi non possono essere che di 
due soda. In qualunque emulazione, d' uomo ad uomo, di 
nazione a nazione, di civilta a civilti, non sono che duo 
mezzi di vincer la gara: o abbattere I' emulo che s' innalza, 
o innalzar se al paro e pia di lui. Quella e de' cattivi, questa 
de' buoni ; quella 6 invidia, questa sole serba nome di emula-
zione. E 1' invidia riesce sovente, motto sovente pur troppo, 
tra uomo ed uomo; e pin facile abbattere ed annien tare o 
far morire, o come dicevan cost scelleratamente bene i no-
stri maggiori del cinquecento, spegnere o for di mezzo un 
uomo alto, che non arrivarlo. Ma tra nazioni, e massime tra 
complessi di nazioni, si rovesciano le facilila: 6 pin facile in-
nalzar se, che spegnere altrui. Le nazioni cristiane, anche le 
Pin invecchiate, hanno, come si suol dire volgarmente, la vita 
inchiodata in corpo ; e le giovani e progredienti, hanno cosi 
inchiodata audio l'operosita, it progresso. E disgrazia, gran 

   
  



358 	 DELLE SPERANZE D' ITALIA. 

disgrazia, lo so, per coloro che vorrebbero fermare it mondo, 
fermar Dio; disgrazia per quegli altri che vorrebbero almeno 
peter vivere beati in questo mondo; disgrazia per le nazioni 
oziose e lente. Ma it mondo, ma Dio, vanno, camminano, 
attraverso o sopra a tulle quest° disgrazie, sul capo a tutti 
questi disgraziati. E quando costoru non si contentano di 
guaire e piangere, ma resistono ; non resistono a nulla, non 
ferman Dio, ne it mondo, ne gli emuli ; restano indietro essi, 
stritolati. Gia facemmo it caso d' Inghilterra invidiosa e guer-
reggiante America, e diceromo probabile che quella vi per-
derebbe quanto le resta d' America, e questa lo guadagne-
rebbe. Ed or facciamo it caso di una legs di tutta Europa 
contro l'Unione. Ma prima, questa lega sara sempre difficile a 
farsi; ella anzi, rompendosi una guerra d'imperio tra l'Unione 
ed Inghilterra, parecchie potenze europee s' accosterebbero 
a quella anziche a questa; e quante si accostassero ad Inghil-
terra, andrebbero lente in tal guerra a cui non avrebbero in- 
teressi immediati ; 	nell' une a nell' altre le invidie vicine 
potrebbon pia che l' invidia lontana. E poi, quand' anche 
Europa a' unisse contro 1' Unione, ella non potrebbe mai 
trasportar la forze bastanti ad equilibrar le forze present' del-
l' Unione. Finalmente, dicono alcuni che 1' Unione allargan-
dosi si sciogliera. Ma questa profezia ei gia state fatta cosi 
sovente, invano, che ii da credere vana anche adesso, anche 
per 1' avvenire. Le condizioni di quella nazione nuova , su 
quelle terre vuote, sono cosi diverse dalle condizioni di tulle 
l' altre nazioni studiate nulla storia, che non si pub inferir 
da queste a quelle : per trovar termini di paragoni giusti, bi-
sognerebbe risalire alle nazioni vicine al diluvio, quand'era-
no campi parimente vuoti dinnanzi a qualunque topolazione 
crescente. Oltreche, questa quistione non entra nella nostra 
Noi non parliamo d' emulazioni di governo a governo, di Stale 
a State, ma d' una parte del mondo all'altra; d'un'emulazione, 
che sarebbe poco mulata dal mutarsi un complesso di Stati 
confederati in un complesso di Stat,i indipendenti. Sciolgasi o 
non isciolgasi I' Unione, sempre sorgera 1' emulazione tra 
quella Cristianita americana e I' europea ; a sorgera forse pia 
presto, se, si scioglie 1' Unione. E in qualunque modo , non 
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polra vincersi tat gara mai co' mezzi d' invidia, di dislruzione. 
Resta a vedere se si potra vincere tenendola ne' limiti 

dell' emulazione , sforzandosi la Cristianita europea di accre-
scere, di progredire al par dell' americana. Non vorrei tor-
nare ad una questione, gia discussa lungamente net pre-
sente libro, alla questioned' Oriente. Ma eerie 6 che it mezzo 
pin ovvio, pin immediate di accrescersi la Cristianita europea, 
sarebbe quello di accrescere it territorio suo. Noi veggiamo 
I' Unione Americana, quantunque cosi ricca di territori , 
cercarne, volerne pur altri. Intanto i giornali, gli scrittori , 
gli oratori e i diplomatici d' Europa, gridar lore, quasi WW1 
d' accordo : a Che fate voi? questo non vi conviene: a voi 
s mancan uomini, non territori. A chd vi serviran questi ora, 
» e per lustri e secoli ? Avete ambizioni irragionevoli, paz- 
A ze, ec. ec. s Ma, uditi tutti questi consigli, it popolo ame-
ricano lira innanzi per le vie sue, indisturbato, indisturba-
bile, e par rispendere: che ne san pitl i pazzi in casa propria, 
che non i sapienti in casa altrui. I1 fatto sta the i territori 
son pur essi stati reputati sempre mezzi grpn

.
di di potenza , 

perche sono it mezzo pia potente all' accrescersi delle popo-
lazioni, perche vi sono anzi invite , causa. II fatto sta che gli 
Americani sentono che que' territori sono necessari , sono 
condizione sine qua non di quell' accrescimento , di que' rad-
doppiamenti di popolazione che essi han calcolato certatnente 
prima di not , che sperano, che desiderano , che vogliono. 
Ed it (alto sta che so do 6 vero in America, cosi 6 pure in 
Europa. Perche s' accresce ella la popolazione di questa in 
cost minor proporzione? Perche appunto ella non ha territori, 
campi vuoti dinnanzi a se ; perche la popolazione europea 6 
rinchiusa come in parco di mandrie, come in gabbia, dove 
niuna specie d' animali, ma la specie umana men dell'altre, 
non si moltiplica bene. Supponete , corn' io supposi altrove, 
tutte le nazioni europee estendersi all' intorno : Inghilterra 
nelle sue Indie, con comunicazioni abbreviate ed assicurate; 
t" rancia e Spagna in Affric,a ; Germania e Slavi d' ogni sorta 
gull' Europa Orientate o sull' Asia vicina; credete voi che le 
Papolazioni europee continuerebbero ad accrescersi nella po- 
Vera e lenta proporzione che abbiam veduta ? che non se 
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n' accrescerebbero e quelle popolazioni, e le ricchezze e la 
potenza della Cristianita europea ? che questa non riroarreb-
be superiore, o almeno eguale alla futura Cristianita ameri-
cana? Io confesso crederlo ; e credere anzi , che quest° 6 it 
vero, it grande, it solo mezzo di esercitare quella grande 
emulazione, it solo mezzo che abbid la Cristianita europea di 
non cader fra un secolo al di sotto della americana. — Ma , 
di nuovo, noi dicemmo tanlo di queste cose, cho or si po-
trebbe credere fosse in noi una di quelle preoccupazioni o 
monomanie in che ricadono gli scrittori per non iscompa- 
rire, 	per vanita, per egoismo, or 	essi vi divenlano 
tante men credibili quanto pill insistono. Noi non insistiam 
dunque, ed abbandoniamo questi accrescimenti orienlali, ai 
quali I' Europa attende troppo lentamente a parer nostro , a 
che attendera pure un di o l'altro cerlamente. Ma,quanto pia 
lentamente si va a questo mezzo di potenza europea, Canto 
pia importante, pia urgente, pia indispensabile diventa ado-
prar almeno tutti gli altri ; e quindi attendere, tutti i popoli, 
tutu i governi reciprocamente , all' accrescimento di tutti e 
di ciascuno: non 6 solamente hello e morale e virtuosamente 
desiderabile, ma politicamente necessario oramai, portarsi 
ogni nazione europea al sommo della sua potenza possibile ; 
e quindi principalissimamente dare o lasciar prendere a cia-
scoria quella nazionalita, senza cui ogni nazione val Canto 
meno, anzi non val nulla, anzi 6 on valor negativo da de-
trarre al valor della nazione tiranna, da detrarre alla potenza 
complessiva di tulle le nazioni europee. Quest' 6 un argo-
mento, che (alto come it fo, io Italiano a pochi Italiani , in 
lingua italiana, non serve a nulla, lo so. Ma lasciate correr 
un dieci o vent' anni solamente, lasciate palesarsi la vergo-
gna, it pericolo degli accrescimenti americani, e vedrele al-
lora sorgere non uno scrittore oscuro ilaliano, ma a decine 
e centinaia gli scrittori, 	gli oratori e gli uomini di Stato 
Belle nazioni operanti, a cif) dire utilmente che noi diciamo 
qui inauditi ed inutili; ed allora .sara maturata 1' eta delle 
nazionalita , delle inclipendenze europee; allora que' popoli, 
que' governi vicini, ora assonnati e sordi a nostre grida, che 
tie sorridono, e dicono: a non sono atTari nostri, ciascuno pensi 
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a se ;» allora anche questi penseranno che siir'alTare loro, 
attar sommo di tutti, la restaurazione di tulle le nazionalita, 
di tulle le nazioni europee. Nella pace, nella fortuna, ognu-
no sta per se; ma quando s' appressano i pericoli, o sola-
mente gli insulti, ognuno si guarda intorno, e cerca a chi 
possa accostarsi, e stima aiuti quelle amicizie che gli parver 
men degne di se, 'ed impicci. 0 midi compatrioti, o popoli 
miseri d' ogni sorta, guardate it tempo che si matura ; the 
s' 6 forse maturato da pochi mesi ch' io scriveva lotto citi. 
Noi torneremo forse terminando suit' epoca degli adempi-
menti. Ma ad ogni modo, teniam per fermo the tosto o tardi 
le due pift grandi preoccupazioni d' Europa saranno l' emu-
lazione occidentale, 1' estendimento orientate e circummedi-
terraneo ; o piuttosto che ne sail una sola, la messa in va-
luta delle proprie nazioni. 

8. Noi parlammo finora di eventi favorevolissimi NM 
alle speranze italiane; or veniamo ad uno funesto, alla dis-
sensione sorta per li matrimoni spagnuoli, tra Inghilterra e 
Francia, tra le due nazioni che sono a capo di tutta la ci-
villa europea, che costituiscono quasi sole la parte progres-
siva , liberate di quella civilta. Ma non volendo perderci in 
piagnistei, ne ripetere quello the ne fu tanto dello e ridetto, 
ne porci inutilissimi giudici tra i due contendenti; e nem-
meno espor qui sulla durata di tat dissensions quelle conget-
lure che verran meglio dopo esposto it fatto novissimo ed 
importantissimo di Cracovia; noi passeremmo qui tacendo, 
se non ci paresse di poterne trarre un insegnamento motto 
opportuno per noi. Io parlo qui a coloro the com' io simpa-
tizzino motto pi6 cotta parte inglese dei Whigs, che non con 
quella dei Tories; ma i quali serbino 1' esercizio di for ra-
gione superiore sempre site loro simpatie. Ed ora a questi, 
parmi the debba rimanere chiaro qui on error grave, on 
innaturale e nocivo scostamento dei Whigs da uno de' loro 
principii p10 importanti. Principio loro politico 6 certamente 
quello di tenersi uniti a Francia; eppure, e net 1840 ed ora 
net 1846, essi furono clie si scostarono di quell'alleanza libe-
rate e naturale, e se ne scostarono, per non dir altro, con gran 
leggerezza ;ed all' incontro i Tories furono quelli the la serbaro- 
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no, la restituirono con ability, con longanimita incontrasta-
bili. E cercando quindi le ragioni di tale inability comparativa 
dei Whigs, io non saprei attribuirla a niuna inferiority natu-
rale ne dei principii, no della parte, ne degli uomini che no 
son capi; i quali anzi, e come oratori quasi tutti, e come 
scrittori parecchi, si dimostrano uomini di mente a cuore 
altissimi, e son tenuti per tali dell' opinione di tutta Europa. 
Ma questa li riconosce pure, poco men che unanimemente, 
inferiori nella pratica degli affari, nell' ability, a' Tories loro 
emuli. L' uso 6 quello che fa l' ability pratica: i Whigs furono 
lungo questo secolo molto meno sovente al potere che non i 
Tories; e questo men frequente esercizio, questa minore 
esperienza baste a farli incontrastabilmente inferiori in abi-
lila. E quindi applicando a not I' insegnamento, io domando 
licenza a' nostri liberali,,  di avvertire ad uso loro lontano o 
vicino; che quando mai arrivassero a qualche potere gover-
nativo, essi vi dovrebbero accedere con quella modestia, quel 
sentimento d' inferiority inevitabile a' maggiori uomini del 
mondo i quali sieno senza sperienza ; e che i loro amici, i 
loro consenzienti li dovrebbero aiutare col sentimento di 
quella loro inevitabile difficolta, colla moderazione delle esi-
genze. Ed io ben veggo sorridere i nostri avversari, ed adi-
rarsi i miei consenzienti a questo mio avvertimento, e dir 
quelli a grazie al cielo, a e questi o pur troppo, son lontani 
i liberali di poterne approfillare. a Ma io rispondo insieme 
ed alle insultanti ed alle bramanti invidie degli uni e degli 
altri, che se it mio avvertimento non troverh per certo tuna 
l'applicazione sua, se non in tempi lontanl, qualche appli-
cazione pure 6 necessaria fin dai tempi presenti, se si voglia 
arrivare a que' lontani. Fin d'ora, ed or nell' uno or nell'al-
tro Stato d' Italia, sono avvenute alcune mutazioni di po-
tenza da uomini illiberalissimi a meno illiberali o liberali; 
ed avrem frappoco a parlare d' una grandissima di tali mu-
tazioni. Ed or se questi nuovi potenti, pin o men liberali se-
condo i vans giudizi, ma liberalissimi al paragone de' prede- 
cessori, 	si lroveranno ingiuriati, calunniati, 	impediti 	od 
anche traditi dagli illiberali che erano e sono ancora in po-
tenza, ed insieme mat giudicati, calunniati, abbandonati, 
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mat serviti dalla parte liberate, come faranno soli, senza una 
parte no l' altra, senza niun aiuto? L' accedere di una oppo-
sizione al potere governativo, 6 una delle situazioni pia dif-
ficili che si possano loccare agli tromini politici, anche delle 
nazioni pin educate. Accedono dopo aver criticati i potenli 
anterior', che 6 un impeg,no generale a far meglio; accedono 
dopo aver criticata o domandata questa o quell' opera, che 6 
impegno speciale a corregger 1' una, ad adempier 1' altra; 
accedono, diciamo tutto, dopo aver quasi tutti, come uomini, 
passato it segno delle critiche, delle domande, della giusti-
zia, e clqlla stessa possibilita; e cost pitl o meno con impegni 
inopportuni,Ingiusti, impossibili a mantenere. Non fu forse 
"nal una opposizione, che arrivata al potere abbia mantenuti 
gl'impegni presi fuori, non una almeno che non sia stata 
accusala di averli abbandonati, traditi; o se taluna mai si 
salvo di tali accuse, ella non si salvO dagli errori in cui pre-
cipito per salvarsene; non duro, tenne it potere per poco, 
rilasciollo agli avversari; e cost fece pin danno alla propria 
parte, che non avrebbe ratio colle concessioni. E se poi lotto 
ci6 6 vero, 6 noto, 6 volgare, 0 abbici della politica ne'paesi 
liberi, dove le parti arrivano alla potenza naturalmente, 
Puna dopo 1' altra, e tuft' intiere; tuttocio 6 tanto pift neces-
sario ad avvertire ne' paesi dove le parti non v' arrivano 
cosi; dove la parte liberate specialmente non pub arrivare se 
non a poco a poco, o per mancanza naturale degli avversa-
ri, che 6 mezzo immanchevole, ,ma lentissimo; o per con-
versioni di alcuni uomini di buona fede, che 6 mezzo raro 
eppercio pur lento.  

Una parte che arriva intiera alla potenza , si trove 
in quella situazione de' principi nuovi che Machiavello pro-
clame la pin difficile dells situazioni. Ma quanto pin, quanto 
(Melte 6 la situazione di coloro che arriving con pochi, o 
talor soli di for parte; la situazione di un principe che abbia 
a servirsi di ministri contrari a 66 ch' ei fa o vuol fare, la 
situazione d'un ministro che si trovi tra compagni dissen-
zienti o non cooperanti I terto, che se quel principe o quel 
ministro cede alla diflicolta, non fa niun bene; egli passera 
net numero grandissimo di coloro che proclaman se stessi 
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ben intenzionati, e non son ne creduti, ne onorati, ne corn-
paliti: l' opinione vuole giustamente che ogni uomo vinca lc 
difficolla d' una situazione cercala od accettata. Ma s' ei 
vinca le dillicolta degli avversari, e per poco che incominci 
a vincerle, deh non gli s' aggiungano le difficolta della pro-
pria parte, deh s' aiutino questi 'mull, di tutto it cuore, di 
tutta l' anima d' ogni uom liberale, italiano, cristianol —Del 
resto, mi si permetta aggiungere per coloro che non mi co- 
noscono, 	che io sono disinteressatissimo in tat questione; 
Bono in eta e situazione tale, da render impossibile non elm 
improbabile niuno mio accedere a niuna potenza grande o 
piccola. Non parlo dunque per me, ma per gli amici miei, e 
per desiderio che faccian essi cio che non posso far io; un 
desiderio che pur raccomando a tutti coloro su cui possano 
le raccomandazioni mie. 

6. Ora venian3o al fatto ultimo e pia' immediatamente 
importanle di questo fecondissimo anno, al fatto di Craco-
via. E qui 6 la conferma di quanto dissi sopra, che quando 
sorge un gran fatto, una situazione politica nuova in Euro-
pa, ella suol essere, esaminata, discussa da tutti gli aspetti, 
nell' interesse di tutti i popoli, salvo che d' Italia, e che 
questo 6 gravissimo danno nostro. Di Cracovia gia s' 6 scrilto 
da riempir volumi e scaffali; e non una pagina, ch' io sap-
pia, negli interessi d' Italia. Tentiamolo ; e it ripeto, negli in-
teressi d' Italia intera, non di questo o quel paese, o Stato, 
o governo, 	o principe italiano. Ai sinceri e un rio' pratici 
d' affari, od anche solamente di lettere, io credo che sia 
chiaro per se ch'io scrivo come interprete di nessuno, se 
non dell' opinione mia liberale moderata italiana, qual la 
veggo giusta, qual cerco io fra parecchi promuoverla. E 
con gli altri poi, ricordata loro la mia lettera alla Foreign 
quarterly Review,' ei mi par inutile insistere oramai; e pro-
sieguo. 

E prima, riassumer6 in tre proposizioni I' opinion mia 
sugli effetti immediati dell' usurpazione di Cracovia. 	1° La 
distruzione di quella repubblica gharentita dai trattati di 
Vienna, non offende solamente le otto Potenze che firmarono 

Vedi sopra, pogg.  286-286, in note. 
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quo! trattato, ma tulle le altre interessate in esso. Percioc-
oho, se queste non 1' hanno firmalo, queste 1' hanno accet- 
tato, eseguito, sofferto ; ne 	hanno, 	dico, 	accettati, 	ese- 
guiti, sofferti i 	diritli, i doveri, e le conseguenze. In 	no- 
me del trattato di Vienna Dionne furono 	costituite, altre 
accresciute, 	altre diminuite, altre per a tempo 	occupate 
da armi straniere, 	altre impedite di prendere tulti i loro 
sviluppi, di molar costituzioni , leggi, e perfin commerci; 
Canto che non 6 affar grande, non piccolo, ne piccolissimo, 
su cui non sia stato invocato it trattato di Vienna, non sien6 
stall invocati i diritti, i doveri risultanti. Sarebbon•elle sta-
te, le Potenze piccole e non segnatarie, obbligate ai doveri 
senza i diritti? Ma allora esse non sarebbon rimaste Potenze 
sovrane, non sociela umane; non essendo umana society che 
possa sussistere con doveri e non diritti; non essendo uomo 
che cosi sussista e non sia servo: dico servo della persona, 
servo all' antica; cosa, non uomo. Se le Potenze segnatarie del 
trattato di Vienna intesero mai a questo modo verso le Po-
lenze non segnatarie, non si tratterebbe oramai di disputare 
se quel trattato sia ora annullato, o no: esso sarebbe stato 
eviclentemente, essenzialmente nullo fin da principio ; e la 
storia, e i posteri, ed ogni contemporaneo di qualche co-
scienza dichiarerebbe i trentuno anni corsi, la generazione 
vivuta d' allora in poi, non gia, come si vanta, generazione 
progredita, progrediente in civilta , ma anzi cadula in oppres-
sione, in violenza, in tirannia; in Megalith politica, ed illegitti- 
Mita universale.2°Ma pasta quest'offesa fatta a tuttelePotenze 
grand! e piccolo, segnatarie o non segnatarie del trattato di 
Vienna, dalle tre orientali ed usurpatrici di Cracovia ; e posto 
quindi it diritto di tulle quante di far disfare questo fatto; di-
ammo it vero ad un tratto, esse non lo possono disfare. Certo, 
che se tulle le Potenze d'Europa, salvo le tre distruggitrici di 
Cracovia, si riunissero contra queste, elle farebbero un corpo, 
una confederazione un po' pia, un po' meno equivalente. Ma 
1' equivalenza, gift dubbia quanto a pumero d'eserciti, quanto 
4 quel calcolo de' baltaglidt►i a cui bisogna venire prima di 
fare, anzi (chi voglia rispettarsi e rispettare la realiti) pri- 
Ma di minacciar guerra; I' equivalenza, dico, quando vi fos- 
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se, sarebbe distrutta in breve dall' essere numerosi, diversi, 
• e diversamenle interessati que' supposti confederati ; e tre 
soli, tre unitissimi da una colpa comune, i loro avversari. 
E poi, egli 6 inutile trallare &lie forze della confederazio-
ne, perche 6 impossible ad effettuarsi di tutti; e se non 
fosse di tutti, ella sarebbe insufficiente per certo a far disfare 
it fatto. Peggio che mai, se vi si mettessero Puna senza l'al-
tra, od Inghilterra oFrancia sola.Per isperare di disfar it fatto, 
bisognerebbe arrivare alla Vistola con tre o quattro cento knila 
uomini ; e percib bisognerebbe cominciar la guerra con quat-
tro o cinquecento mila almeno, che none possibile ne al-
l' una ne all' altra, ne forse ale due insieme. E poi, se fosse 
possible, s' incontrerebberia facilmente da sette o ottocento 
mila uomini; e in que' grandi.eserciti non 6 pin, come no' 
piccoli, che la superiority del coraggio ne forse d' arte coin-
pensi l' inferiority del lumen. Ricordiamoci sempre che un 
Napoleone fu distrutto da uno Schwartzemberg. Ne bisogne-
rebbe dire che Francia compenserebbe l' inferiority con l'opi-
nione de' popoli: Francia fece bene o male, a drill° od a 
torto, non rientriamo in cib, ma fece si, che non avrebbe ad 
aiuto l' opinione di Germania e d' Italia, non almeno nel pri-
me anno, non tinche non avesse provato co' fatti di voter 
servir quell' opinioni. Insomma, pia si guarda, men si trova 
ne a Francia, ne a nessuno sul continenle, la possibility di 
disfare it fatto di Cracovia; e chi ne piange, ha certo ragion 
di piangere, ma perde it tempo e non pia: ma chi, oltre al 
piangere, accusi questa o quella Poteuza grande o piccola di 
non fare cid oho far non put), cade in ingiustizia; a se sia in 
Italia, cade in ingiustizia dannosissima, allontana sempre pia 
dalle Potenze, dai governi, dai popoli oltremontani ed oltre-
marini, quella nostra opinione, che n' 6 gia, a parer mio, 
troppo dannosamente, e, se mi si conceda dire, troppo stol-
tamente aliena. 3° Ma se non si pub disfare it fatto, ei si 
potrebbe punire; e sarebbe tanto pia fattibile, che qui non vi 
si vorrebbe confederazione di molte ne di due Potenze nem-
mono, ma solamente risoluzione t' una. Qualunque delle tre 
squadre in che si divide la potenza navale inglese, la squa-
dra bianca, o l' azzurra, o la rossa, sovercbia in forze le Ire 
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flotte insieme delle tre Potenze orientali; ondeche ne Crons-
tadt, Danzica, Trieste, Odessa, Sebastopol, sono guardate da 
navigli suflicienti da allontanare le squadre inglesi; ne son 
poi tulle guardate da fortificazioni insuperabili. Motto sa-
rebbe a dire su cio, ma sarebbe certo inutile qui; gl' Inglesi 
non verranno a prender idea ne consigli in un libercolo ita-
liano; e quanto a concepirle da se ed eseguirle, se alcuni 
degli atti recenti di quel governo ne lo potrebber far credere 
capace, le parole finora pronunciate, gli atti finora incomin-
ciali in questa occasione, non lasciano speranze ch' ei tat sia 
per ora in realta. Gli abiti presi da en' intera generazionn 
sono motto per i governi e le nazioni, come per gli uomini 
o per le famiglie. Nella generazione di Pitt, del marchese di 
Wellesley, di Wellington e di Nelson, pochi di bastavano a 
determinare l' acquisto d' un imperio, ii bombardamento di 
Copenhaghen, it passaggio de' Dardanelli, o l' impegno di 
sollevar la penisola spagnuola; ma. in Inghilterra, come al-
trove, succedette una generazione, che, per esser cortesi, not 
diremo solamente diversa ; ed 6 probabile, ed anzi certo, che 
questa non sari nemmen mossa dalla speranza di tor di 
mezzo nessuna delle tre, o le tre potenzo navali di Russia, 
Prussia od Austria. Le gelosie navali d' Inghilterra, se sono, 
non sone% Insomma lequestione delatti immediati risulta-
bili in Europa dall' usurpazione di Cracovia, si riduce a queste 
Ire proposizioni. i° Tutte le Potenze han diritto di offendersi, 
di far disfare o punire it fatto di Cracovia. 2° Nessuna ha la 
possibility di disfarlo ora. 3° Inghilterra sola avrebbe forse la 
possibilita, ma non 6 probabile che abbia la volonta di punirlo. 
— E queste stesse Pre proposizioni si possono ridurre ad una: 
non riuscira per ora niun fatto immediate dal!' affar di Cra-
covia. N' usciran solamente proteste, doe parolee non pia, e 
nemmen proteste collettive; le Potenze minori non oseranno 
fame; e nemmeno proteste unite delle due grandi Potenze 
occidenlali: quel malaugurato affare de'matrimoni spagnuoli 
le ha divise, ed alle due proteste sciolte, si risponderi dalle 
Potenze orientali chi chs si rispose gia un' altra voila da 
una di ease: a che non si lien conto di for proteste; a e tutto 
sari finito. lo odo cid dire, all' intorno, e parmi udirlo da 
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lungi universalmente da molti miei compatrioti, e di nuovo 
piangere e sdegnarsene. Ed io consento in tutto cia, salvo 
che in dire che con ci6 tutto sia finito: dico anzi che ne sorge 
fin d'ora certamente, e se ne svolgera motto probabilmente 
una situazione nuova politica o diplomatica, importante a 
tutti in Europa, importantissiroa a noi , all' Italia. Le prote-
ste, gia si sa , saranno che si tengono oramai per violati, per 
distrutti, per MO' irriti e nulli i trattati di Vienna. E certo 
che se, fatte le proteste, non se ne parla pia, si soffrono le 
citazioni, le conseguenze, le oppressioni (quelle do' grandi 
a'piccoli principalmente) che risultavano dalla lettera o della 
mente de' trattati di Vienna, le proteste rimarran parole e 
non pia; anzi saran parole vergognose a coloro che le pro-
nunciarono, tanto pia vergegnose quanto pia potenti costoro. 
Ma appunto do non 6 presumibile. I diplomatici, gli uomini 
politici delle Potenze assolute affellano nna differenza, quasi 
un disprezzo della diplomazia, della politica de'paesi liberi, 
come se queste, dipendenti dalle maggiorita e minorita de' lor 
parlamenti, non potessero essere costanti, lunghe, forti d'un 
solo impulso. Ma io credo che sia qui una grande illusione. La 
politica dei paesi liberi sembra mutare e muta forse nelle 
rose piccole e poco importanti; ma poi spinla innanzi dal-
l' opinioni nazionali finisce con prendere un grande e solo 
impulse, ed 6 costante per forza, pin costante che non quella 
de' governi assoluti, dove un principe mutato, mina tutto. La 
politica de'governi liberi 6 pin sovente incostante, ma la po-
litica de'governi liberi 6 pia grandemente incostante. E in-
somma, net caso presente, 6 quasi impossibile ad immaginare 
che i parlamenti, che i popoli, che l'opinione di Francia ed In-
ghilterra, non isforzino i governi che hanno, o non formino 
governi sforzati, a perseverare nelle proteste, nella politica 
di resistenza contro alle tre Potenze assolute, che hanno 
ora cosi scandolosamente offesa l'opinione di que' due popoli 
liberali, anzi di tutti i popoli liberali d' Europa. 

Ma veniam pure ai particolari, alle conseguenze della 
nuova situazione politica di Cracevia. La prima di queste 
conseguenze non 6, ch' io sappia, slata avvertila finora al di 
ch' io scrivo; ma mi par cosi chiara, che non dubito sia per 
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essere prima ch' io stampi, e che ne prendo coraggio a no-
tarla ad ogni modo. Io non vi veggo dubbio: it primo risul-
tato di tutto chi sara, che Prussia ritardera, indeilnitamente 
oramai, quella sua lento promessa gia, Canto indugiata, lento 
temuta costituzione, quel sao passaggio lento aspettato, gia 
or impossibile, dell' Europa orientate ed assoluta, all' occi-
dentate e liberate. Ed io *vi veggo poco dubbio: quest' 6 la 
spiegazione, 	queslo fu it vero scopo di tutto questo brutto 
negozio; e se fu, vediamo it vero, ammiriamo i nostri avver-
sari, fu, come si dice, an bet colpo di Russia, an bellissimo 
di Austria; o piuttosto, preveduto o non preveduto, fu an bel 
colpo di tulle e due; o piuttosto, it colpo 6 cosi bello, cosi 
utile a tulle e due, che 6 mat credibile non fosse preveduto, 
fatto apposta , fatto per ci6. Due politiche furono sempre al - 
mond°, sono ora pia che mai: la politica vitalizia, corta , 
immediate, che prende scopi vicini, che disprezza, deride i 
lontani; e quella che, senza render disprezzi per disprez- 
zi, 	tien conto de' risultati 	vicini, ma li tien per mezzi a 
quelli pie lontani, pia grossi, incerti d' epoca, ma certi net 
lungo avvenire. Ora Russia ed Austria disprezzan questa, e 
la lasciano a noi liberali, a noi storici, a noi scrittori, noi 
che chiamano sognatori; e pralicano la prima, e vi pongon 
tulle for opera, for abilita innegabile, for vanto. E in tab po-
litica loro, Austria e Russia hanno fatto an bet colpo, 6 par 
innegabile; ammiriamo. I trattati del 1818 divisero (non 
colla lettera, non coil' intenzione, ma in facto) 1' Europa in 
quo' due campi che dicemmo orientate ed occidentale, as- 
soluto e liberate. L'anno i830 	chiari, costitui meglio che 
mai i due campi; Inghilterra e Francia nell'uno, Russia ed 
Austria nell'altro , Prussia in mezzo titubante, accennante 
or all' uno or all'altro, ma promettente , ripromettente via 
via pia determinarsi per it campo liberate. E queste promesse 
diventarono pressanti in questi altimi anni; e se fossero 
adempiute , ne risultava che delle claque grandi Potenze , 
Ire rimanevano liberali, Ire centre able due assolute; senza 
contar gli accessi minori fettisi via via al primo campo, Gre-
cia , Spagna, Portogallo, Belgio; e senza contar le nuove, 
ed in pubblico disprezzate in segreto temute, tendenze Ha- 
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!lane; e senza contar le vecchie tendenze germaniche, sviz-
zere, polacChe, slave. II campo orientate, assoluto, era in 
gran rischio, se Prussia si determinava fmalmente a lasciar-
lo; ora hanno determinate Prussia ad enlrarvi, o rientrarvi, 
ye l' han racchiusa, ye Phan legata; hanno fatto un bellissi-
mo colpo, un coup de maitre. La politica coda od immediata 
o vitalizia o positiva non ne fece un pit) bello mai. Ammiria-
mo, ammiriamot 

Vero é che se passiamo alla politica degli scopi susse-
guenti e lontani, not vedremo e parleremo altrimenti. Ma, 
come dico, essi non vi pretendono, ce la lasciano; parlia-
mone dunque tra noi, noi genie liberate, derisa, impolitica, 
e sognatrice. Ed or noi veggiamo si ii campo occident* 
scompigliato da quella disputa de' matrimoni, da quella di-
visione di Inghilterra e Francia, che tutti accusano d' essere 
stata causa od occasione dell' insolenza delle tre Poteuze 
orientali, che io accuso di motto pi* e peggio , della riunione 
di esse tre, della ricostituzione, dell'accrescimento del campo 
orientate : ma cid detto, cid' deplorato, cid pianto, diciamo 
pure, che questa 6 appunlo tale stoltezza di uno o de' due go-
verni occidentali, o, come io crederei, delle restanti cattive 
passioni od invidie do' due popoli, le quali spinsero i due go-
verni; che cid non dee, non mid durare a lunge ; non pito 
durare colts forme di que' due governi, cella natura di que' 
due popoli, forme di liberty e pubblicita, nature di liberi e 
ben informati. Jo scrivo al memento pia svantaggioso per 
iscriver di cid ; prima che s' adunino i due parlamenti , to 
quattro assemblee dove si discutono non gia, come crede it 
volgo de'grandi politici, gli alTari soli d'Inghilterra o Francia, 
ma come crediam noi volgo di politici minori, ma volgo pin 
numeroso, numerosissimo , universale, gli affari di tutta l'Eu-
ropa, di tutta la Cristianita, in nome ed a servigio dell' opi-
nione della Cristianita. Lasciamo aprirsi dunque questo nostro 
duplice parlamento, quoste nostre quattro assemblee, e ve-
dremo se I' opinione nostra europea, cristiana, universale, 
non vi trovera interpreti ; se non ne usciranno quelle verita, 
se non ne uscira quella verita complessiva universale, che 0 
'verita a Londra come a Parigi, a Parigi come a Londra, e 
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cho nell'una e nell' altra, od abbattendo gli uni o confermando 
gli altri ministri, o trovando forse nomini nuovi, nuove par-
ti, nuove politiche, sapra risalire al paro della nuova e fati-
dice situazione. Noi entriamo da un anno importante In uno 
importantissimo senza dubbio ; se pur gli uomini del 1847 non 
sieno del tutto indegni della grande generazione che prece-
dello; se non sieno del tutto impari alto nuova situazione, 
minori degli uomini, dei duel, dei leaders orientali ; se non 
s' adattino alto vergogna contemporanea, all' infamia future 
di tar paragone. Ma lo ridico: noi parliamo tra noi liberali 
che abbiamo fede alla nostra parte, alla nostra opinione, alto 
pubblicita the la rinforza, alla verita the la spinge innanzi ; 
e finche irfatto non ci persuadesse assolutamente dell' oppo-
sto, noi abhiam fede dunque ne' risultati delle discussioni 
europee che slanno per aprirsi. — Una solo parole aggiu-
gniamo : I' opinione dell' Europa non sara inutile, non inau-
dila in quelle discussioni; non v' 6 popolo, non govern, non 
gabinetio, non principe, la cui opinione o nuova posizione 
presa non sia per Muir° au quelle deliberazioni; la nuova 
situazione 6 di quelle ove anche i piccoli diventano importan-
ti ; ora ricomincia per gli Stall, per i principi ilaliani una im-
portanza, se non eguale encore a quella del secolo scorso, 
cetio 	superiore a quella the hanno avuta dal 1814; or 
s' avanza, or incalza it tempo dell' apparecchio ale occasioni 
future. Non 6 sorts I' occasione, non s' 6 nemmeno determi-
nate, ma s' 6 pia o men appressala. 

7. Ed ora veniamo a noi, a que' fatti nostri onde non si 
tratta piii solamente di prendere esempi, insegnamenti o spe-
ranze lontane, ma dove io vorrei poter entrare ne' particolari, 
nelle viscere d' ogni fatto, d' ogni interesse, d' ogni opinione, 
come si fa tultodi presso elle altre nazioni tulle d'Europa. Per-
ciocche cosi 6 insomnia: della Vistola all' Oceano sono quattro 
grandi e qualm o cinque piccole, Germani, Francesi, Inglesi, 
e Spagnuoli, e Greci, Olandesi, Belgi, Svizzeri e Portoghesi, 
the discutono i lore affari in parecchi consigli nazionali , in 
innumerevoli fogli quotidtuni; in iscritti sciolti, pin o meno 
voluminosi, liberamente. Che se in attune parti non sono 
que'Consigli, e se in use non sono del tulle liberi i giornali 
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e i libri, i Consigli che sono in alcune altre parti suppliscono 
a clip che cola manca di pubblicita ; e insomma, in really, 
in Germania come in tutto it resto d' Europa, salvo Italia, 
si discutono gli atTari nazionali o liberamente o poco men che 
liberamente. In Italia sola non si fa quasi per niente ; non si 
fa se non da pochi, con gravi dialeolia, e rarissimamente 
senza che sieno poi ne lasciati correre, ne lasciati applaudire, 
ne criticare, ne citare, ne nominare nemmeno i libri lore. 
E quindi invano noi tenteremmo, noi rani scrittori politici, 
ne' nostri rani libri supplire a quella discussione quasi dap-
pertutto libera e dappertutto copiosa delle altre nazioni. E 
certo che motto sarebbe a dire su de, ed a supplicare i go-
vernanti nostri a ben riflettere, se de non riesca a svantag-
gio lore motto maggiore che non 6 it nostro di noi governati, 
e massime di noi scriventi; idol scriventi, quasi direi, che vi 
guadagniamo in preziosita : le cose rare son pia preziose ; anzi 
chi sa quanti difetti ci si perdonano, perche ci togliam it ca-
rico di soddisfare a questo bisogno, universale oramai, di 
sentir parlare degli affari nazionali I Na vi perdono motto i 
governati leggitori; vi perdono la soddisfazione a quel biso-
gno o desiderio cost di moda ; ma poi, che n' hanno eglino 
a fare di tali discorsi o consigli politici i governati ilaliani, 
posciache insomma non possono nulla so' loro governi ?. Ma 
i governanti, sieno pure i primi uomini del paese, della na-
zione, del mondo; lavorino, studino, s' affatichin pure le 
sedici o diciassette ore al giorno, in tutti i giorni, feste o di di 
lavoro, dell' anno: ei pie che uomini non sono, e non pos-
sono vedere e sapere ed essere avvisati di tutto ; ed io con-
fesso di non capire come non amino d'essere avvisati da tanti 
0 (anti, cha vorrebbon pure esercitar siffatto uflizio, e per 
nulla. S' intends che dei cento avvisi o consigli che for ver-
rebbero cosi, appena uno buono verrebbe loro; ma a forza 
d'unita di buoni fra centinaia di cattivi, si farebbe it cen-
finale di buoni e da tenerne conto. Ma lasciamo cie, che 
sera dell' ultime cose di che si voglian persuadere i gover-
nanti nostri ; ed io non intendovo qui parlare ad essi ne 
d' essi, ma solamente di 	noi scrittori politici ilaliani, anzi 
solamente della impossibility in cui siamo di parlor di tutto 
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cio onde l' assetata opinione nazionale vorrebbe udir parla-
re; dell' impossibility in che siam quindi di contentar tutti 
od anche molti con ci6 che diciamo; 	dell' impossibility di 
non esser accusati di reticenze volontarie, studiate, colpe-
voli, timide, compiacenti, conniventi ec. ec. Sia per 1' amor 
di Dio e d' Italia, che mi par giaculatoria motto necessaria ,  
ad usare da chiunque s' 6 messo in questo mestiero di seta- 
tor politico italiano. 	Ma avvertito (per non parer troppo 
semplici) che sappiamo ii pericolo in che ci siam posti gia, 
ed or ci poniamo di nuovo, e ci porremo se Dio ci aiuti altre 
voile, tiriamo innanzi. 	 . 

E tiriamo innanzi a dir it bone dove to veggiamo, senza 
nemmeno temer delle accuse la peggiore, quella d' adulazio-
ne. Noi , in questo libro ed altri, abbiamo posh principii, 
abbiamo preveduto, predetto che tosto o tardi di necessity 
sarebber capiti, seguiti, promossi da alcuni buoni, e senza 
inconvenienti poi : ed ora essi sono stati cosi seguiti, e non 
son sorti inconvenienti. Avremmo not a tacere, a non dir 
buoni coloro cho ban fatto ci6 che dicemmo buono e virtuo-
so? Ma questo sarebbe ingiustizia e bugia: it timor d' una 
calunnia ci trarrebbe nella reality d' una colpa : non ci 6 ri- 
'Indio, dobbiamo Ware. Ma it faremo con semplicita, cotta 
pura esposizione del fatto qual to veggiamo, qual crediamo 
che restera nelle storie future della patria nostra. Dalt' an-
no 1814 al 1846, it re Carlo Alberto fu it primo che resistesso 
ad una che credeva soverchieria politica dell'Austria; e vi 
polo resistere, non ne avvenne nessun male. L' Ware in ski 
6 de' pin piccoli, de' pill volgari nelle storie doganali e di-
ldomatiche; 6 non pill che una contesa sull' interpretazione 
d' un trattato antico e disusato da gran tempo, sul transito 
dei sali stranieri per Piemonte e Svizzera, che Austria si 
erede in diritto d' impedire, Piemonte in dover di concede-
re, e che conceduto trasse una Jura, una subitanea rappre-
saglia di Austria centre Piemonte, una rappresaglia che non 
fece, che non pub far dann%a questo, che ha fatto e fart', du- 
rando, danno grave 	 ai sudditi austriaci , ma ai sudditi 
Lombardo-veneti solamente ; ondeche resta dubbio, per vero 
dire, so Austria set tenga per danno austriaco, o no. Ma che 
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che sia del fondo, che che sia per essere del risultato di tal 
alTare (un fondo ed un risultato in cui entrerei arditamente, 
se fosse ufficio mio scrivere di esso, ma che non 6 talkie 
mio, di che non ho i documenti ne nemmeno le informazioni 
sufficienli, c di che ad ogni modo non iscriverei qui per non 
tediar inutilmente i miei leggitori non diplomatici), ad ogni 
modo questo 6 cvidentemente un affare simile a centinaia di 
tali che sorgevano tra I' ono e l' altro Stato di Germania 
prima dello Zoll-verein, simile a dozzine di tali che sorgono 
anche ora tra lo Zoll-verein e gli Stall Germanici che non 
v' cntrano, o tra 1' una e l' altra delle Potenze europee tut-
todi. Or, che 6 cite trasse l' attenzione d'-Europa, cosi disat-
tenta al solito agli affari italiani, in questo affare od affaruc-
cio ? lantoche tra approvazioni e biasimi, tra lodi ed ingiurie, 
per la prima voila da parecchi anni sembro l'Italia rientrala 
nel novero delle nazioni curopee, vi furono se non altro ar-
ticoli d' Italia ne' giornali europei? pin superbi, pia spregia-
tori? Di che poco importa, lo so, a' non pochi superbi spre-
giatori Italiani di su e di gia, di dcstra e di sinistra, ma di 
che domando liceuza di congratularmi con que' pochi (gia 
men pochi o forsc molti), i quali credono meco non vi sia 
rimedio a nostra inferiorita europea, se non attendendo noi 
mono, quotidianamente, agli affari europei, e !'Europa a' no-
stri; smettendo noi e facendo smettere altrui la teoria, la pra- 
Lica dell' isolamento. Ad ogni modo, lasciamo stare queslo 
come ogni altro argomento gia trattato : veniamo at nuovo, 
nuovissimo. E nuovissimo fu che I'opinione ilaliana popolaro 
si preoccup6 vivissimamente di quell' affaruccio diplotnatico 
doganale austro-sardo ; e se ne preoccup6 talmente, che 
1' ingrosso a Torino, e motto piit fuori, al punto di porre in 
difficolta (non ispiacevoli m' intinagino, ma pure non meno 
reali e gravi) it governo, it principe che avea fatto quel pri-
me, quell' inaspettato, quel non pia udito alto di resislenza 
ilaliana. Vi furono ovazioni, trionfi popolari apparecchiati, in-
cominciati ; vi furono (gia s' intende in Italia) versi e prose, 
consigli, spinte, offerte di servigi, di armi; speranze di guerra, 
di conquista, di lotta nazionale, e che so io ? Parlo -ai coo 
ptibbliche che sappiam tutti ; di cose nuove, di cose piccole, 
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piccolissime ancor esse, ma 	cite potevan farsi grosse, sol 
che un uomo, an principe 1' avesse volute. Ed egli nol voile: 
ed anche qui mi duole, non per me, ma per coloro a cui do-
glion tulle le lodi che non sono ad essi; anche qui mi credo 
sforzato a lodare e dire che quel principe fece bene, benis-
simo , a non prendere un'.occasione, che non era occasion, 
a non far artifizialmente grosso un affare che era piccolo in 
origine, a tenerlo ne' limiti suoi naturali degni, nella sua 
realita di prima resistenza elle soverchierie straniere.— E 
lodato l principe, lodiamo it popolo; il popolo del paese che i 
capi, che senti, the s' adatto a quesla moderazione; it po-
polo di tulle Italia the s' aggiunse lull' intiero e sia par 
prima a queste esagerazioni, ma poi anche a quelle mode-.  
razioni, a que' sentimenti, a quegli inleressi d' un popolo 
particolare, d' una frazione del popolo italiano, d'uno solo 
fra gli Stali italiani, d' an paese, d' un angolo solo d' Italia. 
Quando videsi ella una tal concordia da dieci, da venti anni 
addielro, o dal 1814 in qua, e fors'anco pia addietro? Diranno 
alcuni lodatori temporis acti, e de' principi passati, che an-
che questi seppero resistere agli stranieri, far cessar, accor-
ciare occupazioni militari, e che so io ? E certo che qualche 
sorla di resistenza dovett' essere, fu sempre; perciocche gli 
stranieri non preser tulle in Italia , non distrussero ogni 
indipendenza itatiana, come certo avrehber fatto e distrutlo, 
se avesser potato, se non fosse state fatta niuna resistenza 
assolutamenle. Ma queste erano resistenze dopo ultime able-
zioni ; e quando si trattava men dell' onoro o dell' esistenza 
del popolo ilaliano, che non di questo o quel principe ; it 
quale sentiva, che se non resistesse una voila, sarebbe finite 
ogni cosa per lui. Eppercie it popolo, l'opinione Habana non 
prendevan parte a queste resistenze, non se n' impicciavano, 
lasciavan trarsi d' impiccio chi vi s' era rnessoi. non lodava, 
non applaudiva, non se ne mischiava. E diranno alibi, i mem-
bri di sociela segrete, delle congiure, che cio .fecero essi, che 
fraternizzavano da gran tempo dell' Mph al Liliheo. Ma xni 
perdonino essi se non pdngo in conto siffatte fraternizza-
zioni segrete, di pochi, illusorie, senza risultati, che di gran 
parole, gran lettere, grandi apparecchi, grandi annunzi, od 
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anche grandi tentativi, a nulla poi che tentativi falliti, car-
cart, supplizi, esigli, ed odii accresciuti. Io non faccio case, 
lo confesso, lo ridico, se non delle fraternizzazioni pubbli-
che, aperte, copiose, di popoli intieri attendenti, secondanti, 
gli uni gli altri, da provincia a provincia, secondantisi ne' 
voti e ne' desiderii, secondantisi nelle lodi e ne' biasimi, e 
ne' plausi esternati a ne' plausi rattenuti, e sopra ogni cosa 
in quella moderazione, la quale come la pin difficile di 
gran lunga ad ottenersi nelle parti numerose, ne' popoli in-
tieri, e Canto pin da popolo a popolo, da provincia a pro-
vincia, 6 pin di null' altro verace, stupendo, auspicantissi-
mo segno di fralernizzazione, cioe, per dirlo con parola pin 
italiana, pin antica, phi auspicanle di concordia. Si, si, di-
ciamolo pure, not cosi restli finora a lodare il popolo ilalia-
no , not che credemmo dover dirgli (ante tristi dure verity, 
e tante ci costa il dirk, e lanto 1' averle delta, diciamolo 
pure, the il possiamo e dobbiamo ora : la primavera del 1846 
rimarra nelia storia come innegabil prova che il popolo ita-
liano, disavvezzo d' ogni pensiero politico, sviato da ogni 
buona a savia politica, istigalo non ad una ma a parecchio 
caltivissime, negletto, disprezzato percio da !anti stranieri, fu 
quello pure che alla prima e piccola, ma forse non facile 
occasione, si mostr6 non pin indifferente da provincia a pro-
vincia com'altre vette, non pin disattento a ci6 che il poleva 
interessare, ed insieme non pin avventato, non pin compro-
mettente, ma savio, ma concorde, ma politico, ma moderato. 
Ohl vengano, vengano occasioni maggiori, e il popolo ita-
liano si mostrera degno di esse, si mostrera degno di quells 
civilly cristiana che to circonda, di che egli 6 tuttavia il cen-
tro, ed in che i circondanti to tenevano, quasi non lo conta-
vano pin.— E quando saran venute,che verranno indubitata-
mente (come gia I' accennammo qui a l'accenneremo forse 
pia determinatamente prima di.finire), ailora saran forse 
(ante pin apprezzati 	i fatti della primavera del 1846, il 
fatto dice d'uno de' principi italiani, e il fatto del popolo 
italiano, anche meglio che non Mess° ; saranno apprez- 
zati come priori principii di cose maggiori; 	saranno cosi 
apprezzati, qualunque sia per essere del resto il (ermine 
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doganale, diplomatic°, della originale contesa austro-sarda. 
8. E passiam fin d' ora a cose maggiori, ma a cui quelle 

prime non furono certamenle inutili. Noi slam di quelli the 
crediamo sinceramente, intimamente : esser nella Chiesa cri-
stiana, doe nella cattolica apostolica romana , un principio , 
una intervenzione, una guida soprannaturale continuatamen-
te. E cid dicemmo, e, se non ci lusinghiam troppo, cid di-
mostrammo per parecchie epoche della scoria. Ma anche di 
quelle grandi epoche (non maggiori fors° della presente) , 
anche di que' grandi papi, Gregorio I, Gregorio II, Grego-
rio VII, Alessandro VI ed altri (non maggiori forse, se Dio 
voglia, del presente), not accennammo che 1' intervenzione 
soprannaturale s' esercito, si pales6 con mezzi naturali. La 
soprannaturalita sta nell' incorruttibilita della Chiesa. Data 
questa, lotto it resto divenla naturale; lull° it resto dico che 
sarebbe innaturale, impossibile, che non sarebbe avvenuto 
ne avverrebbe senza la incorruttibilita. Questa fete ab antic°, 
ed ora, quell'ordine ecclesiastic° tanto corrotto id apparenza 
ai tempi precedenti Gregorio VII, tanto, impottnte ai tempi 
che precedettero Pio IX, risalire a villa, ad efficacia e po-
tenza second° i tempi: senza la incorruttibilita non si capi-
rebbe come questo corpo d' uomini non si fosse spent°, o al-
meno non fosse caduto per sempre tra quelle corruzioni e 
quelle impotenze. Ma data 1' incorruttibilita, dato che tra la 
massima corruzione ed impotenza pur dovetter rimanere , 
rimaser sempre ecclesiastici incorrolti e potenti, di quella 
somma potenza personale che vien dall' abito della virto , 
dall' abito delle predicazioni cristiane ; gli eventi umani po-
terono operare , operarono certamente a trarre dall'oscurita 
i pochi ecclesiastici incorrotti e potenti, a portarli in luogh 
dove potessero a vicenda rioperar sagli eventi umani. Cie 
avvenne a' tempi di Gregorio VII ed altri; cid al presente. 
— Io non riferith i particolari , gli aneddoti del conclave del-
l' elezione di Pio IX ; e cid per una buona ragione, che non 
no so pie the qualunque de' miei leggitori, che ne so forse 
meno the parecchi. Io hei udito o letto non so dove, di Tizia-
no, che, domandato una volta dove prendesse i colori, ei ri-
spondeva : « a Rialto p dove si vendevano i pie dozzinali. 13 
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se non paresse troppo ambizioso ii paragone, io direi che 
dozzinali pure sono le mie notizie , ma che al secolo che vi-
viamo, le nolizie dozzinali, doe quelle de' fatti grossi c pub- 
blici, bastano e soverchiano, 	a ragionar adequatamente 
d' ogni evento. Non siamo a' tempi delle storie segrete ; e 
certo che in ogni evento sono pur di que' particolari che it 
saperli, e poterne discorrere, e lacere, fa le delizie di certi 
uomini, che se ne credon grandi; di que'particolari, che co-
storo credon cause, ma sono solamente occasioni; di que' par-
ticolari, che se non fossero avvenuti in un modo, sarebbero 
succeduti in un Miro con poca differenza di risultati. Ma it 
vero 6, die le vere cause, i veil eventi motori sono sempro 
grandi , epperci6 in questo secolo di pubblicita sono tutti pub-
blici, tutti noti a tutti. Ed io dico dunque che I' esser i car-
dinali del conclave andati a cercare un cardinale che non 
era od era poco nominal°, un cardinale che non praticava 
o praticava poco in Roma, era fuor d' ogni intrigo, d' ogni 
parte, o, per dir meglio, fuor di quella parte che sole regnava 
in curia romana ; e cercatolo e appena nominatolo in con-
clave, 1' essersi riuniti tutti i votanti con tanta concordia , 
tante unanimita, tante prontezza a farlo papa, non fu certo, 
umanamente parlando, senza dipendenza dai fatti anteriori. 
Volele voi tenervi alle interprelazioni umane storiche, quelle 
inlerpretazioni 	che 	non 	includono 	1' intervenzione della 
Provvidenza, ma 1' applicano alle cause come agli effetti? 
Allora ci convien dire che 1' unanimity di una votazione, di 
un' elezione qualunque, suppone sempre qualche gran causa 
the abbia gill prodotta l' unanimity. E qui la causa sarebbe 
evidentemente quel complesso d' eventi, i quali da un paio 
d' anni, ma pin nei priori mesi del 1846, avevano Oa inco-
minciala, instaurata quella parte, quell' opinione moderata 
ilaliana, la quale fu appunto incarnata in qu'ell'elezione, in 
Pio IX. Che se poi si voglia sminuzzare, suddividere quella 
causa grande in parecchie minori, ei mi pare che non poco 
di quell' opera si possa attribuire a tutti que' libri del Gio-
berti, i quali fossero o no i primi in bui s' esprimesse un'opi- 
nione liberale 	moderate, furono certamente i primi dove 
s' esprimesse chiaramenle, grandemente, in modo da farsi 
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leggere, da esser letti in tutla Italia, e net ceto ecclesiastico 
ed in Roma principalmente ; ondech6 tutti gli uomini sin-
ceri di quel ceto, di quella curia, incominciarono a vedere, 
dovetter vedere, non essere cose cosi opposte, come o vole-
vane i nostri avversari, e come it facevano i nostri esagerati, 
it liberalismo ed it cri§tianesimo, ed essere anzi due cose 
concordanti , o piuttosto non altro quello se non lo sviluppo 
di queslo, net secolo a che slam giunti. E dopo que' libri , e 
lasciatine altri se mai , certo che motto pure pole quel libruc-
cio dell'Azeglio, che dimostro col (alto non volersi , non in-
coraggirsi, anzi condannarsi e disturbarsi da' liberali mode-
rati tulle quelle congiure e society congiuratrici , e spedizioni 
sollevatrici che si confondevano col liberalismo, e che dime-
afro a tin tempo 1' impossibility di trattener efficacemente , 
definitivamente, sempre, tutti que'moti delle provincie papa-
line, senza mular modi di governarle. Ma oltre tutto questo, 
e non dirt se pin o meno, 66 poco importa e sarebbe impos-
sibile a determinare, pole l' eseropio testa dello d' un prin-
cipe Wiliam), liberatosi dalla tutela straniera arditamente, e 
come pareva allora (pochi mesi fa ancora) avventuratamente, 
e a cui tuttavia non successe nulla, se non lodi, applausi , 
benedizioni d' Italiani dall' Alpi at mare africano ; e pole la 
moderazione gia dimostrata del popolo italiano , quella mo-
derazione d' aspettar la moderazion degli eventi da' potenti, 
da' principi. Tulle queste cose, questi fatli, quesli pensieri 
che ribollivano ne' primi mesi del 1846, furono Patmosfera, 
e 1' aura fecondatrice, it vento favorevole, fra cui si fete la 
benedella elezione di Pio IX; furono it mezzo umano di 
cui si servi la Provvidenza divina, furono gli ainti , 1' occa-
sione a risollevarsi e spiegarsi lo spirito incorruttibile della 
Chiesa.E del resit), a chi non amasse queste spiegazioni, chi 
non ammettesse mezzi umani intermediari, chi volesse una 
intervenzione diretta della Provvidenza, una ispirazione im-
mediata dello Spirito Santo, lo acconsentirei motto volontieri. 
Sia pure tale ispirazione immediata ; vorrebbe dire che an-
ch'egli, lo Spirito Sant°, 6 diventato, o, per dir meglio, poi-
cite ei non cambia d'opinione, che anch' egli fu ed 6 liberate 
moderato, 6 di quell' opinione incarnata in Pio IX. 
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Del resto, non ci fermereino a noverare gli atti di quer 
veramente sante, e veramente padre Pio IX; l' amnistia , quel 
perdono cosi caritatevole, cosi liberate, cosi spontaneo, cosi 
pronto, cosi opportune, cosi ben pensato, cosi magnifica-
mente espresso, che, dico it vero, da essa in poi chi la scrisse 
n' 6 rimasto senza paragone it primo fcrittore d' Italia ; quel-
l' amnistia cosi insolitamente late, dilalata ancora dalle grazie 
particolari; e quelle grazie da disgradarne Arrigo IV di Fran-
cia, o se 6 niun altro pin grazioso principe al mondo ; e poi 
1,  economia subito introdotta net palazzo, nelle cose perso-
nali del pontefice, ad esempio , a conforto, a giustificazione 
di quelle che fosse poi necessario domandare alla mile, alla 
cilia, a' governanti, al popolo intiero ; e poi quell' ordino re-
gale introdotto negli stessi fatti di pubblica sicurezza e di 
polizia; e poi 1' attenzione rivolla alla pubblica e popolare 
istruzione, e di 66 e di altri pubblici interes'si i consigli do-
mandati alla pubblica opinione, alle provincie, ai propri mi• 
nistri, ai privati, agli avversari 	stessi, 	a tutti i 	buoni, 	a 
WA i capaci, senza invidia, senza quel timoruccio che s' at-
tribuisca altrui it bene che si fa, quel timore di sopra in gill 
che non entra mai in mente a chi vi abbia molto bene da 
fare, motto buone intenzioni da effettuare, che non entre in 
cuore a chi volendo it bene davvero non si cura che s' attri-
buisca all' uno o all' altro, e ad ogni mode senza d' aver bi-
sogno di molli, di tutti gli aiuti. E poi e cosi i ministri scelli 
pur senza invidia, capacissimi , i phi capaci, i pin can all' opi-
nions; e cosi i secolari chiamati a parte di alcune pubblicbe 
amministrazioni, e sofferte le doputazioni provinciali citta-
dine ; e non temute, sofferte, secondate quelle assemblee de' 
congressi scientifici e delle associazioni commerciali; e dise-
gnate, promosse quelle strade ferrate, su cui erano tests stra-
namente, inconcepibilmente adunati tutti gli odii, tulle le 
paure degli illiberali di cola. E (alto chi fatto in sei mesi e 
con mirabile semplicita , senza sforzo, senza quel timer di 
mutare che arresta (anti governi , (anti principi, e 	tuttavia 
senza vanto, senza un rimprovero atsistema, al principle, 
agli uomini anteriori, operando, andando innanzi come se 
non fossero mai esistiti, non esistessero ancora tutto all' in- 
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torno quelle esagerazioni, quegli esagerati, e le esagerazioni 
e gli esagerati contrari ; in due parole seoza timor d' invi-
dia, che é il sommo della purita e della grandezza personale 
umana. E certo che vi sarebbe a dir lungamente di tulle cid, 
e delle speranze, non pin gia lontane o poco probabili, ma 
vicine e probabilissime, che ne sorgono per quegli Stati pa-
palini cosi wiseri pocanzi; e per quell' Italia tutta intiera, a 
cui quella miseria degli Stati papali era la difficolta, il peri-
col° pin prossimo; e per 1' intiera Cristianita, a cui pure era 
gravissima difficolla it mal govern() di quegli Stati, 1' illibe-
ralismo, ii rimaner indietro di quella curia romana, the era 
stata altre volte, che dovrebb'essere sempre, a capo,.a mode-
razione della cristiana civilta. Ma di cid si farebbe facilmente 
un libro; e se i miei leggitori mi concedano una•privata 
mia confessione, quel libro mi venne gia incominciato quasi 
involontariamente con impeto, con amore, direi quasi con 
impossibility di non incominciarto. Ma the? se ci vorrebbe 
pin tempo forse a far tal libro sul papa, the non ne mette 
egli il papa a far cid di che si scriverebbe costa I se tanle gia 
di quelle speranze mie, che furono da tanti di qua e di la 
dette audaci o vane, e stone e cognate, sono state a un 
tratto da questo sommo Italiano oltrepassate I Se avanzandomi 
a svolgerne altre, non potrei sfuggir io stesso la taccia d'in-
trodurre io scrittore, in cid che egli eta effettuando, di dar 
conforti o spinte a chi ci conforte e spinse gia tutti, consigli 
ad uno de' pin consigliati uomini the sieno apparsi mai sul 
campo degli affari umani e divini t In due modi pub esser 
inutile od anche nocivo uno scrittore: dicendo cid che sia 
del tutto improbabile ad effettuarsi, ma pur dicendo cid the 
sia troppo probabile, gia incominciato ad effettuarsi da se, o 
peggio gia incominciato ad effettuarsi. Nel primp caso, 6 cat-
tivo consigliero ; nel secondo, consigliero impertinente. Ad 
ogni modo il soggetto 6 troppo ampio per essere trattato 
qui, ed io mi riduco a due sole osservazioni. 

La prima non 6 cbe conferma di quella fatta testa, della 
saviezza, della prudena, della bonta del popolo nostro, gia 
dimostrata ne'fatti d' un altro principe italiano, e dimostrata 
in 	questi pure. Son note all' Europa le gioie, gli applausi 
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del popolo romano, di tutu i sudditi papalini, di tutu gl'Ita-
liani, ad ognuno degli atti del nuovo pontefice; quel recipro-
carsi di benedizioni paterne-figliali tra Pio IX e tutti gl'Ila-
liani. E furono osservati da una parte it semplice e modesto 
compiacersi del padre, e dall' altra I' appassionato, it vera-
mente meridionale ed italiano giubitare delle inhere popola-
zioni; ma poco dopo, ma ad ogni volts che fosse con una 
parola, con un gesto accennato it moderarsi, it tornare in 
perfetta calma di esse tulle; fossero pur all'estremo dell'esal-
tazione, paresser pure come impazzite, si trovassero adu-
nate, es,altate, quasi impazzite a migliaia e migliaia su quelle 
piazze e tra quelle vie, che quando altri popoli vi si trovano 
adunati ed esaltati, si fanno cosi facilmente scene di ogni 
sorta d' eccessi; in tali luoghi, in tali occasioni, in tali mol-
titudini, in tale concilazione, basla talora un uomo che vo-. 
glia rivolger gli animi dalla 	gioia alle ulteriori speranze, 
dalle speranze alle domande, dalle domande elle esigenze, 
ai tumulti, alle sollevazioni: cid avvenne in tutu i paesi, in 
tutti i tempi, tra tutu i popoli. Ebbene! non 6 succeduto in 
Italia. Non 8'6 trovato quell' uomo, quel grido tumultuante. 
0 non era tat uomo in quelle migliaia, o senti di non aver 
speranze d' un eco, d' una voce consenziente, o non I' ebbe. 
Non resta memoria, ch'io sappia, d' un solo fatto, d'una sole 
parola tale. Ma c' 6 pia : non solamente it popolo di Roma, 
ma tutti i popoli di tulle le provincie s' acquelarono, cessa- 
rono le feste, tornarono alle occupazioni 	loro quotidiane, 
non si mosser pid alle istigazioni ne di alcuni loro impru-
denti amici, ne di molti loro nemici, alla prima parole che 
ne fu for delta da parte del pontefice. E ci 6 ancora pid, pill 
assai. Il popolo romano cessd, quando ne fa esortato a ces-
sere, dalle feste oziose cercate, inopportune, e the si pole-
van tuner pericolose. Ma quando tornarono occasioni non 
cercate, opportune, e direi quasi inevitabili, it popolo si ri-
trove agli applausi, ai medesimi applausi spontanei , oppor-
tuni, moderati, gentili, da disgradarne in corlesia e delica-
tezza qualunque classe o persona pia educate, che avessc 
ad esternare gratitudine ed amore modeslamente, ad un 
modestissimo principe. E quest' 6 quel popolo italiano di che 
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Canto si temeva, o si teme; di che si disse non solamente da 
alcuni stranieri, che insomma non importa, ma da molli Ita-
fiani, da un Botta stesso, che le islituzioni sellentrionali non 
gli si polevano adattare; the pochi mesi, pochi giorni prima 
effettivamente o tumultuava, o peggio assai, si tradiva, s'as-
sassinava al minuto. Ora,di qua non s' esce: ovvero it popolo 
italiano 6 non solamente 1' opposto d'un popolo pazzo, d' un 
popolo solamente appassionato, incapace di ragioni e mode-
razioni, 6 anzi it pia ragionevole, it pit) moderato del mon-
do, 6 un popolo eccezionale, unico tra tutti i popoli; ovvero 
it popolo italiano 6 un popolo un po' phi en po' menoo  come 
tutti gli altri, sensitivo all' ingiuria ed ai dispregi, sensitivo 
ai benelizi ed alle fiducie; lumultuante, furibondo , pazzo, 
bestia feroce nel primo caso; tranquillo, buono, maneggevole 
quasi agnello, anzi quasi fanciullo o donna, anzi quasi uomo 
ragionevole, (pond° si sa porlo nel caso secondo. E tale 6 
di fatto it popolo italiano : era meridionale com' 6 adesso 
quand' egli era it popolo romano: clot:, tra i difetti che aveva 
,certamente, it pin sodo pure, it pia politico, il piu capace 
di affari, tra tutti i popoli del mondo. E non aveva allora 
quel peso del Vangelo, della civilta, dell' amore, della ca-
rita cristiana di soprappiit. Oh ripetiamolo: venga, venga ora-
mai un' occasione, e it popolo italiano 6 preparato. Color° 
che to negano tuttavia, sono quelli che non vogliono occasioni, 
Ron vogliono se ne approfitti , non vogliono si faccia nulla. 

E quindi vengo alla mia osservazione seconda. Questo 
Pio IX, questo cardinal Maslai fatto papa, chi era egli, in 
tome di Dio, prima d' esser papa? Un gran politico, un w-
ino rotto agli affari umani, inveechiato nelle brighe, nella 
tattica delle parti , un politicone , un furbaccio? o solamento 
un destro, en abil uomo? ovvero un gran letterato, en teologo 
e filosofo profondo, che avesse altneno studiato sn' libri lo 
Vicende de' tempi andati , 	le condizioni 	del presente? ov- 
vero, uom di parte, un dichiarato liberate, un liberate al- 
Men relativo ? Nulla di tutto ci6; e di ci6, piu che di niun 
aneddoto, io mi venni inttrmando fin da principio accurata-
tnente ; io mi udii rispondere (deh mi si perdoni 1' espres- 
None non mia, e che 8 d' un grande ammiratore present° 
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di Pio a ), ch' egli era an birbanie o briganle. Ed informa 
tomene io, udii sempre dire con altre parole che egli era 
an gesuilaio etc. Ma it fatto sta: era an prete, che quand'era 
prete, fece it prete caritalevole e nulla pia ; e quando era 
vescovo, fece it vescovo caritatevole an po' pia in grande e 
nulla pia. Un fatto si cita ora di betta e politica carita, quan. 
d' era vescovo di ,  Spoleto. Ma it fatto era passato inavvertito, 
e poco men che inavvertito era egli in tutto; Canto che, salvo 
forse alcuni intimi suoi, non si sapeva guari se egli fosse 
di opinioni destre o sinistre o moderate, o titubante. Dicono 
alcuni che egli avesse letti i libri liberali moderati ultima-
mente•  pubblicatisi , e ne avesse fatta raccolta, e li avesse 
seco ne' bauli andando al conclave, e per darli al papa nuo-
vo. Ma wad() ci6 fosse, eta non farebbe che dichiarare pia 
anlico di alcuni mesi it suo liberalismo segreto, coscien-
zioso ; a sempre rimarrebbe, che egli prima delEelezione era 
tutt' altro che uomo di parte, tutt' altro che liberate ( epper-
cid anzi probabilissimamente fu scelto); non era che uomo 
eminentemente caritatevole. Ma qui sta it punto, qui it filo 
che scioglie questo ed 'altri nodi 	se non pia grandi certo 
numerosissimi, numerosissimi infiniti, tutti i fatti della mo-
derna, della cristiana civilta. Quel nome di parte, quella 
politica, quell' umana opinione, quel principio di civilta che 
not chiamiamo liberality o liberalismo, che 6 senza dubbio 
buono quando dona it donabile, che 6 senza dubbio esage-
rato quando doni pia che it donabile, che 6 buono encore 
quando domandi moderatamente, giustamente, e che 6 asso-
lutamente cattivo quando domanda I' ingiusto o ii dannoso, 
e peggio quando illiberalissimamente esige e prende; non a, 
non fu mai, se non quel principio ignoto al mondo antic° 
idolatra ed auche fedele; it principio proclamato da Gesa 
nella prima predicazione sua, e proclaniato come principio 
primo, sommo e sante di tutta la legge nuova da lui recata; 
e it principio che si trove poi, in effetto, in fatti, nella sto-
ria aver generate la civilta cristiana, averla contradistinta 
sempre da tulle 1' altre ; quello che si deve dir dunque prin-
cipio generalore della civilly cristiana, it principio di caritd. 
Se Dio mi conceda I' aiuto di qualche benevolenza de' miei 
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compatrioti, io cerchero di svolgere altrove esplicilamente 
fatti da questo principio nella storia della cristiana civilla, i 
fatti di questa. Ma io ho voluto qui prender alto d' uno de' 
pia chiari di que' fatti, d' uno de' falli che provano pia evi-
dentemente la sinonimia della carita e della liberalita. II car- 
dinal Mastai era, fu, 	ink cardinal caritatevole a nulla pia. 
Papa Pio IX 6 un papa caritatevole e nulla pia. Solamente, 
non s' 6 spaventato dells conseguenze del suo principio, co-
munque si chiamasse da altri; e s'ei prosegue a questo modo, 
egli andera lontano, motto lontano senza dubbio. Egli 6 ye-
tut° gia dove i nemici de' papi, de' preti e della Chiesa, 
dicevano pochi mesi fa non esser per arrivare un paph mai, 
e dove noi pochi mesi fa, noi ingiuriati del nome di papalini, 
speravamo che arrivasse. Ma gia ei non 6 lungi dill' arrivar 
dove un solo, it pia avanzato fra noi, it Gioberti diceva do- 
Vere poler arrivare i papi, al primal° della opinione, della 
potenza ilaliana. Cie come principe. E se a cis arriva come 
principe, poco gli rimarra a fare per primeggiare l'opinione, 
Ia civilta cristiana come pontefice. E Corse che allora si con-
fonderanno le due parole, e che, dimenticata Ia nuova o 
piuttosto anlica rinnovala di Libcralila, resters sola e trion-
tante quella cristiana di Curia. E so che, si scandalezzino pure 
inlanto coloro a cui parrs urniliazione it ricevere la libera-
lila per cariti , e coloro a cui parrs profanazione it far Ca-
rita come liberalita, forseche la generazione nostra, la ge-
nerazione, it secolo di Pio IX, e certo i secoli udranno ac-
cettare da multi la sinonimia. 

9. Scendiamo a cose minori, e non piccole nommen° ; e 
prima alla materialita dells strade ferrate. Ma questa 6 una 

.naalerialita di che noi stessi girl Ira molti altri 	toccammo 
I' importanza anche non materiale ; ondeche, e per fuggir 
quelle declamazioni del ripeter in parole diverse it gia detto, 
.0 perche soprabbonda it nuovo da dire, non ne diremo altri- 
Menti. Noi sappiamo, e crediamo saper la realta, che oramai 
tutti sieno d' accordo in lodare e desiderare e promuovere 
quel mezzo, sommo de' firateriali, del progresso universale 	 
I di?) posto, resta solamente a far 1' inventario di 66 che si 
rece net 1846 ne' diversi Stati italiani 	  

2.; 
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io. 	Recapitoliamo 	brevissimamente ; 	conchiuderemo 
tanlo pia facilmente. — La Cristianita progredisce pin the 
mai operosa in sus civilla; I' Austria decade pin che mai 
inoperosa ; e cada o si rinnovi, cadra o si rinnovera a pro- 
fill° nostro possibile ; 	e 1' Italia s' 6 svegliata alla 	grando 
opera materiale delle strade ferrate, all' opera intellettuale, 
non forse piccola, o piccola, della letteratura politica modera-
ta; e due grandi Stati d' Italia si sono svegliati a pin grandi 
opere, a due fatti morali, la resistenza di fatto diplomatica 
e I' amnislia, a due situazioni o almen tendenze d' indipen-
denza. Certo queste sono speranze, anzi inaugurazioni, prin-
cipii di realita. Quand' anche non s' andasse innanzi (che Dio 
ce ne liberi), rimarrebbe, non si potrebbe disfare it fatto : non 
si pub impedire che non sia 'sola posla ad altri dopo i riposi 
in qualche tempo inevitabili. — E lascio conchiudere quindi 
da altrui se or sia da tornare agli andamenti antichi e im-
moderati che non riuscirono a nulla mai ; o se non anzi da 
continuare e progredire in questo nuovo, che pur lascio bat-
tezzar da ciascuno a talento, o del lento' affrettarsi, o della 
progressiva prudeuza, o della politica moderaziono ed unione. 

CRONOLOGIA DELL' ANNO 4846. 

FA TTI ESTRBNI. 

Goonaio 	22. Apertura del Parlamento inglose. 	Sanziono data da Vittoria 
regina alto leggi di liberth commercialo. 

Fcbliraio 	47. Sollevamenti di Cracovia a Gallizia. 
18. Ingresso delle truppa austriache di intelligenza con Russia o 

Prussia; 1' abbandonano it 22. 
Maggio 	48. Presa di Matamoros dagli Anglo—Americani.Riunione del nuovo 

hfessico (Santa—Fe) elle Confederazione Anglo—Americana. 
Rinoione della California a di Monterey alla Confedoraziono 

Anglo—Americana. 
. 	a 	Presa di Monterey (nel Messico) dagli Anglo—Americani. 

a 	Conclusion° del rnatrimonio dolls Regina 	a dell' Infanta di 
Spagna. 

a 	. 	Prima protosta dell' Inghilte ra. 
Novembre 	ft, Convenzione tra Austria, Prussia a Russia, per la riunione di 

Crecovia all' Inert) anstriaco. 
. 	46. Preset di possosso di Cracovia. 
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PATTI IXTERNI. 

Aprils 	20. Bappresaglia austrioca contro it re di Sardegna. , 
Maggio 	2. Dichiarazione del govorno del re di Sardegna. 

• 6. Diinostrazioni popolari in Torino. 
• 0 	Primo Meant() della strada (errata da Genova a Torino. 

Giugno 	2. ?.Iorto di papa Gregorio XVI. 
a 	44. Prineipio del conclave. 
• 46. Eleziono di papa Pio IX. 
• 47. Amnistia proclamata do Pio IX. 

Settembro 45. Congresso scientific° di Genova. 
a 	25. Bologna seeks a sede del congress° X (4S4S). 

Novembre 40. Intronizzazione di Pio IX, o decreto pontificio sidle strode fer-
rate. 

a 	a 	Primo Meant* della cicada ferrate do Genova ad Mona. 
a 	o 	Riordinamento della Facoltit legalo neIP universillt di Torino 

(con nuove 'railcar+ 
a 	. 	Aportura del nnovo corso di Economic Politica nall'universitit 

di Torino.  
• 27. Apertura del nuovo corso di Storia Milker° d' Italia noll'uni. 

versith di Torino. 
• • 	Protesta de' professori pisani contro all' introduzione dello si- 

. 	gnore del Sacro Cuoro. 
. 	• 	Protests dei Manors' (squila da °Bre poi) al Conclave. 
. 	a 	I'rotcsta del comuno di Piacenza. 

4846. Gennaio.Pubblicazione del libro intitoloto: Gli titthni cad di Roma-
gna, di Alassimo d' Azeglio. 

a 	Giugno. Pubblicazione del libro intitolato: York= Austro—Sardo. 
to 	. 	Pubblicaziono del 	libro intilolato: Na7.1onatieti nations di 

Durando. 
o 	Pubblicazione del libro inlitolato: Pensieri d' tin Lombardo. 
a 	 p 	Pubbliceziono dell' Ausonio. 

-.1061..._ 
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IRE LETTERE AL MARCHESE GINO .CAPPONI. 

---- 

DEI PASSI PATTI NELLA QUESTIONE ORIENTALE 

LUNGO L.  ANNO 1844. 

-4.- 

LETTERA PRIMA. 
PIIOLEGOMENI B FITT' OTTOMAN' B FATTI GRIM. 

I. Nola di (paste monk.— 2 Dedica. — 3. Le tre aerie del MU d■ essminersi. — 
A. 1 fall interns dell'Imporio Ottoman. — b. 11 fano della Menai:lone dells Costae-
dune Grecs. 

i. Un anno non 6 corso ancora dacche trattando io delle 
speranze d' Italia, eppercie delle occasioni future che pro. 
inettono esserle favorevoli se ella sappia valersene a riacqui-
star la sea indipendenza, io presentava come la pie promet-
titrice di queste eventualita la decadenza presente, la caduta 
immanchevole del mondo maomettano, dell' imperio otto-
tnano. Ma tutti quelli che non vogliono veder disturbati i 
sogni mat operosi, tutti quelli che non vogliono veder di-
sturbali for sogni o for sonni mat oziosi, si unirono a ri-
battermi 1' accuse, a deridere it cosi dello mio sogno turco. 
picevasi all' Italia che io sognava ,di farla liberare da' Tur-
chi; dicevasi, con finta lode, la mia esser pie virtuosa uto-
pia, ma utopia; dicevasi, le mie speranze non valer altro che 
rassegnazione; dicevasi, gli adempimenti da me rimandati 
a tredici secoli; ed un ardente repubblicano (cosi firmava 
l'anonimo) mi scriveva: « Voter io che gl' ltaliani facessero 
come gli Ebrei, che aspettassero it Messia. a — E gia, corsi 
tiochi mesi della prima azione del libro mio, e facendone 
Ilea seconda, io n' aveva occasione di rispondere brevemente 
alla maggior parte di que' critici, ch' ei non avean letto it 
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libro mio, e mi facevan dir 1' opposto di quanto io aveva 
dello; e di notar poi ad use de' pie sinceri non pochi fatti 
nuovi, sorvenuti gia in cosi poco tempo a conferma delle mie 
previsioni. — Ora poi, corsi pochi altri mesi, tanti c cosi 
gravi fatti si sono nuovamente accumulati e compiuti net 
medesimo senso o medesima conferma, che mi sarebbe forse 
facile oramai it trionfo su' miei critici, ma che pie facil mi 
e fatto it silenzio sopra essi. Non sono questi, non sono i miei 
crilici quelli ch' io accusi di esser cattivi Italiani. lo credetti 
1' Italia inferma e mal informata del mal suo, e cercai infor-
merle; fu naturale, che i consultori veggenti altrove, e peg-
gio quelli neganti l'infermita, e peggio quell che la vogliono 
insanabile, si rivolgono contro a chi, mettendo it dito elle 
piaghe, le disse, primo forse, ,gravissime e pur sanabili. Ala 
e pur naturale che questi, a cui l' infer= degne dar goal-
che Tette, lasciando ogni disputa, ogni inutil parole co' dis-
senzienti, si rivolga a lei sole per continuare con essa it suo, 
qualunque sia del recto, certo sincero consulto. I cattivi Ita-
liani son quelli che si rivolgono contro chi parte ed opera 
con elle voce, parlando ed operando ma col sitenzio e l'ozio, 
e sostenendo che ii silenzio e I' ozio sono la sola cosa che ci 
convenga. E lento pie, che preme oramai quell'occasione, la 
quale pareva agli uni del tutto ipotetica, ad altri troppo in-
cerla, ad altri troppo Ionian, ed a me stesso, confesserollo, 
non cosi vicina; 66 ella si 6 in un anno avvicinala di tante, 
da render necessario e pressante it pensarvi o provvedervi, 
die ella minaccia gia di precipilare prima che not siamo 
apparecchiati; die, se non ci apparecchiamo, sari perfetto 
pur troppo it paragone nostro cogli Ebrei, i quali sconobbero 
e lasciaron passer I' ora della salvazione; e elle, cosi passa-
ta , d' Wilma e massima speranza ch' ella era per noi, ella 
diventerebbe disperazione. Io appellai gia al tempo come 
giudice delle mie previsioni ; ma, confesserollo, io non cre-
deva che egli accorrerebbe cosi presto a dar sentenza. Ascot-
tiamola , o mid compatrioti: le sentenze del tempo che si 
va cornpiendo debbono essere ascoltate ed eseguite co'falti; 
o se no, le sentenze, le pene inflate poi dal tempo compity 
to, soglion essere inappellabili e severe. 

   
  



LETTERA PRIMA. 
	 39i 

2. Ora tli lull° do io inlendeva gia trallare in nit' ap-
pendice nuova al libro mio. Ma cosi facendo, le appendici vi 
soverchierebbono in breve it testo, e to lascerebbono sempre 
incompiulo. Resti dunque oramai it libretto da se, e corra it 
fato de' simili suoi, dispiacere a' risoluti dissenzienti, e pia-
cer solamente a' gin conlenzienti o predisposti a consentire. 
E perche poi, amico mio, voi foste uno di quell la cui ap-
provazione (quantunque non intiera) mi conforlo pia Ira quel 
ribatter di criticho e risposte, che sono quasi zuffe at bagagli 
nelle guerre degli intelletti; perche anzi voi foste it solo in 
Italia, it quale abbia osato da on anno in qua darmi una te-
stimonianza pubblica d'affetto e di stima; e perche io, uomo 
essendo e non superiore agli umani sdegni ed agli umani 
scoraggiamenti, non so pur mai peranche non sentirli, ma 
solamente sentirli e vincerli talora, sotto 1' usbergo del sen-
lirsi puro; e perche a tal victoria di mia coscienza aiute la 
mano vostra protesa ; percia rivolgere a voi it discorso mio, 
non senza speranza che serva a riaccostar pia e pie le vostre 
e le mie opinioni. E ad ogni modo, abbiale queste lettere al-
mono come eco al grido di nostra antica amicizia, che voi 
ricordate cosi nobilrnente. 

3. Tre falli o serie di fatti sono succeduti nell'anno 1844 
che hanno avanzata la questione orientate. 1° Parecchi fatti 
interni nell'impero °Romano. 20 La costituzione deliberativa, 
o rappresentativa che si voglia dire, del Itegno Ellenico, fer—
matasi cola, e riconosciuta poi dalle Potenze cristiane. 3° La 
guerra e la pace di Morocco. Ed io passere ratto sui due 
primi fatti complessivi gin da me accennati nella mia se-
conda edizione; ma fermerommi pie distesamente sul Milo 
terzo, novissimo ed importantissimo dei Ire. E accennerd in 
ultimo se questo avanzarsi e migliorarsi della situazione uni-
versale della Cristianita abbia migliorata o peggiorata la no-
stra situazione italiana particolare. 

4. E primamente NELL'INTERNO DELL'IMPERIO OTTOMAN° han 
continuato molti fatti vecchi, sono avvenuti moll fatti nuovi 
di barbarie, di decadeni'a : turbamenti continuati in Siria, 
ribellioni nuove in Albania; Cristiani suppliziati perche rifat-
tisi, di rinnegati, Cristiani; parecchi missionari ed un con- 
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sole francese insullati ed offesi a Mossul; e, decadenza ultima 
peggior che tutto questo, intervenzioni straniere ascoltale, ri-
spettate ed obbedile cola, contro alla dignita., all' essenza, 
agli usi, alle leggi, al diritto antico e costituzionale di quel-
l' imperio, di quella qualunque sia civilta maometlana. In-
vano si spera o si tinge sperare di j.ener sir quella civilta, o, 
peggio, di migliorarla colic intervenzioni ed introduzioni della 
civilta cristiana. Le intervenzioni straniere distruggono pia 
che non sorreggono dappertutto. Ma cola, in quella civilta 
cosi diverse e contraria, le intervenzioni della nostra civilta 
distruggono quel po' di vitality, quel poco di star so che an-
cor restava: quell' imperio 6 una casa vecchia mal sorretta 
da vecchi puntelli ; si voglion rinnovellare questi, e la casa 
dirocca nell' operazione. I miei compatrioti, pur troppo dis-
avvezzi da'pensieri politici , e perci6 disaltenti a ci6 che im-
porta ad essi pin forse che a niun altro, sono i soli a cui 
sia forse ancora opportune far osservare, che tulle do non 
serve ma pub servire. Tutti gli stranieri, e tante pill i pin in-
formati, e pin di tutti coloro che son deputati cola a mettere 
i puntelli, non credon nulla della loro ellicacia. E sapete voi 
di?) eke dicono cotesti stranieri, anzi quegli stessi pochissimi 
Musulmani che s' appressano a quality d' uomini di State? 
Essi dicono che que' puntelli son da ridere, che non sono 
essi che tengon su la casa vecchia che pericola; che ella non 
si lien su, se non perche i Cristiani non son d' accordo nella 
distribuzione delle rnalerie, perche vi 6 una sola Costantino-
poll nell'imperio, e che questa non si vuol da nessuno lasciar 
prendere a nessuno. Ma durera egli sempre lal disaccordo? 
lal invidia? lal paura reciproca? Non pub, non deve ella 
sorgere, Ira le varianti combinazioni diplomatiche dello Po- 
tenze cristiane, 	un di o l' altro, od anche fra non motto, 
una combinazione che metta d' accordo, o tulle, o (ante che 
bastino di queste Potenze? le credo che non vi sia un vero 
uomo di Stale, Inglese, Francese , Austriaco, 	Prussiano, 
Russo o forse Turco, che to creda. E credo di pia, che I'anno 
presente 1844 ha aumentata la possibility di tal accordo suf- 
ficiente. — Epperci6 mi aifretto a tal queslione, 	lasciando 
questa e passando anche brevemente sulfa seguenle; di che 
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bastera per tli informati, quanto dicemmo, e non si finira 
di dire a' non informal, se non quando sia finita quella que- 
Slone stessa, con quell' imperio. 

8. E perci6 pure toccher6 brevemente it secondo fall° 
della NUOVA COSTITUZIONE GRECA , del governo deliberativo e 
pubblico costituitosi in %lel Regno sul finir del 1843, e rico-
nosciuto poi dale Potenze europee in quest' anno 1844. Del 
qual falto not accennammo gia ch' ei porta seco inevitabil- 
Inente nuovi e gravi pericoli all'imperio vicino, vacillante e 
straniero. Una nazione indipendente 6 gia per se cattiva vi-
cina d' un imperio che tenga dipendenti altre parti della 
tnedesima nazione: 6 it caso d' Italia. Ma una nazione libera 
e indipendente 6 motto pia cattiva vicina; e sarebbe pure it 
caso d'Ilatia, se i prihcipi nostri sentissero, come mi par che 
potrebbono oramai, pin incomodo degli stranieri che paura 
de' propri sudditi. Ma una nazione indipendente a libera e 
cristiana 6 pessima , 6 letal nemica d' un imperio assoluto, 
anzi tirannico, straniero, anzi barbaro, maomeltano. lo non 
credo dir troppo congetturando , che se si abbandonassero 
sciolti a loro forze, a ter natura, a for contesa reciproca it 
piccolissimo regno greco e 1' immane imperio turco, quello 
distruggerebbe questo in meno tempo che non no porra forse 
la Cristianita intiera ma disaccorde a far tat opera. Ma la 
Cristianita, o per dir meglio le grandi Potenze cristiane, non 
la vogliono lasciar fare al regnuccio greco; e sapete voi per-
che?Non certo per quell'amore affettato a'Turchi, o per quello, 
she qui non c' entra , alla legittimila ; ma perche appunto 
quelle Potenze hanno quella medesima opinione che it re-
gnuccio greco distruggerebbe l' imperiaccio turco ; e quest' 6 
appunto che non vogliono, perche vogliono una pane pia o 
meno grande delle spoglie.Io non parlo qui diplomaticamente, 
lo so; ma non credo parlare meno politicamente per ci6. E vi 
ha nella politica, anzi nella diplomazia moderna, una gran 
novita, la quale non 6 forse abbastanza attesa nemmeno al-
trove, ma certo non dagli uomini politici italiani; ed 6, che 
la politica si divide in dtie, oramai: la diplomatica de'gover-
ni, e la pubblica delle nazioni; a che so quella trae talora 
impedimenti,ella trae pin sovente grandi aiuli da questa. Altro 
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6 parlare in nome d' an governo e minacciar ri' un esercito 
solamente, altro 6 parlare e minacciare in nome d'una na-
zione the applauda e spinga it governo, e prometta rinno-
vare gli eserciti fino ad estinzione. Se i governi italiani non 
temessero tal aiuto della politica pubblica, nazionale, l' espres-
sioni di questa sarebbero qui, come altrove, numerose e diver-
se; e le une, cattive certamente; e le altre, buone; e disimpac-
ciandosi essi dalle prime ( come si fa altrove dagli umnini di 
Stab 	veri e generosi) si gioverebbero dello seconde; ed io 
non avrei allora nulls a dire di questi eventi contemporanei, 
di questi quasi assunti di giornali quotidiani. Ma poiche man-
cano da not tali espressioni, si conceda almeno una volta the 
sia parlato pubblicamente di quella politica nazionale che 
pub aiutar la diplomatica. To fo forse 	qualche sacrifizio di 
gloriuzza letteraria, lasciando per quelli gli assunti di storia 
o filosolia generale; ne chiedo mi si tenga conto, o s'appro-
vi; chieggo solamente the si tolleri e non si calunni tal sa-
crificio. 

E continuando poi ad ogni modo, io dico, the tre fall 
parziali, tre conseguenze sono osservabili in quel fatto corn-
plessivo della nuova costituzione greca. E prima, la ricogni-
zione (*alarm non solamente dale due protettrici Francia ed 
Inghilterra, polenze costituzionali; ma pure dalla terza pro-
teltrice, dalla Russia, potenza senza contrasto la pie antico-
stituzionale the sia; e ancora la ricognizione e tolleranza 
concedutane da una quarta potenza, Austria, non protettri-
ce, ma la pia vicina di tulle. Or come, perche quesle rico-
gnizioni e tolleranze di Potenze cosi poco tolleranli gift? Per-
elle ( deh notate questo, o miei compatrioti piccoli e grandi, 
governali e governanti, cospiranti e resistenti alle cospirazio-
ni), perche la mutazione fu fatta sufficientemente d'accordo, 
perche si poteron dire e mostrare consenzienti principe e na-
zione. Questo accordo sufficiente e condizione poco meno the 
sine qua non dello ricognizioni e tolleranze. A bene o male, 
compiutamente giusto o no? Non importa, cosi e; e da quel 
the 6 conviene partire sempre, per' far opere adempibili ed 
utili in politica, per far opere cho non sieno di perdizione, 
the non sien dunque scellerate verso la patria. Ma notino que- 
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sto, in secorido luogo, i governanti nostri principalmente. Ecco 
una liberta giovanissima, adolescent°, fanciulla. Ed ecco gia, 
ella s' 6 rivolla a promuovere l'indipendenza vicina, ella ha 
mossa e pubblicamente mossa quella questione della autoclo-
nia, doe di quali abbiano a tenersi ed ammettersi come Elloni, 
ovvero e solamente i nativi del regno ellen°, ovvero i na-
tive tutu di schialla ellenica; una questione che comunque 
sciolta , comunque imbrogliante per la diplomazia, certo 
spi.nge e fa progredire la diplomazia, la politica dell'indipen-
denza. E per tornare un memento encore a quests politiche 
pubbliche e nazionali , elle mi paiono una difficolta senza 
dubbio per i diplomatici; ma una difficolla, se sia lecito il pa-
ragone, corn' 6 la rima ai poeti, la quale imbroglia i dappo-
co, ma fa dar fuori nuove bellezze ai da motto; o piuttosto 
rialzando it paragone, ella 6 come sono le obiezioni impre-
vedute a' grandi oratori , gl' impreveduti accidenti del ter-
reno ai grandi capitani, occasioni di nuove vittorie civili o 
militari. — Ed io non so, per vero dire, se gli nomini di State 
europei s' alzeranno a rivolgere in vittoria la nuova ( ma 
del resto irremovibile ) diflicolta politica delle pubbliche opi-
nioni; ma non credo avventurarmi guari dicendo che, bene o 
male, volenterosi od inviti, essi saranno spinti innanzi da 
quesla difficolla dell' opinione pubblica e dell' ambizione el-
lenica. Non meno che noi , essi veggono senza dubbio, che 
se si lasci fare l'una e l'altra, elle farebbero tutto da se. Ed 
impedirle di troppo, rivolgersi a dirittura apertamente con-
tro esse, contro l'indipendenza cristiana a pro dell' invec-
chiata tirannia turca, non l' oseranno pill guari oramai, per 
rispetto all'opinione cristiana universale. Ondeche fra breve 
non resteri probabilmente rimedio, se non entrar in opera 
essi stessi; far pia, far prima, far a proprio pro, cid che ora-
mai 8 certo che sarebbe falto da qualcheduno. 
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LETTERA SECONDA. 

PATTI DI AIAROCCO. 

I. Importune dot kW di Morocco per la Eristianith in getterele. — 2. B per la question." 
orientale in partieolare. — 3. 5 speeialmente perelib n' 6 'zeroes a Panda la dill-
cella della parti interne. — 4. E quells dell,  Algeria. — 5. O. 7. E quella &Wallowa 
franco•inglese.— 8. Digression so elan eantrari gr interessi franc.osi ed inglesl sells 
question° orientate. 

I. Ma di nuovo, per quanto imporlanti siano i due fatti 
accennati, pin important." 6, o almeno pub divenlare, it terzo 
della GUERRA E PACE DI Mesocco ; ondeche a quest() mi fer-
mo. — Noi dicemmo gia e ripetiamo che 1' Inghilterra 6 
senza paragone la prima nazione del mondo in tutlo ci6 che 
spetta alla propagazione della potenza, della civilta e delle 
schiatte cristiane. E dicemmo e ripetiamo che la Russia po-
trebbe a dovrebbe essere la nazione seconda; ondeche Fran-
cia fu gia, e avrebbe dovuto rimanere solamente la terza. Ma 
qui sorge nna chiara conferma ad altre cose dette da noi: 
quella nazione russa cosi potente per popolaziono, cosi po- 
,tente per territorio esteso, cosi potente per situazione, cosi 
potente per ambiziosa operosita, 6 fatta impotent." per na-
tura del suo governo, che non si serve dell' opinione nazio-
nale ad aiuto di sua operosita; pia impotente, perche disperde 
quest' operosita, perch& si distrae dalla sua ambizione giu- 
sta, 	buona 	e 	progressiva, 	incivilitrice e cristiana verso 
1' Oriente, per 1' ambizione calliva, illegittima, retrograda, 
anticivile ed anticristiana verso Occidente. Delle tre esten-
sioni grandi cristiane che sono in opera a' di nostri, la estre-
ma Indo-Cinese in mano ad Inghilterra, la Caucasica in 
►mane a Russia, la Aifricana occidentale in mano a Francia, 
la Caucasica poteva parere, pochi anni sono, la pia facile, 
la pin probabile a compiersi per mano della Russia, che cir-
conda quelM poche povere ed abbandonate genti maometla-
ne. Eppure, oltre a dieci anni Bono che ella si batte e ribatte 
cola, un gigante contro on pigmeo'•in campo chiuso, senza 
aiuti, senza nemmeno incoraggiamenti ne voti per it pia de-
bole; e dieci anni sono che dura l' ineguale e misero contlit• 
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to, senza lir°, senza gloria, per non dir con danni e vergo-
gna crescenti, al pia forte. E intanto Inghilterra, cosi Ion-
lama dall' estensioni cristiane sue, Inghilterra imprudente-
manic messasi gia a tre imprese in un anno, Egitto, Cabal 
e Cina, non ebbe a rinunciar se non ad una delle Ire (a 
quella che anch'essa arldava in senso antinaturate d' Oriente 
ad Occidente), per vincere le due altre maravigliosamente, 
strepitosamente, plaudento e profittante 1' inliera .Cristianita. 
E intanto Francia impedita dalle reliquie di sue rivoluzioni, 
impedita, diciamolo pure (die anch' essi i governanti fran-
cesi, se not dicono, it sanno), impedita delle dubbiezze e i 
timori che seguono un cambiamento di dinastia; Francia im- 
poverita dal bilione di imposizioni straniere, 	dal 	bilione 
dell' indennita, dal bilione 	delle fortificazioni di Parigi, e 
dal bilione dells strade di ferro; Francia ha poco meno che 
compiuta pur essa I' estensione cristiana nell' Algeria, e di 
sovrappia ha domandato, punito, fatto sentir la oltrepotenza 
cristiana a un imperio barbare vicino. Se non son fatti che 
parlin questi, se non son conferma de' principii posti da noi, 
d inutile dedur principii dai fatti. lgontesquieu diceva gia : 
posh i miei principii, vennero da se a coordinarsi i fatti. Ma 
quelli eran fatti vecchi, e quindi pia facili a coordinarsi ne' 
principii falli da essi; mantra questi son fatti nuovi poste-
riori a' principii posti da noi, e li conferman quindi tanto 
pia. Ne si dica vanto ; sarebbe stoltezza non prender nota 
de' fatti cbe confermano le proprie opinioni; non 6 vanto, 6 
legiltima difesa, praticata da chiunque 6 in caso di profittar-
ne, da chiunque ebbe prudenza o fortuna di por principii, 
che furon poi confermati da' Patti. 

2. Ma andiamo avanti, e, lasciate quests generalita, veg- 
giamo do che importino 	all' Italia, od anzi a tutta la Cri- 
stianita, relativamente alla questions d' Oriente, i nuovi 
trionfi di Francia. Per 1' Italia, io oserei dire ad un tratto 
che questi oramai son trionfi d' Italia. Anche qui Francia 
sollentra, per la sua ben diretta operosilii, ad un' altra Po-
tenza mat operosa, o Eil u ltos to non operosa. Se un' altra Po-
tenza, se Austria facesse V ufficio suo nella Cristianita, non 
sarebbe Francia, sarebbe Austria l' alleafa principale c na- 

   
  



398 	TEE LETTERE A GINO CAPPONI. 

turale d' Italia ; sarebbe a lei che volgeremmo lesperanze, i 
voti nostri. Ma qui, non adempiendosi quell' ufficio da Au-
stria, sottentra Francia ad essere alleata nostra prima, e a 
raccoglier cost i nostri forse troppo sdegnati voti. Se Austria 
attendesse operosamente agli interessi suoi, ella sarebbe la 
prima ad apparecchiare, a spingere la destinazione delle 
provincie ottomane che ella deve occupare pia che nessun 
altro naturalmente, pin utilmente per lei e per tutti ; ma fin-
che sta oziosa e troppo lenta l' Austria, sottentra Francia 
nett' interesse d' inorienlar la Cristianita, per inorientarvisi 
essa, ricevendo.compensi agli acquisti altrui. I compensi che 
pub ricever Prussia son pin difficili, pia incerti; quelli che 
potrebbe prender Inghilterra son facilissimi si, ma forse non 
proporzionati in realty agli acquisti che farebbonsi da altri; 
e Russia poi, che ambisce motto o quasi tutto bensi, ma ap-
punlo percid, non vedendo per ora possibility di effettuar le 
sue ambizioni, le rimanda a miglior occasions, spera net 
benelizio del tempo ; e cost 6 che di polenza spingitrice 
principale che ella era della questione orientate, ella v' 6 di-
ventata la pill lenla, Ia pin remoratrice, Ia pia appoggian-
tesi sullo statu quo. E insomma, e di facto, la Francia, dico 
soprattutto quella nazione (la quale 6 quella poi che pin di 
niun' altra forse spinge it governo suo), 6 diventata la po-
tenza pia spingitrice.— Chiaro 6 quindi, tutto cid che accre-
see le forze, la fiducia in se, tulle cid che scema le difficolta 
della Francia, tulle cid che le toglie di mezzo le altre im-
prese, le diversioni, le distrazioni, tutto cid che la lascia al-
l' officio suo di polenza spingitrice della questione orientate, 
tutto cid 6 avanzamento di tal quistione, 6 fortuna, 6 accre-
scimento di nostre speranze naturali.— Ed ora, tre impedi-
menti aveva poc' anzi la Francia a prendere it luogo suo in 
tulle le questioni della politica europea, ma sopra tulle nella 
questione orientate. 1° Le sue divisioni, o reliquie di divisioni 
interne. 2° La sua impresa d' Algeri. 3° Le sue pocho ed in-
cede alleanze esterne ; senza contare che era pur forse da 
aspettare (se non auto per rispetto all' opinione volgare) it 
compimento delle fortfficazioni di Parigi. Ma lasciando que-
sta ullima e minor difficoltit (del redo.  or poco mono cite 
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sciolla), io &co, delle tre maggiori, che le due prime gia See-
mate col tempo sono ora poco men che tolte di mezzo com-
piutamente, e che la terza gravissima é scemata pure di 
gran lunga dal fatto della guerra e pace di Marocco. — Ma 
andiamo adagio, veggiamo ad uno ad uno questi tre scema-
menti di difficolla frances.i: ei sono tre accrescimenti di spe-
ranze all' Italia, alla Cristianita. 

3. Della prima difficolla, delle divisioni, delle parti in-
terne di Francia, io crederei che si temesse e sperasse motto 
troppo, per vero dire, anche prima degli ultimi fatti : io cre-
derei, che, bene o male che sia, i partigiani operosi della 
dinastia caduta si contino poco pia che a migliaia, i parti-
giani della repubblica a poco pia che a centinaia di migliaia ; 
e che i milioni, la incomparabile pluralita, sieno per la monar-
chic qual 6, per la patria com' 6 costituita , per to slaw quo. 
Ma insomma, qual che sia la proporzione della pluralita e de' 
parteggianti contro, non pue essere dubbio a chiunque co-
nosca alquanto ci6 che gli antifrancesi chiamano vanita, ed 
io chiamer6 co' Francesi, cuor francese, che la pluralita ha 
dovuto accrescersi di motto per i 	Patti militari succedutisi 
invariabilmente da tre o quattro anni in qua, per to splendor 
dell' imprese compiute dal maresciallo Bugeaud e da parecchi 
principi della famiglia regnante, a soprattutto per quell' ul-
tima battaglia che non pub se non spirar ammiraziono ed 
invidia a chiunque abbia stilla di sangue militare nelle ve-
ne, e per quelle scorrerie marittime, che belle esse gia , 
sono it prima passo a redimere I' onor navale francese. 
Le due minorita , mat unite soventi a sragionare, invidiare e 
deturpare, sragionano e sragioneranno, invidiano ed invidie-
ranno, deturpano e deturperanno senza dubbio su tutto ci6. Ma 
noi abbiamo osservato in pia luoghi, che la pluralita, it grosso 
della nazione francese, s' 6 assodata e s' assoda ogni di pia, 
che s' educa a ragione e gravita politica per mezzo .della di-
scussione pubblica de' propri affari ; e non crediamo avven-
turarci, sperando che gli sragionanti non riusciran a rivolgere 
in colpa pe' ministri preseilti, ed anche meno centre quella 
famiglia regia, °le che agli occhi di not stranieri 6 indubi-
labil merito per gli uni e per gli altri. — Dcl resto, questa 
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speranza s' appoggia appunto, principalmente stillo scemarsi 
presente dell' altre due difficolta francesi. 

4. Ed 6 appunto chiaro a chiunque, Francese o no, abbia 
ombra di sincerita, cho gli ullimi fall di Alarocco hanno ora-
mai poco men che terminata la difticolta, la distrazione grande 
che era per Francia dell'Algeria. Ora non solamente 6 occu-
palo tutto it territorio lino al grande Manic, son domate tulle 
le trib6 pin stanziali e pia numerose, 6 caccialo Ira le piccolo 
e vagabonde net deserto it gran nemico ; ma 6 tolto a questo 
it rifugio e per cosi dire la base delle operazioni sue; ma 6 
domato it rifugiatore stesso, domato it maggior imperio del-
l'Affrica occidentale; domato, scoraggiato, dimostralo impo-
tente cola it Alaomettismo tutto intiero. Certamente, dureran 
reliquie di guerra, genti barbare indomale, forse rilorni of-
fensivi del perdurante capo di essi, e forse slealta, tradimen-
ti, dell' imperator maomettano, e quindi opportunity, neces-
sity di non iscemar di motto troppo presto 1' esercito francese 
cola; ma insomma queste necessity, queste difficolta sono se 
non toile di mezzo, certo scemate di gran lunga oramai ; la 
guerra d'Algeria 6, se non terminata, entrata in un period() 
ulteriore e minor d'assai, e in case di guerra europea, in-
vece di rinforzi che sarebbersi dovuti mandarvi, Francia ne 
potra trar forse parte dell' esercito suo. E notino ci6 i nostri 
antifrancesi, per non far forse calcoli falsi e letali: per tutto 
chi, per un risultato , 	che considerata la natura di quells 
guerra, e quelle genii, e gli sperimenti faltine gia da' Ro-
mani, e net medico evo, e da Carlo V, e da' moderni, si pu6 
e dove dire risultato grandissimo, baslarono a Francia men 
di quattordici anni. Dicasi che si vuole ; ma questo sped-
mento nuovo direostra a chi n' avesse avuto d' uopo, che se 
la nazione francese non 6 purtroppo ancora la nazione pia 
politica del mondo, ella riman pur sempre la prima naziouc 
militare ; che ella sola forse sa piogar I' arte ai luoghi , o mas-
sime ai • tempi (cho 6 forse arte sonima) ; ella sola inventar 
arti nuove, o anzi reinventar 1' arte coitinuamenle. E questa 
6 senza dubbio fortuna a' principi• italiani che sapran valer-
sene. Perciocche non facciamo gli schizzinosi, non facciamo 
di quo' vanti di bastare noi a noi soli, .di non voler far write 
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se non su not stessi. I pia prodi e pin provati, i pin sicuri di 
se stessi, tengon pur conto sempre degli aiuti degli alleati in 
ogni guerra ; ondeche, chi sappia vedere che Francia 6 per 
interesse suo la nostra alleata pin prohabile ai di importanti, 
non pub non rallegrarsi che s' accrescano la gloria, la forza, 
che scemino le difficolta di essa. — Ma tutto do 6 cosi chiaro, 
che hastera l' averlo accennato. 

8. Pin conteslabile 6, o almeno pia contestato sara, che 
si scemi per i fatti di Marocco la terza difficolta di Francia, 
quella delle sue poche ed incorte alleanze esterne. Francia 
non n' ebbe, non n' ha guari se non una vera dal 1830, l' al-
leanza inglese. E qui, s' io parlassi a Frances', e massime al 
volgo francese, io dovrei usar di molli riguardi, to so, per 
non urtare quel loro sentimento d' onor nazionale; it quale 
suol esser largo, generoso, non suscettivo in ogni altra loro 
relazione (appunto perche essi si senton fort' in (nits quelle), 
ma diventa talor suscettivo, pnntiglioso e talora del tutto in-
giusto, quando si tratta di for relazioni con Inghilterra (ap-
punto perche con questa essi senton essere per to pia rima- 
sti 	men 	forti ). 	Ma 	parlando 	io 	ad 	Italiani 	principalis- 
simamente, e se mai a tali Francesi , che avendo preso 
questo mio libro in mano , son dunque di 	quelli ancor 
pochi 	che non 	isdegnano peneirare negli interessi stra- 
nieri, di 	quelli perch!) 	che son 	pin informati , 	Ali 	quelli 
quindi che son 	meno pregiudicati ; io non temer6 di an- 
dar innanzi , libero d' altra preoccupazione fuor di de che 
mi paia ragione. I miei affetti, la mia vita, i miei desiderii, 
sono, dopo italiani, francesi; Canto che, se gli interessi di 
quesle due nazioni non si confondessero nel mio intelletto 
sinceramente, io non so se avrei avuto cuore a discernerli io, 
se non avrei abbandonato altrui questa che a me sarebbe 
state troppo penosa fatica. Ma profondamente convinto, come 
lo sono, della comunanza di questi interessi presenti, io en-
tro anzi in essi motto di boon animo, e non senza speranza 
di vincer forse alcuni pregiudizi italiani; di riaccostar forse 
alcune menti di qua e di la, e d' esser quindi scusato da que' 
Prancesi che mi leggessero, del mio entrare in quegli inte-
ressi loro ch'io stimo pur nostri. E tuttavia, per fuggir quanto 
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io possa quest' inverecondia dell' entrar troppod  nelle cose 
straniere, non seguir6 I' abito mio di sceverar Ja sloria pas-
sata di que' fain, di che io ho ad esaminare il presente e l'av-
venire ; non faro alcun cenno storico delle contese antiche 
tra Francia ed Inghilterra ; non risalir6 alle genii celtiche o 
finnicha, le quali, popolando le die regioni di qua a di li 
del mare, rimaser 	consanguinee in tutta 1' antichita ; ne 
quelle invasioni di Franchi di qua a Sassoni di la,che mcsco- 
Jaren° altri sangui pur consanguinei; parentele che manten-
nero 1' amicizie reciproche fino oltre al 1000: osserver6 di 
vole che la prima causa delle lunghe guerre reciproche fu la 
conquista d'Inghilterra fattadaGuglielmoNormanno nel 1066; 
e che questa conquista (come non poche altre) nocque pia 
a'Francesi conquistatori che non agli Inglesi conquistati; che 
fu l'origine della potenza inglese nelle provincie francesi, della 
conquista di gran parte del regno, a della stessa,usurpaziono 
temporghea della corona di Francia. Ma aggiugner6 si deli-
beratamente quest' altra osservazione ; che la guerra di Fran-
cia ed Inghilterra, continuata poi per quattro secoli all' in-
circa , fu dunque, non certo giusta dalle due parti , ma di 
quelle che si posson dir naturali, inevitabili, di quelle che 
e hello, almeno da una parte sempre, di vincere o combat-
tere comunque. Da una parte eran ribellioni e conquiste*che 
si facevino secondo 1' use feodale d' allora ; dall'altra erano 
la monarchia, la nazionalita, la indipendenza, che si pro-
pugnavano legittimamente, gloriosamente. Ma cessata que-
sta guerra, anzi la causa della guerra nazionale e naturale, 
verso la meta del secolo XV per la riunione di tutto it re-
gno sotto Carlo VII , ne segui una rivalita, una invidia , 
una inimicizia nodrita dello reminiscenze dei quattro secoli 
anteriori, a che art, poi altri qualtro, inutilissimamente , 
epperci6 impoliticamente. I tempi non erano inciviliti , non 
erano progrediti a rigettar le guerre non necessarie no utili ; 
ecco quahto sia di migliore a dire per quelle lunghe guerre. 
Perciocche, del resto, oltre alle reminiscenze, non fu niuna 
causa vera e grande, niun grande interesse disputato, in 
quelle guerre incominciate, finite, ricominciate le cenno voile. 
Furono guerre mosse quindi e quindi pin per far male all' al- 
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tro, che per tar bene a s6; guerre, come si soglion dire, di ri-
yenta , che vuol dire di gelosia e d' invidia; guerre dunque 
che poterono si esser belle per questo o quel capitano, que-
sto o quell' ammiraglio vincitore od anche gloriosamente 
vinto; ma che non sono a' principi che le mossero, alle na-
zioni che le provocarono. e le sostennero. Le belle guerre a 
'qualunque principe o nazione son le guerre d' indipendenza 
e di nazionalita ; guerre necessarie ; le mediocri ( perche it 
sangue 6 merce nobile e non si vuol sparger troppo per le pill 
viii) son le guerre di puro interesse, guerre 'Atli ; ma le pia 
brutte (perche it sangue 6 merce sacra che non si vuole spen-
dere per vanita) son le guerre mat ten tate, nobilitate col nome 
di rivalita, e a cui si deve lasciare it nome for vero di guerre 
d' invidia, guerre di vanita. 

Le belle guerre di Francia contro Inghilterra sono dun-
que quelle de' quattro secoli da Guglielmo a Carlo VII ; le 
brutte, goalie di oltre quattro secoli_che seguirono Eno alla 
meta del secolo XVIII, senze necessite, senza pro ne degli 
uni ne degli altri, per reminiscenze di nimicizie antiche, per 
vane passioni, ed a varie occasioni , or di rivalita personali 
di principi, or di zeli non sinceri di religione, or di zeli di 
legittimita, or di quel preteso equilibrio europeo, che fu il 
sogno, o tutt' al pin it fragil lavoro del • secolo XVIII, cosi 
facilmente distrutto poi, come succede, da uno scoppio im-
preveduto. — Ma andiamo adagio, e confessiam pure che fin 
dal terzo di quel secolo, e lino all' anno decimoquinto del no-
stro , la rivalita fin allora vane di Francia ed Inghilterra prese 
an interesse piti reale, che le guerre di semplice rivalita sa-
lirono a qualita di guerre d'interesse. Disputaronsi tra le due, 
prima la possessione del Canada, poi 1' imperio dell' Jodie, 
poi la indipendenza delle provincie inglesi-americane ; poi, 
non pin questioni piccole e dubbie di equilibrio europeo, ma la 
preponderanza dell' una o dell' alma in tutta la Cristianita, in 
tutto it globo, cosi acremente, che talora pole parere que-
stione d' indipendenza, d' esistenza or per 1' una or per I'M-
tra. E s' io scrivessi a Francesi, io mi fermerei a nolar qui 
come di queste quattro guerre d' interessi grandissimi oramai, 
la 1', del Canada, tinsel ad acquisto di quella gran colonia per 
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1' Inghilterra ; la 2', dell' imperio dell'Indie, alla dnnichilazio-
ne dell'imperio francese, alla fondazione del britannico cola; 
la 3' sola, della indipendenza delle provincie americane, non 
nemmeno a prolific) diretto di Francia, ma a danno sola-
mente d'Inghillerra ; e finalmente la 4', a perdizione di quasi 
tulle le colonie francesi, ad ampliozione, moltiplicaziono e 
sistemazione di quelle colonie, anzi quegli imperil, od anzi 
quel tato imperio che cinge e stringe oramai l' intiero pia-
neta , che vi fa incontrastabile, per ora e chi sa per quanto, 
it primato britannico. E quindi verrebber facili le conchiu-
sioni, da tirarsi per quella nobile nazione francese cosi qua-
druplicemente sperimentata: die le guerre con l'Inghilterra 
sono le piu,od anzi le sole, pericolose per lei; che se, durante 
it primato suo nella Cristiana, ella non pole vincere se non 
delle quattro I' una , e se fu anzi spogliata nell' ultima di quel 
primato, spoglia ora ridotta a minor forza relativa incontra-
stabilmente, non fu no pole esser soda, non prudente , non 
nemmeno onorevole (non essendo tale niuna aspirazione 
all' impossibile) qualunque politica oslile, e peggio. qualunque 
pretensione a riacquistare it primato, risorta in Francia d'al-
lora in poi. 

0. E questo errore fu fatto tuttavia senza dubbio da' prin-
cipi francesi restauilti ; e fu it primo o tutt' almeno it se-
condo in gravity fra i numerosi in che essi caddero. Cad-
dervi fin dal congresso di Vienna, in che ognun sa che to 
stesso Talleyrand, it quale fu poi it gran predicatore del-
l' alleanza inglese, s' accost° tuttavia p10 alla russa ; cad-
dervi ne' negoziati che si fecero dal Richelieu specialmente 
per to sgombramento di Francia ; caddervi in tutti que' ne-
goziati e congressi die si teener contro alle sollevazioni po-
polari di qua e la; caddervi principalmente nella guerra di 
Spagna del 1823 ; e caddervi poi in tutti que' negoziati e 
quelle dimostrazioni di guerra e quelle guerre che seguirono 
it sollevamento greco, e furono it primo alto della moderns 
questions orientate. E vi caddero, spinti certamente dall'opi-
nione nazionale francese, quell' opinione antibritannica, che 
era naturale dietro 	alle lunghe guerre d' interesse, come 
quella del secolo XV Jenne dietro alle lunghe guerre d'in' 
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difiendenzal ma vi furono spinti certamente pure dalla sim-
patia che avevano pure que' principi francesi restaurati per 
le Polenze assolute d' Europa, dall'antipatia che avevano per 
la sola gran potenza costituzionale, e forse per nn' antipatia 
istintiva a quella casa regnante d' Inghilterra, la quale, se-
condo it rigor di for propri principii, non era legittima, era 
usurpatrice de' principi legittimi, aveva dato un esempio che 
sentivano essi i principi francesi esser minaccia continua, 
spada di Damocle sul proprio capo.— E quindi fu naturale, 
fu conseguente che effettuatasi in Francia l'imitazione, corn-
piutasi come gi a in Ingh Mena col fatto del 1688,*cosi in Fran-
cia col fatto del 1830 la rivoluzione, questa, la nuova Casa di 
principi, e la nazione in generale si rivolgessero all' alleanza 
inglese subitamente, francamente, compiutamente ; e tanto 
06 volentieri poi, che, effettuatasi la riforma del Parlamento 
inglese a un (ratio, e pochi mesi 	dopo l' ultimo alto della 
rivoluzione francese, quella pole parer effetto di questa, e si 
compensavano cosi tra 1' una nazione e I' aura gli onori, e, 
quali che fossero, la vergogna dell' imilazioni reciprocho. Il 
'yank) di tab politica fu dato allora a 	Talleyrand ; ma le 
lunghe prove di altissima prudenza politica date poi da quel 
re, che fu non ha guari motto bene chiamato 1' Ulisse del-
l' Iliade novella (e cosi it prolungarsi di quel regno e it ri-
sultato ultimo adempiono it paragone sulla Troia novella vi-
cuna all'antica) debbon far credere che egli gesso it re avesse 
pur gran parte e probabilmente 1' iniziativa di quella politi-
ca; la quale del resto fu pia o men quella di tutti gli uomini 
di Stato un po' alti di quel regno, Mole, Perrier, Broglie, e 
Soult, e Thiers istesso. NC, per vero dire, poteva essere altri- 
Menti. Tutti quegli uomini erano stall opponenti al gover-
bo, alla politica della reslaurazione ; e come tali avean ye- 
duti e 	detti le mille voile gl' inconvenienti dell' alleanza 
russa , i vantaggi della inglese. E tulti quegli uomini poi, 
sineeramente liberali, non polevano non vedere e vider su-
bite la naturalezza di quest'alleanza tra le due nazioni pia 
liberali e i due governs quasi soli liberali fra' grandi euro-
pei. E, come liberali progressivi e generosi e pur prudenti, 
Vider pure e vider subilo la vanity di que' progressi subi- 
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tani ed estremi che furon segnati in quegli aimi di tanti 
Francesi di minor levatura, ma a an tempo i progressi veri 
di liberta, di civilla, d' indipendenza, di aggrandimenti delle 
nazioni europee o cristiane, dipender tutti dall'unione, dalla 
cooperazione delle due Potenze pin progredite, pin incivilile 
e pin incivilitrici., pia potenti e pin operose della Cristianita. 
Opposersi si gli antiliberali e gli ultraliberali, quelli per vec-
cbio yizio, questi per uno nuovo, o piuttosto gli uni e gli 
altri per opporsi alla politica di quel gran gruppo d'uomini 
di Stato; ma 1' opposizione non valse per gran tempo, linche 
non si fu sciolto, tra' dispareri e le gare, tra le ambizioncel-
le, stava per dire tra' pettegolezzi interni, quel gran gruppo. 
Lo scibglimento fu nalurale, quasi immanchevole ; i gruppi 
di vincilori si sciolgon sempre. Ma insomma questo fu che 
devi6 Francia dant alleanza inglese, che fece 	dagli oppo- 
nenti inventar quell' accusa d' anglomania, che divente poi 
cosi volgare contro 	tutti i ministeri, che si rivolse talora 
contro agli inventori, e• che sforzando la mano ora agli uni 
ora agli altri ministri, li fece dapprima lentil a riguardosi ; 
poi timidi a congiungersi in parecchie imprese comuni, a 
quella di Spagna, per esempio, a quella dei Dardanelli so-
pra tutte , e finalmente intorno al 1840 troppo mal arditi ad 
urlare it sommo interesse britannico in Egillo. E sallo ognuno 
din che avvenne allora. Quell' uoroo di Stato che era state 
forse it pin coslante propugnatore dell'alleanza inglese, quel 
presidente di minister° che avea islaurata la sua ammini-
strazione con una dichiarazione per quell'alleanza, impac-
ciato dagli atti de' suoi predecessori, impacciato de'suoi im-
pegni d' opposizione e di coalizione, impacciato di sua brama 
di popolarita a dell' opinione 	pubblica mal 	fatta risorgere 
contro 	Inghilterra, ed impacciato cola poi dal trovarsi in 
presenza a an minister° inglese ultra-ardito, ultra—intrapren-
dente, a par -esso bramoso di popolarita; quel ministro, the 
parmi eguale stoltezza disprezzare od esaltare, fu di quelli 
che seppe. vedere it meglio ma, non seguirlo: ingannato 
nelle proprie speranze, ne' propri desiderii per Inghilterra, e 
dell' inganno facendo ira, seppe par troppo colla mirabilo 
eloquenza a colle avventurate azioni rifar dell' ira propria 
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un' ira nailonale. Ed egli fu rimosso, 6 vero, dal consueto 
Ulisse, ed in parte pure, dicasi una volta, da quell' opinione 
pubblica francese molto pia assodata che non si crede. Ma 
it ministro che segui e dura, meraviglia l da quattro anni, 
portb d' allora in poi it peso e delle dubbiezze e debolezze 
anteriori, e dell' avvernatezze del predecessore, e dell'opi-
niorie pubblica sviata, e dell'eloquenza che la tien fuor di via. 

'1.. In tal situazione (e tra le difficolta minori del diritto 
di visits e dell' isole oceaniche) trovossi Francia all' aprirsi 
della gran difficolta. di Marocco. Questa parve ed era im-
mense, per se, e relativamente all' alleanza inglese. Per se, 
perch6 all' impresa gia difficilissima di domar Algeri ag-
giungeva un' impress pip dillicile di domar sullicientemente 
Marocco; e poi, perche in questo domar Marocco Francia 
lambiva, toccava ed era per urlare uno di que' grandi inte- 
ressi britannici, a cui difendere Britannia 	suol sollevarsi 
tuna, a cui urtare corre pericolo chicchessia. E Francia vinse 
questa difficolla, diciamolo, rimossa ogni paura ad un train), 
rneravigliosamente. 

La politica francese s' alzb qui, a do che tra la presente 
civilta dovrebbero alzarsi oramai tulle le politiche, a tener 
conto razionalmente do' propri vantaggi yeti, senza contar 
per vantaggio proprio i danni altrui. II vantaggio proprio era 
d' approfitlar dell' occasions per tinir I' impresa d' Algeria, 
non per estenderla al Marocco; it vantaggio proprio era di 
punire it rompitor de'limiti, non d' estender questi gia troppo 
estesi; di punire it ricettator di Abd—el—Kader, non di con-
quistargli 1' impero, o beizarnelo ; e tuttocib fece con parecchi 
fatti di guerra, ma in quelli due principalmente strepitosi 
dell' Isly e di Mogador. Pogniamo che non esistessero Gi-
bilterra ne gli interessi britannici nel Mediterraneo, ne In-
ghilterra: Francia non avrebbe dovuto far pia; e se l'avesse 
fano, avrebbe mal fano ne' propri interessi d' Algeri. Entra-
ronvi riguardi per Ingbilterra, paure? Se cosi 6, ancor pia 
hello pel governo francese, perche non si lascib distrarre ne 
da quesle paure ne bite paure delle paure, da' propri in-
teressi yeti; che 6 it gran che, che 6 quello che sea far cosi 
pocbi, i quali pur prendon nome d' uomini di Stato. 
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Ne, mentre quelli di Francia facevano dig P ufficio 
lore, quelli d' Inghilterra it facevan men bene. Tre punti di 
discussione 	esistevano, 	come 	dicemmo, 	tra 	Inghilterra 
e Francia; it diritto di visita, 1' grave Pritchard a Taiti, e 
quest'impresa di Marocco minaccianle uno stabilimento fran-
cese all' incontro di Gibilterra, ed evidentemente cosi sce-
manic la forza di questo stabilimento inglese capitate. Ora 
di questi Ire punti it primo fu lasciato dormire; rimase, come 
si direbbe in istile parlamentare inglese, questions aperta (ed 
io noted) passando come queste pratiche di sodezza e quasi 
pazienza politica parlamentare dieno sodezza e pazienza nella 
politica esterna); it secondo fu 	tolto di mezzo coil' accettar 
che fete Inghilterra una riparazione evidentemente inferiore 
al primo scoppio di sue pretensioni ; e it terzo e pin grave 
punto dei timori per Gibilterra, fu ridotto spontaneamente 
ai minimi termini, alla pretensione di non lasciar fare stabi-
limenti francesi all' incontro. E so che anche questa parry a 
taluno pretensione ingiusla, soverchiatrice, tirannica, degna 
in tutto, secondo to stile dell' Imperio, della usurpatrice de' 
marl, della ambiziosa Albione. Ma io pregherei questi anti-
britannici (contra i quali se non si destano gli alfetti mid, 
si desta la ragione mia non meno assolutamente che contro 
agli antifrancesi), io pregherei gli antibritannici di osservare 
che in questa questione di Gibilterra, anche pin che in quelle 
passate o future d' Egitto, ei non si tratta per 1' imperio bri-
tannico di ambizioni avvenire o crescenti, non di acquisti 
ulteriori da tarsi, ma di acquisti passati da mantenere, di 
ambizioni adempiute da non rinnegare. Ora io to chiedo a 
chiunque abbia in mente ombra di cognizioni storiche, e non 
le abbia in mente come libri morti in biblioteca : fu egli mai 
imperio culuainante, nazione primeggiante net monde, la 
quate abbia mai abbandonate le sue conquiste, che anzi le 
chiavi di sue conquiste, lo status quo della propria potenza 
od oltrepotenza, senza incominciare issofatto quella carriera 
di decadenza da cui non si risale pin, in cui si precipita poi 
invariabilmente? I sintomi di decadenza son lungi dell' essere 
Incominciali a sorgere per 1' imperio britannico ; non fuori, 
non addentro, che che ne dicano due o tre voile all' anno 
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certi gazzetIieri invano bramosi di essi. Ma gli uomini di 
State, ma quanti pretendono a tat qualita attivamente e con-
templativamente, lasciano appunto a' gazzettieri tali brame ; 
essi veggono che qualunque sia per essere it futuro imprevedi-
bile, ogni presente, ogni futuro prevedibile 6 tutto diverso, 
anzi opposto; e vi si adattano. Vi si adattano nelle lore opere, 
quell che operano; nelle loro previsioni, coloro che osservano 
e scrivono ; e vi si adattano intieramente, sinceramente, e 
traendone it maggior 	profitto 	proprio 	possibile, it -quote 
non si trarrebbe ne tanto ne nullo non adattandovisi, ope-
rondo o scrivendo su dati contrari alla realita, su desiderii 
invece di fatti. E vi si adattano giudicando delle opere, delle 
pretensioni della potenza stessa for avversaria momentanea ; 
o piuttosto non la giudicano nemmeno come avversaria; am-
mettono quelle pretensioni come impossibili a non esistere 
e non ammettere, e vi adattano le opere proprie come im-
possibili a non adattare. — E do si fece di qua a di la; da 
Francia ed Inghillerra scientemente, sapientemente, con po-
litica non invecchiata del secolo scorso, ma ammirabilmente 
progressiva del secolo presente, lungo tutto 1' affare , guerra e 
pace, di Morocco. Lodiamone pur Dio, quanti 'slam° inte-
ressati al progresso della Cristianita, del mondo in generale, 
e dell' Italia in particolare. 

8. Impercioccho it risultato fu non sellout() una certa a 
presente conservazione, ma una motto probabil conferma 
dell' alleanza franco-britannica. Io scrivo prima che s'adu-
nino que' due Parlamenti, prima che scoppino que' due tur-
bini opposti e simili, di rimproveri e di ingiurie, che s' av-
venteranno senza dubbio centre ai due governi francese ed 
inglese, che li accuseranno 1' uno e I' altro di debolezza, di 
antinazionalita. E it preveder questi risultati vicini a relati- 
vamente piccoli, 6 senza dubbio motto pin 	difficile, 	pia 
aleatorio, che non sia it prevedere da lungi ed all' ingrosso, 
coin' io fed gia altrove, gli eventi maggiori, i deslini delle 
nazioni. E tuttavia io noq credo avventurarmi troppo, preve-
dendo che appunto quelle accuse cosi simili e cosi contraditto-
rie, le quali si fanno e si faranno di qua e di la della Mo-
nica ai due governi, non potranno non distruggersi o sce- 
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marsi almeno di gran lunge vicendevolmentei' che le due 
opinioni pia progredite del globo non saranno cosi puerili 
da non ammetter tal compenso; che dai pericoli che corse e 
vinse l' alleanza franco-brilannica net 1844, questa sorgera 
negli anni venturi pin forte, come succede che s'organo pia 
potenti i governi nell' inferno dope vinti i pericoli interni. 
Certo , possono succedere per altre cagioni cambiamenti di 
ministeri che pongano al potere di qua e di la uomini meno 
intelligenti dei grandi interessi reciproci, meno studiosi quindi 
dell' alleanza od anche della pace; certo posson succedere 
eventi nuovi (in Egitto forse) ne' quali le opinioni sviale del-
l' uno e dell'altro popolo facciano esagerare le pretensioni la, 
o le non concessioni qua; ma, ad ogni modo, sara un gran 
che anche allora, aver in pronto un grande esempio, e, come 
si dice, en grande precedente di moderazione, di tolleranza 
reciproca. Sorgon contestazioni, pettegolezzi consolari mile 
colonie? S' avra it precedente, to scioglimento Pritchard. Sor-
gono, phi importanti assai, accidenti nuovi die sforzino Bri-
tannia a difendere, od anche ad estendere qualche suo sta-
bilimento capitale (per esempio it suo passaggio dal Mediler-
raneo all' Eritreo)? vi sara it precedente dell' aver Francis 
una primiera voila rispettato un altro di questi stabilimen-
ti, capito che non si possono, non si debbono attaccar ne mi-
nacciare contro Inghilterra, d' aver capito (novita politica di 
quest' epoca a cui siam giunti d' intorno al mezzo del se-
colo XIX), d' aver capito che it bene degli altri non 6. in-
somma (come tenevasi nella politica del secolo XVIII) male 
proprio; che it mat degli altri non 6 bene proprio; che it 
bene degli uni e degli altri, pile talora, dee sovente concor- 
Ilare, che concords e combacia ogni qual volta gli uni e gli 
altri concorrono al bene, all' estensione della Cristianita, 
della civilta, a quel progresso cristiano universale, it quale 
par en sogno al volgo o talor agli uomini di Stato de' paesi 
retrogradi o stazionari, ma 6 dogma ne' paesi progrediti e 
progredienti, epperci6 soprattutto in Francia e Britannia. No, 
no, lasciamo pur dire quel volgo basso od alto; portiamoci 
non colla fantasia ma Gotta main di tulle quelle informazioni 
cosi nnmerose e cosi luminose, che penetrano da que'paesi 
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Ono in mezzo alle nostre tenebre politiche; e giudicando di 
essi da essi e non da noi, giudicheremo the quells rottura di 
the si fa tante chiasso della grande alleanza progreditrice, 6 
possible senza dubbio, in mezzo alle incancellabili passioni 
umane, ma non 6 probabile per ora in mezzo alla crescente 
civilta temperatrice di quelle due nazioni; ed 6 fatta men 
probabile ancora dal' esempio, da' precedenti delranno 1844, 
e da quello specialmente di Marocco. 

LETTERA TERZA. 

88 B ()CANTO BIEN CONCORD' GI: INTEBESSI D1 FRANCIA 8 D' INGBILTERRA. 

1. Ma su quesle relazioni reciproche della Francia e del-
l' Inghilterra cosi importanti all' intiera Cristianita ed" a noi in 
particolare, io non ho finito di dire, e vi domando permis-
sione di fermarmi alquanto pia. Non servirebbe aver mostrato 
che queste relazioni si sono migliorate per i fatti del 1844, se, 
anche migliorate, elle rimanessero fondaltnente pericolanti, 
se gl' interessi opposti o troppo diversi dells due nazioni fa-
cessero prevedere pia o men probabile e vicina una causa 
grave di dissensfoni, un casus belli, uno scoppio tra esse. lo it 

'dissi e it ripeto volentieri: que'pregiudizi popolareschi, queue 
riyalita nazionali senza molly° presente, quelle memorie 
delle tole antiche, le quali appassionano di qua e di la al-
cuni politici da bottega, e ne spaventano alcuni altri, non mi 
paiono da temere motto no di qua ne di la, finch?, non sor-
geranno yeti e gravi conflitti d' interesse. Serviranno tutt' al 
pia ad inasprir tali conflitti, se sorgeranno. Ma senza veri 
conflitti d' interessi, le sole passioni di rivalitb 	facciano in 
questo secolo d' interessi intesi e cercati avventar l'una con-
tro l'altra, due nazioni come Francia ed Inghilterra, ciob le 
due nazioni che appunto 

i
intendono e proseguon meglio que-

gli interessi delle nazion; in cui questi si discutono , non in 
gabinetti di un principe o pochi ministri che possono essere 
ambiziosi, non in una adunanza popolare the pub essere 
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stoltamente appassionata, ma in assemblee d'u'Ornini educa-
ti, gravi, mill, ed interessati ciascuno al ben comune: cid, 
dico, non 6 probabile di niuna maniera, non 6 possibile, se 
non come 6 possibile qualunque evento pity improbabile. E 
quindi tulle la questione delle relazioni future di quell° due 
nazioni si riduce a questione de'loro interessi. La .quale se 
prendo a trattare io straniero all'una e all'altra, io Milano, 
doe d' un paese onde non sogliono uscir tali tratlazioni, io 
spero esserne scusato non solamente da' midi compatrioti, i 
quali spero intendano quanto imperil ad' essi, ma anche da 
quegli stranieri, se mai questo scritto cadesse nelle mani loro. 
In questa universality di civilta o di progressi, in questa fra-
tellanza delle nazioni cristiane, in questa comunanza di for 
interessi, non 6 possibile oramai parlor degli uni senza par-
lar degli altri: e cid si fa tuttodi reciprocamente fuor d'Ita-
lia; delrItalia e dill' Italia sola si taco. Tempo 6 che qualche 
voce parli pure e di lei e degli altri dal punto di vista di 
lei; e s'io m'appongo poi, se ho da congetturare di cid che av-
verra a queste nuove parole mie dall' altre gia da me dello, 
io temo assai elle sien forse men benignamente udite da tulle 
una, od anzi da due parti de' miei compatrioti interessate al 
silenzio, che non da quegli stranieri avvezzi alto discussioni 
in ogni cosa. 

2. E progrediendo ad ogni mode, io confessero che a 
prime aspetto paion diversi o quasi opposti gli interessi, co-
me diverse e quasi opposte sono le situazioni di Francia e 
Britannia. La situazione di Britannia 6 d'essere in possesso 
attuale d'un imperio, d'un primato non mai forse veduti, e 
quindi l'interesse suo generale 6 di conservare. La situazione 
di Francia 6 d'essere state spoglia, e recentemente spogliata 
non solamente dell' imperio, del primato, della preponderanza 
sua, ma della poteuza continentale o della coloniale ch' ella 
aveva prima; e cid a un'epoca, in una eta dove son cresciute 
tulle l'altre Potenze vicine: ondeche, non solamente le sue 
ambizioni irragionevoli, ma le sue ragionovoli e lecite, non 
solamente le sue passioni, ma it suo interesse vero, la spin-
gono ad uscir da tale situazione, a riacquistar quanto piii 
possa della sua potenza recentemente perduta. — Ma se not 
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fermiamo altluanto pie l'attenzione nostra su quell'interesse 
conservative di Britannia e questo acquislativo di Francia, 
not troveremo ch' ei non sono ne cosi assoluti, cosi opposti 
come paiono a prime aspetto; che quella conservazione non 
contrasta a questi acquisli, ne questi a quella. 

3. E incominciando• dagli acquisti , dagli interessi in 
carte modo offensivi, di Francia; veggiamo quali sieno vera-
mente, in realta, in ragione politica, in particolare. Francia 
n' ha gia fatti di questi riacquisti di potenza dal 181/5 in poi; 
e n' ha fatli di due qualita: gli uni piccolissimi, per vero dire, 
e pericolantissimi, quei deli' Oceania; ma uno di gran lunga 
Ole importante ed oramai fermo, quel d' Algeri. Ei parmi 
non si possa far sentir pia la piccolezza e casualita de' pri-
ori, e I'importanza e fermezza del secondo, che contrapponen-
deli cosi. Son due colonie, I' una lontanissima, l'altra vici-
nissima; quella, senza speranza di progressi grandi (anche 
net caso dell' apertura dell' istmo americano), perche cola 
WM i continenti, tulle I' isole grandi sono occupate o facili 
od almeno pin facili ad occuparsi da Inghilterra; questa , 
I' Algeria, con possibility di progressi grandissimi, indefiniti 
e dentro e fuori ; quella, la colonia oceanica, distruggibile 
alla prima guerra che avbsse Francia non solamente con-
tro Inghilterra, ma contro Olanda, contro gli Stati-Uniti, 
contro Peril, e Bolivia, e quante altre repubbliche sorte o 
da sorgere in America, e contro Russia stessa , tutte pia 
potenti fin d'ora, e pia possibilmente progressive in que'ma-
ri; questa, l'Algeria, non distroggibile oramai, non solo da 
niuna Potenza minore, ma non da Inghillerra stessa, che 
Due ben distruggere od anche conquistar un porto, ma no 
pub, ne pub nemmen voter conquistare quelle terre, quel 
vero regno o continente affricano; e finalmente ed insom-
ma , quelle , le colonie oceaniche, non pie che unit isolato 
di quegli stabilitnenti, che Inghilterra ha /anti e cosi col-
legati lull' intorno al globo ad use della navigazione; que-
sta, ('Algeria, una colonic vera, cioe sfogo delle popolazioni 
od anzi campo di moltiplicazione alla schiatta patria, campo 
di consumazione ai prodotti naturali ed industriali, campo 
(I' eperosila civile, navale, militare; campo dunque di ric- 
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chezze e potenze, campo e colonia gia superibre per am-
piezza, vicinanza e fecondita a quante colonie ebbe Fran-
cia mai, superior gia a quante colonie abbiano oramai l'al-
tre Potenze, tranne 1' Olanda ed Inghilterra; che superera 
immanchevolmente un di le olandesi d' ogni maniera , e 
forse in durata le inglesi. Io saroi per dire che Francis 
non sa qual tesoro ella s' abbia nell'Algeria; se non che 
qui si che sarebbe impertinenza partir dai dispareri delle op-
posizioni di alcuni Francesi, per dedurne I' ignoranza e Ia 
inadeguala estimazione delle proprie cose di tulta una nazione 
e una tal nazione. E Canto pie, che not tocchiamo appunto 
motto probabilmente aIl'epoca che la guerra e pace di Marocco 
faranno universalmente riconosciuta 1' importanza grande 
dell' Algeria, e quindi relativamenle e posilivamente I' im-
portanza piccola delle colonie oceaniche e di quante altre 
Francia potesse mai fare dove che sia, e principalmente ne' 
marl orientali. 

4. E percio anche di quell' Egitto, a che tante passioni, 
ma niun interesse francese, si rivolsero 	testa. Pogniamo 
un' altra voila, come facemmo per la questione di Marocco, 
pogniamo anche per l' Egitto non vi si avesse a prevedere 
pericolo , ne opposizione, ne difficolta per parte d' Inghil-
terra; pogniamo che non fosse Inghilterra. Anche per se, 
anche ridotta a questione pura francese, la quislione d'Egitto 
non sarebbe, credo, dill-idle a sciogliere da una fredda e soda 
ragione francese; a sciogliere, dico, negativamente, colla ri-
soluzione ferma di non impacciarsene guari, di non farvi 
conquiste ne stabilimenti mai, di lasciar che si facciano da 
chicchessia sbcondo i propri interessi , da non pretendervi 
no pie ne meno di cio che sara conceduto a tulle 1' Are Po-
tenze del Mediterraneo; a tarsi, tutt' al pie, duce, appoggio, 
centre a queste, per ottenere dal signor presente ( chi ch'egli 
sia) o dal futuro ( chi ch' egli sia pure) passaggi, facility 
commerciali. — Ed io so che qui locco un tasto molto rim-
bombante, una fibra rnolto sensitiva , passioni e memorie 
francesi molto-vive. So anch' io cne I' Egitto fu campo di 
battaglia e di gloria a San Luigi, a Napoleone ; so anch' in 
the fu magnifica idea del primo pensare spander di lit Ia lode 
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cristiana , d6l secondo spender di la la potenza francese; e 
so che molte ossa francesi giacciono cola gloriose. Ma so 
appunto, che esse giacquero abbandonate in breve cola e dal 
pin gran cristiano, e dal pia gran conquistatore fra'signori 
di Francia; e che quegli esempi di gloria furon escmpio ul-
timo di sconfitta , e che insomma quelle grandi idee furon 
sogni ; e ne conchiudo, come al solito, che i Francesi pre-
senti, assodati, disappassionati, interessati se non tutti, certo 
i pin , non seguiranno oramai nelle questioni d' Egitto se non 
gli interessi propri, ponderati alla bilancia della civilla pre-
sente, buona o cattiva, qual e. — I quali interessi poi sa-
ranno ogni di meno, e gia non sono dubbiosi. Non 6 dub-
bioso, partendo della importanza somma della colonia d' Al-
gol, che, appena stabilita, od anzi nello stabilirsi di essa, 
sarebbe stoltezza tentare, 	od anche riuscire , a stabilirne 
un' altra; dividere le forze, le spese, i sacrificii, le preoc-
cupazioni, le popolazioni colonizzanti, gli spacci di merci, 
le trazioni da esse. Non 6 dubbioso, che se domani, oggi, 
I' Egitto s'offrisse da 0 in dono in palma di mano a Fran-
cia, Francia dovrebbe rispondergli cie che un re di lei ri-
spose gib, dicesi, a Stati donantisi cosi, ch'ei li ridonava 
a chi non dico, per non offenders ne i miei compatrioti, ne 
buona crcanza. Nd 6 guari pie dubhio, che , se s' offrisse a 
Francia It dono meno impicciante d' una citta, d' una for- 
tezza a guardia del passaggio di Suez e non pia, 	Francia 
ben consigliata, ben intendente i propri interessi, non do-
vrebbe accettare nemmen tal dono minore ; perche anche 
(la tale guardia avrebbe pill impicci che profitti veri, 	per- 
che non varrebbe la pena di far la guardia a un passaggio 
piccolissimo per lei, grandissimo per altrui, perche insom-
nia, nou son la gl' interessi suoi principali o nemmen gran-
di. — Ma io preveggo qui una obiezione grave, e vi rispondo. 
Francia, dicesi, 	ha gl' interessi cattolici da diffondere in 
Oriente. Ed io dico, non solamente in Oriente, Settentrione 

Mezzodi ; dico, che sbalzata gia dal primato della Cristia- 4  
vita, ella ha serbato e rielmerato it primato della Cattolicita; 
t che gV interessi suoi materiali ed immateriali sono di ser-
bar ed ampliar questo primato: Ma appunlo quesli interessi 
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non essendo solamente orientali , 6 una illusiorle it credere, 
o un pretesto it porre innanzi, che essi sforzino Francia a 
far conquiste cola in Levante. Se Francia avesse a far con-
quiste dappertutto dove sono o saranno interessi cattolici, 
ella avrebbe fin d' ora, e, secondo io credo, sempre pia poi, 
a far conquiste lull' inlorno al glop° non solamente in Le-
vante, ma nel medio e nell' estremo Oriente, e in Oceania, 
o in America; avrebbe a prendere la situazione che ha ora 
Britannia, e perch8 a sbalzar questa e succederle ; o quest' 6 
appunto a che gli stolti la spingono, e di che i sodi la desi-
derano trattenere. La difesa, la protezione, ii primal° della 
Cattolicita, non istanno per Francia in siffatte conquiste im- 
possibili ad effettuarsi , ma si 	in quel suo catlolizzarsi in- 
ferno ch' ella gia fa, e, so Dio voglia, ella farit pia e pia, 
non dando recta alle paure di alcuni ( alcuni, dico, men degli 
acattolici che degli anticattolici), e non nemmeno alle inop-
portune premure di alcuni cattolici. Se Francia non si lasci 
trattenere dagli uni, ne trascinar (beliche di ci6 credo poco 
it pericolo) dagli altri, it primate cattolico.di lei non solo si 
fermera e confermerli da se, ma salt , credo , riconosciuto 
non difficilmente pur dagli altri, sieno cattolici riconoscenti, 
sieno acattolici rispettanti, e rispettanti tanto pit), che la ve-
dranno non far pretesto di ci6 che, se pretesto e a chicches-
sia, in ogni modo 6 sempre ipocrisia. 

B. E tanto pia, che pretesti, ipocrisie, od ambizioni the 
si voglian chiamare, qualunque motivo traesse Francia a 
conquiste orientali, non farebbe altro che distrarla da' due 
suoi veri e gravi interessi, sue due ambizioni giuste; quella 
delta di fermare e svolgere la sua gran colonia di Algeri ; e 
quella poi che son per dire degli accrescimenti territoriali. 
Benche, s' io temetti testa i pregiudizi e le passioni francesi, 
qui se m' estendessi e scendessi a' particolari, avrei a temere 
pregiudizi e passioni tedesche, ilaliane, o che so io, forse 
pia rispettabili. Chiaro 6: Francia non pub estendersi d' un 
palmo, se non a spese di alcune di quelle nazionalita, le 
quail voi, amico mio, e chiunque-abbia letto due righe mie, 
sapete bene quanto sieno da me rispettate. Ma, senza venir 
ai nomi di quest' o quelli provinciali alpigiani o renani che 
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s' offenderebIon forse per convenienza, ch' io dubiti dell 
lore nazionalita, io to domando a' disinteressati : sono elle 
ben certe, ben definite le nazionalita di tulle quelle provin-
cie? Chi le oserebbe giurare, la mano. suite coscienza, pin 
italiane o pin tedesche che francesi? pin italiane che not 
fosse Corsica, pin tedescle che Alsazia o Lorena cent' anni 
fa? Eppure Alsazia, Corsica e Lorena sono or francesi in-
francesate in modo, che sarebbe difficile, o forse impossibile, 
staccarle dal gran corpo di che si professan membra. II che 
se 6 vero, non occorre fare scandalo, e peggio canzoni , su 
quell' impossibilita di fare o rifar francesi quelle provincie, 
la quale insomma si deduce da non altro se non da die che 
non sono francesi al presente. E impossibile, ei si vuol con-
fessare, finche Francia non 6 la pier forte, finche ha contro 
tre delle cinque grandi Potenze europee, e cade ella nell'im-
politica di staccarsi della quarta; 6 impossibile finche non 
sorgono occasioni, finche dura la pace universale, perch& 
queste nell' interno, nell' abitato d' Europa, non son conqui-
ste che si facciano o s' incomincino nemmeno con un colpo 
di mano certamenm, come quelle di Algeri, di Taiti, di 
Nuka-Hiva. Ma ponete che sia bandita, incominciata una 
guerra che infurii non dico nemmeno come quelle che ve-
demmo infuriar not da Alosca a Cadice, e da Napoli a Co-
penhaghen , e che non vedranno probabilmente pin i figli e 
nepoti nostri, ma che infurii insomma come quelle de' secoli 
passati e di tutti i secoli, quando si viene in ultimo a deter-
miner co' ferri cia che non poterono i negoziati; allora si 
che queste conquiste, le quali paiono forse sogni alle pacifi-
che generazioni novelle, si rifaran, non che possibili, facili 
forse ed effettive. — E del resto, io non intendo qui ne spin-
gere, ne trattenere; non intendo determiner la giustizia nO 
1' ingiustizia, l' accordo o disaccordo di tali conquiste colic 
diverse mazionalita, e non nemmeno la loro probability od 
improbability assoluta ; io intendo dir solamente (perche 66 
solo importa qui), che in caso di guerra, in caso di possibi-
lity di conquisle per la Filancia, queste conquisle continen-
tali Iungo tutto it 'knife orientate di lei non le sarebbero ne 
pin difficili ne meno utili poi che qualunque allra; the le 
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srebbero anzi pia facili, pia utili e pia gloriosex che il vero 
interesse di Francia insomma sarebbe di far queste conqui-
ste continentali, anziche niuna orientate, niuna asiatica, e 
niuna nuova africana. 

E riassumo il fin qui dello in due parole. Due gravi in-
teressi ha Francia: uno presente, uno avvenire; uno attua-
le, uno eventuale ; uno di conservazione e conferma, I' aliro 
di aggrandimento e conquista : 1' Algeria, e I' estensione de' 
limiti continentali orientali. V' 6 di che lavorare per lei al 
presente e all' avvenire ; v' 4 di•che farsi an regno, continente 
e colonie, invidiabile all' imperial Britannia lei stessa. 

6. Epperci6 appunto, odo oppormi, 1' imperial Britannia 
nol lascera fare. Ed io risponder6 enirando posatamente 
nella seconda parte del nostro discorso presente, nella ri-
cerca de' yeti e sodi interessi 13ritannioi ; intimamente e pia 
che mai persuaso qui che questi interessi veri, sodi, effetti-
vi, saranno da lei propugnati , avanzati, ottenuti, e confer-
mati e tutti, non meno certo, ma non pin parimente. — E 
torno quindi a ci6 che dissi, che a Britannia cosi largamente 
imperiante o primeggiante (come si voglia) it grande inte- , 
resse presente e futuro, pare, ed anzi 6 certamente il conser-
vane. Ma a chi ben consideri siffatta conservazione non parrs 
libera della necessita di pur acquistare. Per quanto lato sia 
quell' imperio, per quanto sembri minacciar di cader sotto il 
peso suo, per quanto ci6 veggano e professino que' loco al-
tissimi uomini di Stato, e professino percio non bugiarda-
mente, come si crede, ma anzi sinceramente e per necessita 
di non voler accrescere quell'imperio; tuttavia egli P immane 
imperio soggiace a quella necessita di accrescersi lalora per 
conservarsi. E lasciam pure le generalita, vegniam a' fatti 
particolari e presenti : P imperio britannico 6 meravigliosa-
mente congiunto intorno al globo per via di quegli stabili-
menti militari-navali che con mirabil senso di conservazione 
egli seppe ridurre a (compaMtivamente) pochi, piccoli e 
tanto pia forti: Heligoland, Gibilterra, Malta, le Sett' Isole, 
Aden per la via del Mediterranew; e Sant' Elena, il Capo e 
Maurizio, per. la via antica lino all' Indie, il grande stanzia-
mento ; e di la poi girando e tornando, Singapore, Hong- 
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Kong, Sidney nella Nuova-Olanda, e 1' isole Falkland nella 
via presente; e Balise e Roatan, o forse gia altri apparec-
chiati, se mai, per Ia via avvenire dell' istmo americano fino 
all' isole od Indie od altro imperio occidentale. E tutto din 6 
grande, stragrande senza dubbio, tantoche fa maraviglia a 
noi, e forse da cure agli Inglesi stessi, che bastino la popola-
zione e le ricchezze quantunque progredienti, e l' operosita 
quantunque concitata della madre-patria a presidiare, difen-
dere , fortificare, e far fiorire quegli stabilimenti cosi ckistanti, 
cosi 	vari, cost egualmente importanti tutti. E tuttavia a 
questi stabilimenti gia cosi soverchi ne manta nno, uno 
solo forse, ma uno incontrastabilmente, uno intermediario 
tra Malta ed Aden, uno in Egitto. Se noi fossimo al secolo 
passato, se non fosse di quell' invenzione (che io concedo 
a' pigri di chiamare eminentemente rivoluzionaria, percioc-
chd io la chiamo di nome pia benigno, ma sinonimo, emi-
nentemente progreditrice) della navigazione a vapore, Bri-
tannia avrebbe quanti stabilimenti le sarebbon necessari od 
anche soverchi. Ma noi siamo a mezzo it secolo XIX; e quel 
comodo ad ogni operosita, quel terribil incomodo ad ogni 
pigrizia, della navigazione a vapore, 0 non solamente inven-
tato, ma in opera; a l' opera principalissima di lui 6 d'aver 
distrulta 1' opera della navigazione degli ultimi anni del se-
colo XV, d' aver ricondotta Ia gran navigazione, it gran 
commercio, it gran passaggio d' intorno all' Africa in mezzo 
al Mediterraneo a per 1' istmo di Suez ; e quindi quest'istmo 
di Suez 6 diventato necessario a Britannia motto pia che 
non fosse Sant' Elena, o ii Capo o I' isola Maurizio cinquanta 
anni sono. E quindi, dicasi o facciasi quel che.si voglia, quel 
passaggio debb' essere, non putt non essere, sara britannico, 
od anzi gia 6. Credete voi, per esempio , che se it sovrano (sia 
it vacsallo o it signore Mehemed-Ali o Abdul Medgid) volesse 
un di chiudere it passaggio a quelle migliaia d' Inglesi che 
vi passano ogni anno, ei sarebbe padrone di cosi fare? senza 
the sorgesse it console inglese, e qualche contrammiraglio 
con lui, a rappresentare che lo status quo (s' intende, it Be-
nedetto, it pieghevole ed anche egli progrediente status quo) 
vuole, esige, secondo dirilto e ginstizia, che pur si passi oggi, 
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Lmani, come si passe jeri e jer 1' altro, e in =quell° stesso 
anno 1840 quando Inghilterra non aveva la fortuna di essere 
in pace col prelodato Mehemed , ovvero ebbe la fortuna di 
restituir 1' autorita del prelodato - Abdul? Ovvero, non credete 
voi che quello stesso status quo, cost felicemente progredito 
fin adesso, non progredira pur ainhe alquanto pia, a poco 
a poco? a far passare soldati sciolti, per esempio, come vi 
passan gia ufficiali? Ovvero, non credele voi che quando 
fosse ben calcolala la spesa e la possibility d' una strada fer-
rate, od anche d' on gran canale, e trovata la Compagnia 
esecutrice, non si porrebbe it partito al vassallo o al signore 
di lasciar fare in un modo, coil' alternative di lasciar fare in 
un altro? Ne mi dica qui forse qualche malevolo o disattento, 
che siavi qui contro a de che dissi pia volte della moderata 
politica britannica. Perciocche io la dissi moderata in oil) 
appunto che ella non corre dietro ad ambizioni vane o pic-
cole, che ella s' attiene agli interessi yeti, chiari e grossi. 
No io dissi o dire mai, che quando ella vede chiaro un grande 
interesse, come 6 e sera questo Bache duri 1' imperio britan-
nico all' India, non dissi o dire mai che ella vada lenta, du-
bitativa e scrupolosa ad asserirlo. Che pie? quando quest' in-
teresse 6 vero, chiaro ; quando, come qui, egli 6 non sola-
mente interesse brilannico, ma universale della Cristianita , 
del genere umano lull' intiero, io credo che quest' asserzione 
di tale interesse sia di diritto naturale, imprescrittibile ; che 
ne un visir ne un sultano d' un imperio, che non sa ne pith 
entrar nella civitta universale, abbia diritto di fermar esso 
questa civilla ; che le nazioni cristiane incivilite e progre-
dienti, e fra else prima la pia interessata, abbian diritto di e•-i-
gere, di sforzare it passe a quella civilta. Non pue restare se 
non I' obbligo di recar it minor danno possibile al possidente; 
ma insomma, in diritto politico come nel privato, vi posson 
essere, vi sono certamente espropriazioni per causa di pubblica 
Willies ; e la d.frerenza 6 solamente che it caso delle espro• 
priazioni politiche, non potendo essere determinato da niuna 
legge, 	si determina poi dalla forza del 	pia interessato. E 
questo 6 senza paragone Britannia. E Britannia it determi-
ners a comodo e pro suo, con pia o meno riguardo all' espro- 
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priato ed agii utenti, secondo le occorrenze. Alla pia lunga, 
sara dell' acquisto di uno stabilimento britannico in Egilto, 
come delle riconquisle continental francesi : non si fara forse 
finche non si rompers guerra; ma si fara subito appena si 
rompers: quindi se si lascia far I' acquisto senza compensi, 
Inghilterra non lascera far altri acquisti ; quindi necessity di 
patteggiare compensi. 

Ma ei vi ha tra i due acquisti questa grande, capital 
differenza : che I' acquisto inglese non andera forse cosi alla 
lunga, che ei si pub incominciare od anzi 6 incominciato in 
perfetta pace, e pith compiersi forse con que' negoziati che 
non la rompono ; mentre I' acquisto francese non si pub no 
far ne incominciare, e nemmen forse apparecchiare, senza 
guerra, o almeno senza quelle alleanze che non si fanno se 
non alla vigilia delle guerre: e quindi it vero pericolo che 
ogni ainato re e sperator di pace 6 sforzato a confessare. —Ma 
anche qui it pericolo 6 forse maggiore in apparenza che in 
realty. Cello, se al memento che Inghilterra fail qualche alto 
nuovo e grande nell' acquisto 'suo, Francia sara governata 
da qualche uomo troppo ambizioso e non longanime; o se 
longanime, ei sara troppo pressato dale opposizioni e ceders 
la posizione o it posto ; certo allora o sorgera guerra, o, quasi 
peggio che guerra, si sciogliera o allentera la grande al-
leanza franco-inglese. Ma ci6 non 6 probabile finche Francia 
avra o it principe e i ministri che la reggono, o successori 
similwenle longanimi, similmente innalzantisi alla politica 
del secolo, della civilta presente. Questa politica tende a fare 
it medesimo gran passo, che sta facendo la pubblica econo-
mia. La buona economia 6 giunta a vedere che ciascuua na-
zione non dee voter produr tutto essa, e non ammetter pro-
dozioni Mimi, ma produr quello che essa produce con van-
taggio, e lasciar ciascuna dell' altre produrre cio che pur 
Produce con vanlaggio speciale ; e la buona politica dee 
giugnere, ed io credo che in afcuni buoni e sommi politici 
francesi ed inglesi sia gia 	iunta, a vedere che ciascuna na- 
zione non dee voter acquistare tutto, ne impedir che altri 
4equistino, ma acquistar essa ci6 solo che e a convenienza 
Propria pin che dell'altre, e lasciar che I' altre acquistin pure 
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cib che 6 a loro convenienza speciale. Io ripeto;che chi cre-
desse o sperasse veder accettata universalmente, volgarmen- 
te, dal volgo de' politici 	senza eccezione, siffatta massitna, 
sognerebbe senza dubbio, non conoscerebbe le miserie uma-
ne; ma che chi non credesse e disperasse veder accettata e 
seguita tal politica da' politici veri-e sommi, sognerebbe an-
ch' egli, sconoscerebbe le grandezze umane, che 6 sogno e 
sconoscenza non minore che quella delle miserie. II vero 
genere umano non 6 tutto di grandi, 6 vero; ma non lull° 
di piccoli, 6 pur certo. Consta delle due quality; e quella de' 
piccoli 6 pia numerosa, fuor di paragone, senza dubbio: 
ma quella de' grandi 6 pis potente sugli eventi umani, quasi 
sempre, e phi nelle eta e ne' paesi motto inciviliti; eppercib 
( a dispetto degli ignoranti del nostro tempo e degli igno-
ranti de' paesi altrui), eppercib in questo secolo, e in Inghil-
terra e Francia principalmente.—E quindi io credo, o spero, 
doe veggo pia probability a cib, che Francia ed Inghilterra 
sapran serbare pace ed alleanza, sapran sciorre la gran dif-
ficoltit, che non a cib, che elle non la sappian sciorre. — 
E Canto pia che to scioglimento 6 naturale ed ovvio alla ra-
gione politica che io direi pura, eppercib adempibile almeno 
approssimativamente anche dalla ragione politica pratica, se 
non sia troppo disturbata dalle passioni nazionali. 

7. Poniamo un principio, 0, per dir meglio, sappiam ve: 
dere un fatto presente incontrastabile e fecondo : IL GRANDE 
AFFIR PRESENTS DI TOTTA L' EUROPA IN GENERALE, MA DI FRAN- 
CIA ED INGHILTERRA IN PARTICOLARE, ii L'ORGANIZZAZIONE DEL 
MEDITERRANEO. Ei vi ha at mondo un affare forse maggiore, 
6 vero, quello che si pub chiamare a scelta, la divisione del-
l' imperio ottomano, ovvero 1' inorientarsi della Cristianita 
enropea. Ma questo pub tardare, esser tardato non indefinita-
mente, non secoli, ma anni ed anni senza dubbio. Ed urge 
all' incontro 1' organizzazione del Mediterraneo, non pub tar-
dar lunghi anni, si va facendo d' anno in anno, e talor di 
mese in mese del medesimo anno (come in questo 1844); e 
finch6 non sia fatta meglio, e compiuta o quasi compiuta, 
pericolan`o non solamente 1' alleanza, ma la pace; e non sola-
mente tra Francia ed Inghilterra, ma Ira tulle le Potenze 
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europee. A segli buono, 6 egli opportuno, consentaneo a`Ila 
presente civilta, 6 egli probabile che si lasci durare indefini-
tamente tal pericolo ? 0 non anzi che si lavori, o tutti insie-
me, o almeno le due Potenze interessate, a compiere o almeno 
•a pressare tale organizzazione ? Io credo questo in en modo 
o in en altro, per congre4si o senza, per negoziati universali o 
parziali; o se no, anche senza, ad ogni modo. Ma credo Fran-
cia la pin interessata di tulle a far tat ordinamento per ne-
goziati, per accordi comuni; e dopo essa, Austria; e dopo 
questa, Spagna e le Potenze italiane: e credo che Inghilterra 
non vi sarebbe Corse interessata a muover tali ordinamenti 
comuni, ma non li teme ne pub temer per Walla, perche insult- 
Ina, in qualunque modo si muovano o si facciano, essa v'avra 
sempre una parte grandissima, e it prolitto sommo, ondeche 
non vi si opporra : e che Russia sole (secondo sue presenti 
ed erranti ambizioni occidentali ) sarebbe forse interessata 
ad impedire tali ordinamenti; ma 6 ancor pie interessata a 
non essere esclusa, e a non muover poi guerra per ora, on-
deche ella nemmeno non vi si opporra. E dico e ripeto, af-
finch& non mi si faccia, corn' altre voile, dir poi ci6 che io 
non dissi, che io non affermo qui che si faccia o sia per farsi 
un accordo, en trattato comune europeo, come quelli del 1815 
od anche come parecchi altri parziali d' allora in poi fino a 
quello del 1840 de' Dardanelli : pun essere che si faccia, e pee 
essere che no : io non veggo tal trattato se non come una 
delle forme possibili dell' accordo universale o non universale, 
esplicito od implicito, costituito o no in diritto, che seguira it 
fatto immanchevole, incominciato, impossibile ad impedir 
cite si compia. — Io diceva altrove gift, che in questi anni 
d' inlorno elle meta del nostro secolo XIX, forse in que' po-
chi che rimangono del quinto decennio si costituira it gran 
commercio asiatico-europeo per la nuova e gran via del Medi-
terraneo; io dico ora insistendo, e come conseguenza naturale, 
che in questi medesimi anni si organizzera politicamente tat 
passaggio, o in diritto o almen di fatto. — Si fara belie ? gin-
stamente, cioe secondo a inleressi comuni, e rispeltando pin 
i pie grandi, a via via? Sara impulso di civilta e progresso 
a cui parlecipera la Cristianita, it mondo intiero. Male ? Sara 
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da que' ritardi, quegli arresti, quegli episodii iltIla vita del 
genere umano, che, se noi credessimo al fato, diremmo scherzi 
di lui ad allungare it poema, ma che credendo alla Provvi-
denza, noi diremo imperscrutabili disegni di lei. 

• 8. Ma perche noi siamo di quelli che ammiriamo rico-
noscenti i magnifici benefizi di lei ille presenti generazioni, 
noi ne prenderemo anima() a proseguir nell' esame del caso 
pia lieto ; confesseremo di poter essere ingannati dalle pas-
sioni indomate anche da quei benefizi ; e se mai derisi per-
ch), porterem volentieri le derisioni. Noi che scriviamo di 
quel presente, it quale se da una mano-  al passalo, ne da pur 
una certamente, da la destra, da la mano dell' azione all'av-
venire, non possiamo far meglio che cercar di porre a que-
st' avvenire quasi it migliore scopo, it migliore campione che 
sappiamo veder possibile. Na I' avvenire arriva mai al mi-
gliore scopo , al pia perfetto campione possibile, per vero dire, 
ma vi si accosta quando 6 veramente possibile. E quindi erra 
chi non sa vedere e porre tutta la possibilita, come erra chi 
ne vede troppa : I' uno e l'altro fanno utopia colpevoli; quella 
per difetto, questa per eccesso. E fa un' utopia , confessia-
molo pure, e professiamolo anzi, fa an utopia quegli stesso 
che va in mezzo, e pone it campione Mimi), possibile ; per-
che, di nuovo, a questo s' accosta indefinitamente, ma non 
arriva periettamente mai it fatto avvenire.—E l'ottimo cam-
pione possibile qui certo sarebbe questo: che tutte, ma tulle 
dico, le Potenze del Mediterraneo entrassero in quell' accor-
do espresso o tacilo, o in quel fatto dell' ordinamento del 
Mediterraneo. Perciocche qui crescerebbe senza proporzione 
lo• scandalo che si da da non pochi anni, che cinque grandi 
Potenze cristiane decidano de' progressi, de' deslini della 
Cristianita europea; doe dunque par de'progressi, de'destini 
delle Potenze piccole, ma pur cristiane, ma pur dichiarate 
derisoriamente indipendenti, senza esse, e sovenle contr'esse. 
Qui lo scandalo sarebbe lelale; letale prima a quelle Potenze 
dette piccole in generale, ma che Aron° sempre e sono an-
cora relativamente grandi net Mediterraneo, e che perdereb-
hero percia nuovamente del loro grado dell'esercizio attuale 
di for potenza. Perciocche , io to chiedo in nome della giu- 
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stizia , cioe•della civilti, non sarebb' egli scandaloso, letfl-
mente scandaloso, che Prussia, la quale non ba un'onda di 
mare ne un approdo net Mediterraneo, ni guari altrove , 
fosse chiamata a consults, a negoziato , a trallato , a gua-
renligia di qualunque ordinamento del Mediterraneo? e not 
fossero Spagna e Napoli, o Sardegna o Grecia, un venticin-
que o trenta milioni d' abitanti cristiani del Mediterraneo? 
Che pill? net Mediterraneo propriamente dello, net Mediter-
raneo the si vuole, the 6 forza ordinare, non ha palmo, °nib, 
od approdo nemmen Russia. Eppur Prussia motto probabil-
mente, e Russia molt° certamente, entreranno in quell'ordi- 
!lament° esplicito od implicito. A che saran ridotte allora 
Spagna,Napoli, Sardegna e Grecia? Che rimarrebbero in quel- 
Vonore che 6 pur necessario, che 6 pur condizione d'esistenza 
politica,che 6 pur spirito, anima d'ogni civilta, d'ogni progres-
so, d'ogni esistenza, che 6 pur diritto , anzi dovere di Spagna, 
Napoli, Sardegna, ed anche di Toscana, e it papa e fin Mo-
dena e Grecia , non men che di Russia , Prussia , Austria , 
Britannia o Francia ? Diciamolo apertamente: se quest' ulti-
me saran cosi tiranne, se quelle prime saran cosi viii da ac-
consentire a questa nuovausurpazione sovrapposta all' nsuale; 
se le Potenze, se trenta milioni d'abitanti cristiani del Medi-
terraneo lasceranno, da tre interessati e due quasi disinleres-
sati, decidere di se intorno a se, e senza se; un nuovo siste-
ma feudale e inventato e sara allor costituito, doe un sistema, 
contro a cui tin dal domani del di d' istituzione incomince-
ranno a sollevarsi i popoli, e rimarran sollevati ftnche I' ab-
biano, come I' antico, abbattuto. — Eppercie dico, che sara 
lelale anche alle Potenze grandi. Anche queste, od anzi tanto 
piir queste, quanto pirl son grandi e piCt partecipano perch') 
a' favori della umana civilti , debbono per proprio interesse 
evitare questi sistemi erranti che la traggono o respingono 
indietro ; debbono evitare che si sprechino i secoli in quelle 
reazioni, quelle liberazioni the non mancano mai, e che son 
si politica prima e buoni alle nazioni liberantisi, ma son po-
litica improduttiva e perduta ale nazioni tiranneggianti. Po-
gniamo it caso the Inghilterra volesse e potesse ordinare it 
Alediterraneo a proprio pro solo, un moment° : ella avrebbe 
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c 	tro, finche quell' ordinamento fosse disfatto,trima Fran-
cia, poi Austria, Russia e Prussia, poi le sette Potenze mi-
nori ; ma quest' 6 un' ipotesi quasi inutile a porre, perche 
Inghilterra 6 la pin progredita epperci6 pia prudente delle 
nazioni. Poniamo it caso che l'ordinamento fosse a pro esclu-
sivo d'Inghilterra e Francia: egli avrebbe contro, lungo i se-
coli di disfacimento, le tre altre grandi Potenze e le sette 
piccole; ma questo caso nemmeno non 6 probabile, perche 
Francia 6, dopo o come Inghilterra, nazione progredita e 
progrediente, e intendente perci6 l' avvenire. Ma poniamo it 
caso purtroppo pia probabile, perche ha per se it mal esem-
pio di un gia troppo lungo passato, che si faccia un ordina-
mento implicito a'pia, o esplicito colla cooperazione sola delle 
cinque grandi Potenze: resteran pur le sette piccole, cio6 i 
trenta milioni di cristiani oppressi o raumiliati, a liberarsi 
dall'oppressione o dell' umiliazione; e saran por perduti o al-
men guastati pitl o meno secoli nella opera necessaria agli 
uni, ma che si poteva riSparmiar dagli altri, della liberazione. 

Ma speriam meglio, speriamo che anche qui I' opera 
delle due Potenze incivilite e progredienti sapra salvare alla 
Cristianita ed a se questo perdimento di quel tempo che 
esse sanno usar tanto meglio che nessun' altre ; che esse in-
tenderanno che in politica come in meccanica, si vogliono 
eviler gli urti de' corpi troppo potenti, col frammettere corpi 
minori intermediari ; e che 6 pia utile quindi frammetterne 
dieci che tre; e che insomma quella pace, quell' alleanza 
loro, a cui mira, in cui spera tutto it mondo sinceramente 
liberate e sinceranente cristiano, dee servire afl'ordinamento 
liberate del Mediterraneo, sotto pena quasi immanchevole di 
rompersi essa stessa, a danno delta Criptianita, del mondo in-
tiero, ma di esse sopra tulle. 

9. Ed ora recapitoliamo quanto abbiam dello su' fall, di 
Marocco e le relazioni reciproche di Francia e Britannia, in 
quesfe tre nostre non brevi lettere. Curio quel fatto 6 it gran 
fatto del 1844, ed ha rinnovate quells relazioni in modo, che 
non 6 meraviglia vi ci siam trattenuti nn po' lungamen le., E 
quindi, recapitotando e comparando quanto dicemmo fin qui 
degli interessi reciproci di Francia e di Britannia, not verre- 
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mo, credo, a due grandi e molto probabili conclusioni: to Cite 
gli interessi particolari dell' una non s' oppongono agli inte-
ressi particolari dell' altra. 2° E che esse hanno anzi un 
grande interesse comune.— E prima due grandi interessi ha 
Francia, due grandi scopi debbe avere, e, considerato it 
grado di civilly di lei, .proseguira ella' probabilmente colla 
sua politica: conservare, afforzare ed utilizzare la sua colonic 
d'Algeri; ed allargarsi continentalmente ad oriente. E due 
grandi interessi ha Britannia, due grandi scopi debbe ave-
re, e, considerata la civilta di lei, proseguira ella motto pro-
babilmente nella sua politica: conservare, utilizzare it suo 
smisurato imperio; e congiungerlo con farsi forte a'due istmi 
di Panama e di Suez, ma in queslo principalmente. Ora, que-
sti due interessi francesi e questi due inglesi non solamente 
non s' oppongono gli uni agli altri, ma per proseguirsi bene 
vogliono pace ed alleanza tra le due principali e quasi sole 
potenze marittime che sieno al mondo oramai; sinceramen-
te, spregiudicalamente, civilmente, liberalmente gindicando 
(e ripeto a sazieta che ogni probability cosi giudichino Fran-
cia e Inghilterra), non importa, non fa danno a Britannia ne 
che Francia conservi Algeri, no che ella s' allarghi conti-
nentalmente ad oriente; non importa, non fa danno a Fran-
cia che Britannia conservi it suo imperio, all'Indie, al Canada, 
in Oceania, ne che colleghi quell' imperio ivi afforzandosi ai 
due passaggi di Panama e di •Suez. Importerebbe, o per dir 
meglio, potrebbe importare molto, se fossimo encore ne'secoli 
delle stolte e inutili rivalita, se prevalesse la vana politica 
dell' equilibrio, del veder danno proprio net bene altrui, e 
parry anche ora importare cosi a parecchi politici retrogra-
di; ma non importa, non importeri a que' politici che veg-
gono la civilta propria non danneggiata , ma anzi aiutata 
dalla civilta altrui, i progressi da' progressi, e cosi gli acqui-
sti propri sulfa barbarie da quasi tutti gli accrescimenti al-
trui sulfa medesitna barbarie. E notate ch' io dico non tutti, 
ma quasi tutti solamente. Perche so anch' io che se Francia e 
Inghilterra si volessero impadronire della costa settentrionale 
di Marocco , esse si nuocerebbero a vicenda ; Francia minac-
eland° Gibilterra, Britannia minacciando Algeri : Francia 
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!ocerebbe a Britannia se pretendesse afforzersi essa in 
Egitto o la presso, senza interesse quanto Britannia. Ondeche 
questo 6 it sacrificio, od anzi, parliamo chiaro, diciam la pa-
role che alcuni non vogliono udire, questa 6 la concessione 
che si debbono fare, ma che si faranno probabilmente a vi-
cenda Francia e Britannia, di non.ambir ciascuna e lasciar 
ambire allrui cia che non imports a se stessa. Non v'e danno, 
6 evidente, ne v' 6 vergogna a silFatte concessioni ; ondeche 
non solo elle si debbono fare, ma nookinare arditamente col 
nome loro, concessioni. Non v' A alleanza politica possibile, 
come non amicizia particolare, non famiglia, non societa nis-
suna, senza concessioni : questa parole, che suona ingrate 
a'cattivi o stolti, suona sacra ai buoni a sapienti.Concessioni si 
fanno it di che si stringe qualunque societa, qualunque patio; 
concessioni si fanno ogni di che si mantengono. Togliete di 
mezzo le concessioni, e questa magnifica societa o repub-
blica cristiana si sciogliera in tutti i suoi effetti umani, e 
dare indietro a quegli isolamenti di ciascuna nazione che fu 
la condizione dell' antichita, quand' eran bruttamente sino-
nime le tre parole, nemico, straniero, ed ospite, quando la 
stessa ospitalita non era se non tregua allo slato normale di 
ostilita universale. Ma togliete di mezzo le concessioni; e non 
starebbon su nella propria consistenza nemmeno le nazioni 
isolate, ad use antic° ; elle si sminuzzerebbero nelle genti 
sciolte e vaganti pie antiche ; elle si sminuzzerebbero an-
che pie, nelle tribe che furono le prime prove di civilta, 
che sono oggi ancora la condizione civile de' barbari che 
non si san far concessioni. Ed io it ridico per la centesima 
voila: se cio 6 a temere da alcuni stolti per natura, o stolti 
per interesse di parti, non é a temer da tutti, o non a lun-
go, non abitualmente, non all'ultimo dalle due nazioni pia 
incivilite della Cristianita. Esse si son gia fatte, e massima-
mente in quest' anno, numerose e grandi concessioni; in 
breve probabilmente esse progrediranno a nominarle e farsene 
dells maggiori ; tutte quelle dall' una che saran necessarie al-
l' accreschnento, al prog,resso dell'alltt ; tulle quelle che saran 
necessarie a quel progresso delle due, che 6 innegabilmente 
esempio, stendardo, guide, duce del progresso universale. 
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10. E tatto pin, che non solamente esse prOseguon ink-
ressi non opposti, ma n' hanno uno grandissitno comune a 

iproseguire ; l' ordinamen to giusto, liberate , eppercie solo du-
revole sul Mediterraneo. E interesse chiaro, e quindi debb' es-
sere, e quindi é sperabile che sia veramente libero, non ad 
utia di esse due, non a tulle due esse solamente, ne sola-
mente alle cinque grandi Potenze, ne alle sole Potenze ri-
puarie del Mediterraneo, ma a tutte quelle del mondo. Chi 6 
interesse di Francia come ripuaria principale ch' essa v' 6 
oramai; ci6 6 interesse di Britannia, perche ella v' 6 principal 
passeggiera ; e che a' ripuari come a' passeggieri, a' passeg-
gieri come a ripuari d'un mar qualunque, 6 interesse grande, 
noto, innegabile, che quel mar sia libero. Questo contraddice, 
6 vero, al tempo non lontano da noi, quando Inghilterra pre-
tendeva all' imperio d' ogni mare, o come dicevasi', d' ogni 
acqua salsa, e Francia pretendeva fare e dire il Mediterraneo 
un lago francese. Ma, Dio giusto I che fu di quelle due stolte 
pretensioni ? passalo it fatto, deriso nelle parole, poco o nuila 
ne resta; ne resta Inghilterra la pin potente si, ma, che che 
se ne dica, non pin mat usante la potenza ne' mari , e princi-
pal passeggiera nel Mediterraneo ; ne resta Francia principale 
ma non universale ripuaria del Mediterraneo. Ed n interesse 
di tulle e due reslar tali tulle e due, e resteranno, chicchessia 
contrastante, eppercie probabilmente nessuno contrastante, 
se restino alleate, se s' intendano, se si facciano concession'. 
— tin' altra sola Potenza potrebbe contrastare, ma non con-
trastera, e non le riuscira se restano elle unite; contrastera e 
riuscira a dislrar I' una o l' altra supremazia o tutte e due, 
se elle si dividono ; Russia. E quindi it loro interesse pa tente, 
flagrante, sommo, 6 di restar unite contra, o diciam meglio, 
in faccia a Russia. Francia ha un bell' avere quelle due ma-
gnifiche e quasi veggentisi cosliere di Provenza ed Algeri; 
Inghilterra, un bell' aver Gibilterra , Malta, le Sett' Isole ed 
anche l' istmo di Suez : se Russia aggiungera mai alle sue 
costiere settentrionali ell orientali pur le occidentali colla 
gran bocca del Bosforo e de' Dardanelli, Russia avra d' un 
colpo pin e meglio che Francia ed Inghilterra; sbalzera quella 
dal grado di principal ripuaria, e questa dal grado di princi- 
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phi passeggiera ; fare pericolare la potenza franoese di motto, 
la inglese in de che 6 sommo per lei; effettueri forse ella it 
sogno dell' altre: fatto del Mar Nero un lago russo, si fa 
possibile far un lago russo del Mediterraneo. 

E tutto cie 6 cosi ovvio, cosi note, cosi volgare, che ne 
diventa improbabilissimo oramai i. che diventa probabile 
quindi la continnazione di quell' alleanza franco—britannica 
che sola it pile impedire. Russia ha fatto nella sua politica 
occidentale un grande, un irrimediabile errore , non appro-
fittando degli anni della debolezza di Francia per compiere 
la sua conquista di tutto ii Mar Nero. Ella doveva farla ; 
avrebbe avuto centre una sola gran Potenza in gran fiore, 
sola Britannia ad opporvisi efficacemente; or ella n' ha due, 
e nol potra probabilmente mai pie. Petra fare no colpo di 
mano, navale, militare od anche politico; poke prendere od 
anche serbar mesi, o se riesca a disgiunger Francia ed In-
ghilterra, o poniam anche anni, Costanlinopoli; ma l'alleanza 
maturate, civile, liberate, progressiva, si ricongiungera da se 
od al grido dell' universa Cristianita. Russia ha mancato it 
suo destino occidentale oramai; ma cie 6 forse fortuna di 
Russia pill che di niun' altra : ella non ba mancato in cie se 
non it suo mal destino. La Provvidenza non le va deludendo 
le ambizioni occidentali d' Europa, se non per ispingerla al-
l' orienlali ed asialiche. NO tuttocie si compiera senza eon-
tese, senza guerra, senza sangue, con semplici accordi di-
plomatici , o lavori di cancellerie, come falsamente mi si fece 
dire. Io non dissi ne dire questo mai: io dissi appunto sem-
pre, che vi si verseran sangui e virt6 di generazioni e gene-
razioni. E conforlai I' Italia ad entrare a fare la parte sua vi-
rilmenle, generosamente, senza contar nemmeno le probabili 
quantila di speranze in tali sacrifici. 	Ed aggiungo qui un 
grande esempio, quantunque infelice : chi fu strumento alla 
Provvidenza ad impedir Russia di approfittarsi della debo-
lezza di Francia ; strumento al non adempimento delle am-
bizioni occidentali di lei; strumento alla mutazione de' mali 
destini di lei; strumento quindi a obigliori destini di lei e del 
monde? Polonia, che fu in quegli anni cosi terribil piaga a 
Russia, Polonia col suo ultimo alto infelice per se, 	felice 
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dunque per ja Cristianita. Gran lezione a chi ha piaghe 1- 
mill; grande, quantunque infelice, esempio•a qualunque na- 
zione fosse da (auto di sacrificarsi per it bene comune ; ed 
esempio utile ad ogni modo, a mostrare come le occasioni 
centuplichino le forze, l' effetto producibile di una nazione 
anche piccolissima l 

..-....y.C.---- 
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NINA PanT11. I. I guallre will' soltonotali. — 2. L'Austria antica Eno idle rivolnzione 
francese. — 3.1.' Austria lino a Campofonnio (1792-1796). — A. L' Austria Ono al matri-
monio di Napoleons (1796-1809). —5. V Austria lino ai tratlati di Parigi a di Vienna 
(1800-1815).-6. L'Austria ne'lrentono anni [Mimi (1815-1816).—SECONDA PAIITE.7. Della 
politica presente ed avvenire. —8, 9, 10. 1.10 falto esterno importantissinto a conside-
rare. — II a 12. Ed uno intern. — 13. Tee sislemi possibili di politica austrioca. — 
1.4. Uno grande. — 15. Ono dappoco. — 10. lino mediocre. 

I. Quattro scritti sono stati pubblicati negli ultimi anni 
suite condizioni politiche dell' imperio austriaco; ' incompin-
tissimo ciascuno da se, compiuti 1' un dall' altro. Il primo 
(rata delle finanze austriache; e quantunque semiollIciale , 
ha nome di bastantemente sincero, e presenta una condi-
zione, non buona per vero dire, ma non disperata di quelle 
tinanze. II secondo e it terzo sono di quegli scritti, the un 
governo assoluto suol chiamare pin o meno ostili, perche 
entrano a discutere eke che quei governi non ammettono 
guari si discuta ; perche non ne approvano tutti gli atti cone 
quella assolutezza che 6 natura loro. E tuttavia amendue 
questi scritti si possono, ed a parer nostro si debbono chia- 
tuar benevoli; 	posciache amendue son dellati con sincera 
ed evidente intenzione di giovare, secondo le opinioni degli 
scriltori; i quali si mostrano, del resto, uomini colti, informati 
e moderati. 

L'Austria e suo avvenire (opera, dicesi, d'un gran signore 
hoemo della Corte Imperiale e Reale) espone le condizioni in-
terne dell' Imperio, ne depiora molte decadenze, molti vizi; 
la decadenza principalmente dell'aristocrazia, e it vizio che 

I 1°. TEGOROBSKI, Des finances et da credit public de I' Autriche etc. 
Paris,1843, 2 vol. in-8°. — 11°. Oesterreich and dessenZukunft (L' Austria e it 
%tic) avvenire). 1043, 1 vol. in-8°.-111°. Btam—Cummertow, Die Europai-
schen Sala ten nach ihren inner] and litiriern pall tischen Yerhallnissen (Gli 
Stati europei nelle lora condiztoni politiche interne ed esterne). Aitona 
kammerich , 	1845, 1 vol. in-8°. — IV.. Baliens gegenicartige potitische 
Verhallnisse — A llgemeine Zeitung (Le condizioni politiche preeenti del- 
Paella — erticolo della Gazzotta d' Augusta), 21 aprtle 1846. 
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clNameremd col nome barbaro ma chiaro di ,  burocrazia; 
propone mezzi a riordinare 1' aristocrazia, e la potenza dei 
proprietari; e finisce con un progetto di costituzione, poco 
pralicabile, a parer nostro. Pia o men buono in tutto, questo 
trattato delle condizioni interne dell'Austria ha un gran di-
felto; non tratta delle esterne. — 41 che supplisce it terzo 
degli scritti sopra citati del signor Bulow, prussiano zelan-
te, e cosi moderato in ogni sua opinione, che P Edinburg Re-
view dice ch'ei sarebbe in Inghilterra annoverato fra gli High— 
Tories. Dopo avere spaziato in tutta 1' Europa, it Bulow con-
chiude relativamenle all'Austria: che ella dovrebbe mirare 
alla concentrazione delta sua potenza intorno all' Ungheria, 
sede principale di essa, ed estenderla gill per it Danubio, 
verso oriente, e ad abbandonare le provincie oltramonlane 
disaffette, 	anzi ostili a lei, di. Polonia e d' Italia. — L' ul- 
timo poi degli scritti qui sopra non 6, per vero dire, se non 
un articolo di giornale; ma uno di quegli articoli gravemen-
te, lungamente elaborati, che sono in use presso ai nostri 
vicini Tedeschi ; ed elahorato, come sembra, da qualche scrit-
tore addetto o almeno affetto all'Austria ed al suo sistema 
presente. Naturalmente questo sistema 6 del tutto contrario 
al precedente; e quantunque I'articolo non parli so non del-
l' Italia, egli s' applica da sb pure alle provincie polacche, 
difende in lull° lo slalus quo, e si meraviglia di coloro che 
prevedono, desiderano o sperano mutazioni. Del resto, noi 
non abbiamo inteso dar qui un' idea compiuta di questi quat-
tro scritti, no intendiamo tornarvi guari. Non volemmo, se 
non dar un' idea (non compiuta nemmen essa) dello stato 
della questione, quasi della bibliografia di essa , per trattarne 
poi liberamente, brevemente, e, come sperialno, modera-
tamente, anzi benevolmente noi stessi. 

2. Un po' di storia non guasta niente. 11 nostro secolo si 
vanta d' essere grande storico; nh it neghiamo, quanto a 
pubblicazioni di documenti, di memorie, di aneddoti, ed an-
che di storie generali e particolari n.3oltiplici, ed alcune ben 
fatte. La scienza storica b progredita e progredisce indubita-
bilmente.Ma, se ci si conceda dire, la scienza storica non 6 
giunta peranco al suo period() d' applicazioni; non 6 giunta 
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se non a quel prime periodo di pura teorica, in cui pure noi 
vedemmo da quasi un secolo in qua, da cui esce ora appena, 
la scienza dell' economia politica. La scienza storica 6 meno 
avanzata; non 6 giunta ancora alle buone ed ardite applica-
zione de' principii che sioossono e debbono trarre da essa; 
sia che se n' abbia a dar colpa agli storici che non sappiano 
trarne chiari questi principii, od agli uomini politici che sde-
gnino troppo l' aiuto della scienza. Ad ogni modo, se non 
fosse della brevity che ci proponemmo, noi risaliremmo qui 
volenlieri alle origini di casa d'Austria; e mostreremmo Ro-
dolfo d'Absburgo, it gran fondatore, preoccupato unicamente 
del suo stabilimento germanico, in Austria ed intorno; alieno 
dall' Italia e dalle pretensioni imperiali, cosi vive pure ed 
estese allora su queste regioni. E preoccupati dello stabili-
menlo germanico, alieni dall' Italia, noi mostreremmo pari-
mente Alberto e i successor, lino a Massimiliano; e cosi 
fondar essi quella grande e soda potenza austriaca in Germa-
nia, e procacciarvisi ripetutamente, frequentemente, e in ul-
timo quasi ereditariannente l'imperio. Massimiliano e Carlo V 
uscirono primi dall' esclusiva preoccupazione tedesca ; altar-
garono 1' ambizione, la dominazione austriaca in Borgogna, 
Belgio ed Olanda, sulla Spagna ed America, su Milano, Na-
poli, Sicilia, Sardegna, mezza Italia. Risultonne tanto e co,: 
disperso imperio, che Carlo V si stance egli di reggerlo, e 
loon ose lasciarlo a un solo successore. Ognun sa ch'ei !ascii) 
a suo figliuolo Filippo II Spagna, America, Borgogna con 
Belgic, ed Olanda, e i vari Stati italiani; ed a suo fratello 
Ferdinando, I' imperio, con gli Stall tedeschi e slavi. Cosi 
per centocinquanta anni regnarono, imperiarono, preponde-
rarono in Europa due case d'Austria, la spagnuola e l' au-
striaca propriamente detta. Si vede essere mato opinione, 
principio politico di Carlo V ridur la casa 	austriaca pro- 
Priamente delta, alle possessioni, alle preoccupazioni oltral- 
Pine, settentrionali , danuhiane, tedesche e slave. Se Carlo V 
lion avesse creduto forte gbbastanza l' imperio austriaco cosi 
t'idotto, certo egli gli avrebbe date o tulle le provincie Ha-
llam!, pi(' vicine ad esso che non ai re austro-spagnuoli, o 
4Imen0 it Milanese vicinissimo. So che molti fatti partico- 

   
  



,.. 
436 	LE CONDIZIONI POLITICIZE DELL' AUSTRIA. 

1 
lari, molli aneddoti, e l' affetto paterno supiriore al fraterno, 
si potranno addurre come ragioni delerminanti di quella di-
stribuzione, innaturale ed impolitica all'apparenza. Ma, quail 
che sieno state silfatte ragioni, non 6 a credere che Carlo V 
fondator d' imperil, sacrificasse a talk affetti (che non sogliono 
farsi sentire soverchiamente in tali uomini) l'affetto, la pas-
sione solita e naturale in ogni fondalore, di far fondazioni 
sode, durevoli, perenni. E ad ogni rnodo, fatte queste per af-
fetto, per politica, od a caso, l' evento le prove buone. Stet-
tero, durarono le due case austriache, fine alle loro estin- 
zioni , 	della 	spagnuola 	nell' anno 	1699 , 	e 	dell' austriaca 
propriamente delta nell' anno 170. Ed al primo di questi 
due eventi un nuovo sperimento fu folio della saviezza di 
Carlo V; e dal secondo in qua .si riconferme e riconferma 
la medesima sapienza. — Nella guerra della succession° di 
Spagna, la casa d'Austria lento dapprima ritenere lutlo it 
retaggio del ramo spagnuolo, e non le riusci; lento dappoi 
ritenere tulle le provincie italiane, e le riusci, salvo per la 
Sicilia, momentaneamente. Nella guerra suscitaia da Albe-
roni, ella riusci a riacquistare Sicilia, abbandonando Sarde-
gna. Ma in breve, nella guerra della successione di Polonia, 
ella perdette dellnitivamente, e Napoli a Sicilia, e parle di 
Lombardia, e 	fu 	ridotta a questa cosi ridotta. E quando 
net 	1740 si estinse l' antica casa d' Austria, e succedette 
quella seconda e di Lorena, cerlo che non islette se non per 
la politica dubitativa, e diciam pure debole, del re Carlo Em-
manuele III di Sardegna, che quella casa di Lorena non per-
desse pure la Lombardia, non fosse definitivamento e corn-
piutamente cacciata d' Italia. Sono pur troppo indubitabili i 
documenti, i quail mostrano essere slata politica di quel re 
(non solamente in questa guerra, ma nella precedente della 
successions di Polonia) mantenere in Italia tulle due le po-
tenze straniere delle due case di Borbone e d'Austria; e, po-
sciache la casa di Rorbone era gia stabilita net Regno, e vo-
leva stabilirsi in Parma ed anche in Milano, preferire che 
Milano rimanesse austriaca. Fu grande errore della casa di 
Borbone spingere la sua ambizione a Milano'e malcontenlar 
cosi, e spinger da se la casa di Savoia: ma fu grande error 
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di questa senza duhbio, preferire, anche in quel caso,9  it 
mantenimento della 	potenza austriaca in Italia. Non sola- 
mente ed ab antico Francia se rte va ed Austria sta in Ita-
lia; ma in questo caso non era Francia ella stessa che do-
vesse avere it Milanese, bensi un ramo del ramo borbonico 
di Spagna; e questo ramo sarebbe diventato italiano col Mi .  
lanese, come it vedemnio diventare con Parma sofa, come 
divento it ramo borbonico napolitano, come divento lo stesso 
ramo toscano di casa lorena, come, se Dio voglia, diventera 
it ramo stesso modenese della medesima casa. Diciamo a 
scusa, che questi sperimenti non erano falti cent' anni fa; 
che l' imperturbabile e strelta unione delle due case austria-
che, da Filippo II a Carlo II, poteva far supporre lotto l'op-
posto; che soprattutto quei pensieri , quelle opinioni, quell° 
passioni, quegli interessi di nazionalita, che Canto possono ai 
nostri di, e the potranno probabilmente pin di di in di, non 
erano quasi desti, non vivi e potenti a quell' epoca. Le case 
dei principi erano lotto allora ; i popoli nulla.Eppercin quegli 
si lenevano 	pin uniti che non ora, dacche i popoli inco- 
rninciano a contare, e i principi contano motto pin in pro-
porzione della loro unione coi popoli, che non in proporzione 
dell' unione fra le case principesche. 

3. Bene o male, la rivoluzione francese fu causa od oc-
casione, principio ad ogni modo, di tal mulazione. L' ultimo• 
degli 	scrittori citati , to 	scrittore austriaco, 	riconosce egli 
stesso parecchi benefizi pubblici dalla rivoluzione francese. 
Era essi not poniamo questo; e fra i principali. — Ma, non e 
dubbio, la rivoluzione francese oltrepassO prontamente ogni 
scopo huono, ogni boon mezzo, ogni alto, ogni falto tollera-
bile dall' Europa; divento in breve sovvertimento delta civitta 
lungamente, faticosamenie progredita da secoli e secoli. Ne 
si ratteneva entro i limiti di Francia; insultava, scandalez-
zava, minacciava lotto all' intorno. II resistervi fu hello, ci-
vile, legittimo, santo. Ed Austria si pose franbamente, ardi-
tamale a capo di tat resistenza; Austria, the sotto Maria 
Teresa, Giuseppe II e Leopoldo, s'era pur messa delle pri-
tee a quelle riforme, a que'progressi che illustrano it se-
colo XVIII; Austria mostro dunque moderazione e fortezaa 

   
  



LE CONDIZIONI POLITICI10 DELL' AUSTRIA. 

in;  66. E per cie Austria, a malgrado le vicentle, ed anche 
gli errori vari di lei, vinse, o altneno profittovvi all' ultimo. 
Un gran che 6 pure in politica come in affari privati, aver 
ragione, porsi a camminare in una buona via: non vi si pro-
filla sempre, ma per lo pia. E cosi 6 die Austria perdette it 
Belgio , fu battuta in Francia , sul Reno , sul Danubio phi 
voile; e dopo aver difeso essa sola con casa di Savoia l'Ila-
ha per quattro anni, ella si vide bensi abbandonata anche 
da questa; ma cosi fu, che ispirata da un gran principio, 
ella fece poi lunge tulle l'anno 1796 lino al principio del 1797 
quell'ostinata, quella magnifica difesa di Lombardia e d' Ita-
lia, centre al pin grande, al pin ardito, al pin giovane, al piii 
insistente, ed al piii fortunate dci capitani moderni ; quella 
difesa, dico, che non 6 meno gloriosa alla politica di lei, di 
cis che sieno quelle vittorie francesi al genio,militare di Na-
poleone. S'ammirano i Romani per la loro costanza dope le 
sconfitte della Forche Caudine, di Regale, di Canne ; s'ammi-
rano gli Spagnuoli antichi per la lore costanza in Numanzia 
e Sagunto; e gli Spagnuoli moderni per quella che mostra-
rono dopo le cinque o sei sconfitte campati dell' anno 1809: 
ma non 6 meno ammirabile la costanza austriaca Ira e dopo 
le innumerevoli scontitte toccata dagli eserciti austriaci in 
que' pochi tnesi che si possono dividers in cinque campagne, 
tulle infelici; campagna dell'Appennino, campagna di Lom-
bardia lino a Mantova, campagna prima e seconda od an-
che terza in soccorso di Mantova, e campagna anima in 
ritirata tra l'Alpi Eno in vista di Vienna. Ivi solamente a 
Leoben e Campoformio ella si ridusse a firmar pace; e que-
sta pace fu men. da viola che da vittoriosa, fu quale ella 
avrebbe appena potuto proporsi e sperare entrando in guer-
ra, fu per lei mutazione vantaggiosissima delle due provin-
cie phi o meno staccato del Belgio e del Milanese in quelle 
limitrofe della repubblica veneziana. S'inlende che qui par-
liamo d' interessi e non d' onore; qui ('Austria salvo tulle, 
fuorche 1' onore. Sacrifice i principi ecclesiastici dell' Impero 
o la repubblica di Venezia; ma i.erche e quei principi e 
quella repubblica erano degli Stati pill cadenti, e furono dei 
mono lamentati d' Europa, percio it sacrificio di essi, it tra- 
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dimento fat6o ad essi, apparisce fin al di d' oggi tutt' aftro 
che fatale alla potenza traditrice. E caso raro, force pin che 
non si crede dai politici volgari; ma ii fatto sta che non 6 
caso finito nemmen questo. 

4. E it fatto sta che fin d'allora Austria ebbe pin che 
mai fermo it piede in Italia; ma ch' ella fu indubitabilmente 
d'allora in poi, snaturata, italianizzata , stedescata. Tre guerre 
seguirono, e tutte tre principalmente per gli affari d' Italia. 
La prima fu mossa dall'Austria, dopo le nuove usurpazioni 
falle dal Direttorio francese, del Piemonte', di Roma, di Na-
poli ec. E si sa che questa guerra falla coll'aiuto dell'eser-
cito russo di Suvaroff, fu condotta dall'Austria, con gran 
fortuna dapprima , fino all' Alpi ed al Varo; ma che, tomato 
Napoleone d' Egitto, c sceso pet San Bernardo a Marengo, 
gli Austriaci ivi sconfitti si ritrassero di tutta Italia fin die-
tro l'Adige; e che, durata pochi altri mesi la guerra, e toc-
cata un'altra sconfilla in Germania a Hohenlinden, fu fatta al 
principio del 1801 una nuova pace a Luneville. E in questa 
pace l'Austria conserve si le provincie venete acquistate a 
Campoformio, ma non Ia situazione reciproca in Italia Ira 
essa e Francia; posciache questa vi s'era intanto grande-
mente accresciuta e rinforzata; e cost 1' Italia fu per i tre 
quarli e pin francese, e per l'angolo veneto solamente au-
striaca. — Dime fino al 1805 !al condizione: quando, slanca di 
soffrirla, scoppie I'Austria a nuova guerra, a quella famosa 
per le sue nuove sconfitte di Ulma e di Austerlitz. E segui a 
Presburgo una nuova pace, per cui Austria fu spoglia delle 
sue nuove provincie italiane, fu cacciata oltre all' Isonzo; e 
salve altrove tutto it resto della monarchia. Fu chiaro allora, 
come al solito: la parte debole, la parte caduca della monar-
chia, 6 sempre Ia parte italiana. Finalmenle un ultimo sforzo, 
un' ultima ed pmmirabil prove di costanza, un tentative a 
ricuperar l' Italia fu fatto dall'Austria eel 1809, mentre Na-
poleone si trovava impacciato nelle usurpazioni di Roma e 
rnassime di Spagna. Austria fu battuta al solito, gitt per it 
Danuttio fino ad Essling e Wagram; e firm(*) a Vienna una 
Pace per cui perdette tutto ii resto delle provincie illiriche ed 
un angolo di Gallizia. L' Austria non fu mai piu gin. 
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5. Si rialzo pel matrimonio di un' arciduchrssa con Na-
poleone:divento quasi potenza secondaria, al seguito dell'im-
perio francese. E in tal qualiti fete la campagna del 1812 
contro Russia. Non 6 dubbio, se Napoleone avesse vinla que-
sta guerra, l'Austria, Oa spoglia delle provincie ilaliane, sa-
rebbe stala spogliata delle polacche, a profitto del Regno di 
Polonia redivivo, e ricevendo in compenso le provincie illi-
riche, avrebbe fin d'allora avuti i suoi destini fissati al Basso 
Danubio, all' oriente. E senza dubbio parimente Napoleone, 
ingigantito pifi che mai, avrebbe spinto ed Austria e Russia a 
cercare compensi ulteriori tra le ruine dell'imperio Turco, 
gia allora sfasciantesi. La Provvidenza voile altrimenti: Na-
poleone vinto in Russia, difendentesi a gran pena in Ger-
mania contro Russia e Prussia, ebbe in breve Austria pure 
contra se. Era naturale; coloro che fan le meraviglie al ve-
der l'Austria ripigliare la propria politica, gli alleati costan-
temente tenuti per vent'anni, ed abbandonare cosi I' alleato 
e genero di tre anni, mi sembrano non entrare nella poli-
tica nuova degl'interessi e delle passioni nazionali. Dico pin: 
non sarebbe stato materialmente possibile all'Austria ne11813, 
rimanere insensibile, immobile in mezzo al moto nazionale 
tedesco di quell'anno , rimaner alleata di Francia, ovvero 
neutrale. Sia che si consideri come ritorno alla propria poli-
tica antica per cui ella avea fatti tanti e cosi belli sacrifici, 
sia che come buona e virtuosa arrendevolezza all' opinione 
nazionale, la guerra d'Austria contro Francia fu allora poli-
tica e buona. Non 6 mestieri accennare come si proseguisse 0 
vincesse a Lipsia, fino al Reno, al di lei fino a Parigi, come ca-
desse Napoleone, ed Austria riavesse 1' Italia; dico le antiche 
provincie lombarde e le nuove venete. S' ingrandiva Russia, 
s' ingrandiva Prussia, si voleva un nuovo e grande Stale a 
settentrione di Francia, e gli si voleva aggiuygere it Belgio 
antica provincia austriaca; parve naturale e giusto, e quasi 
dissi che tat fu, s' ingrandisse l'Austria parimente, e s' in-
grandisse a spese d' una repubblica estinta omai da dicias-
sette anni, e in corpo a quel paese, la cui popolazione avea 
mostrate ultimamente men determinate volonta, meno una-
nimi progetti nazionali. E cosi, non quando la casa d'Austria 
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propriamenbedella avea per consanuinea ed alleata la cra 
d'Austria spagnuola signora d' Italia; non nell' intervallo tra 
la pace d' Utrecht e la guerra della successione di Polonia, 
quando l'Austria possedevail Milanese e il Regno; la potenza 
austriaca era mai stata cosi fortemente, cost connessamente 
stability in Italia, od anzi in Europa, come fu, o almeno 
parve, dope i tratlati di Parigi e di Vienna del 1814 e 1815. 

6. Or vediamo se gli effelti seguissero l' apparenza ; se 
negli eventi succeduti dentro e fuori d' Italia negli ultimi 
trent'anni, l'Austria asserisse veramente una potenza accre-
sciula, come pareva. La potenza diretta od indiretla dell'Au-
stria in Italia fu indubitata. La politica dell'Austria era con-
servatrice, o per dir meglio, restauratrice degli ordini, delle 
leggi, degli usi, dei nomi, di tulle le cose antiche ed anti-
quate; e restauratrici di ogni cosa antica ed antiquata furono 
le politiche delle Potenze italiane restaurate. L'Austria con-
tinuo a non yedere in Italia come in Europa se non due opi-
nioni, due parti, quelle del 1789, rivoluzionari, antirivoluzio-
nari; e rivoluzionari ed antirivoluzionari solamenle furono 
veduti dalle Potenze italiane restaurate. Tra le restaurazioni 
fatte, non si tralaschi se non la restaurazione dello spirito ri-
forma tore e progressive del secolo decimottavo. E quindi nelle 
provincie austriache e nei Principati italiani furono, bensi 
quelle parti estreme dei rivoluzionari ed antirivoluzionari, 
ma Ira I' una e 1' altra parecchie intermediarie. Le cose di 
questo monde non sono cosi semplici, cosi facilmente divisi-
bili, come le fanno taluni ; e coloro the cosi le fanno, o si 
voglion dire molto semplici essi stessi, ovvero ingannatori 
dei semplici. Fin dal 1815 o 16 fu presso a scoppiare una 
prima congiura in Lombardia: seguirono poi quelle del 1820 
e 21 effettuate in Napoli, in Sicilia, in Piemonte, tentate in 
Lombardia. Austria le compresse tulle, essa; essa in Napoli, 
essa in Piemonte, con gli eserciti e i supplizi e gli esigli in-
spirati ( quantunque talora da essa, sinceramente o no, la-
mentati ); essa in Lombardia collo Spielberg : cost all' in-
circa nel 1830 e negli tinni seguenti, colle occupazioni dei 
Ducati e delle Legazioni. L'autore dell' articolo della Gazzetta 
d'Augusla lo accenna, e se ne vanla motto giustamente: senza 
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I' Austria, tulle quesie congiure e rivoluzionric.aliane o non 
sarebbero slate compresse di niuna manicra, o sarebbero 
state motto diversamente, in mode mollo meno assoluto. Non 
volendo not parlay qui 	dell' Italia in particolare, non cer- 
cheremo se cib sarebbeci state felice od infelice. No, rispetto 
all'Austria stessa, cercheremo se cib le sia stab pie o meno 
belle ed onorevole; se sia slate hello ridurre it destino, la 
potenza austriaca a questo quasi ufficio di gendarmeria ita- 
liana. lo non credo che it paday d' onore e di gloria 	sia 
sempre uscir di politica ; ma it credon molli, e parliamo dun-
que di chiari e materiali interessi. — L' uomo non pub atten-
dere a melte cose insieme, nb it pub un principe, un mini-
stro dirigente, un gabinetto, un governo, una nazione. Come 
aver in cape sempre rivotuzioni, congiure, societal segrete, 
carbonari, Giovane Italia, calderari, sanfedisti, o che so io ? 
come polizie, eserciti all' erta, occupazioni di terrilori stra-
nieri, ed insomma, un' Italia intiera e malevola da contene-
re, e serbar poi mente sciolta a intendere e guidare gli af-
fari germanici, gli affari orientali, e se altri sono contempo-
ranei 7 Sapete volche succede quando s' hanno troppi affari 
alla mano ? Uno usurpa tutta I' attenzione, e patiscon gli al-
tri ; e quel che usurpa non snot essere it pib importante; 
quello a che to rivolgeresti 	a 	scelta 	tua I' attenzione; ma 
quello the le occasioni, le convenienze altrui ti fanno pib 
pressante. II fatto Ma che mentre gli uomini di Stato e gli 
eserciti austriaci facevano l' alla polizia dell' Italia, due fatti 
grandi, immensi, toccanli all' Austria, incominciavano e si 
svolgevano senza che 1' Austria vi prendesse parte, nb quasi 
v' altendesse per nulls. Sia 	che la preoccupazione d' Italia 
facesse 	questo mat effetto direttamente; sia che indiretta- 
inente, esagerando l'antipatia austriaca ad ogni novita ; it 
faUo eta che quel governo lascib Francia, Inghillerra e Rus-
sia aiutare, dirigere la rivoluzione greca, stabilirsi quel Re-
gno, stabilirsi it protettorato russo nei tre Principati slavi, 
senza frammettersi essa in altro che nel tenere chiusi in for-
tezze Ipsilanti ed alcuni altri rifugiaci ; senza pensare che 
quegli affari greci, slavi, o lurchi, ed insomma orientali e vi-
cinissimi alla sua fronliera, toccavano a iei incontrastabil- 
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mente pia che a nessuna allra potenza europea. E veto che 
ella parve astarsi alquanto agli affari orienlali nel 1840,6  e 
che intervenne allora in quelli di Siria con Inghillerra; ma 
it risullato al di d' oggi e, che ella non ha quella tradicione, 
quegli antecedenti di protezioni orientali, che hanno all'in-
contro le Ire Potenze sopraddetle. E in Germania? la 6 che 
l'Austria mance forse pin a se stessa, a' suoi destini natu- 
rali e 	tradizionali ; tantoche si pub dire ch' ella gli abbia 
oramai, e in cosi poco tempo, perduli per sempre. Ne' tren, 
l' anni corsi dal 1814 in qua, l'Austria ha perduto non meno 
che la supremazia, anzi la preponderanza in Germania. Certo, 
che uno scapito, un regresso, un errore cosi grande, sara 
negato dai politici, pratici o scrittori, dell' Austria; si faran- 
no, o piuttosto si fanno distinzioni e spiegazioni 	di queslo 
fatto; ma quesle sono di quelle spiegazioni che confermano 
anzi it 	fall° ; e it 	fatto in 	complesso , 	it 	fatto 	in se, 	6 
Cosi evidente, che non put) oramai essere negato da nes-
suna persona , mediocremente sincera ed informata. Fin 
dai primi anni la Prussia usurp6 all'AIIstria it primato, la di-
rezione dell' opinione pubblica germanica : sia nel secondar-
la , sia net trattenerla, essa la diresse e la dirige indubitabil-
mente; mentre l'Austria, ostinandosi in un trattenere esage- 
ralo ed estremo, si ridusse anche cola 	all' officio di 	alta 
polizia. Poi, tra gli anni 1825 e 1830, la Prussia trove modo 
di esprimere materialmente, o, come si suol dire, di formulare 
la preponderanza propria, 1' annientamento della supremazia 
e preponderanza austriaca. Postasi a capo di quella lega do-
ganale the s' era formata tra alcuni Slati minori, per it pro- 
rnovimento dell' industria 	e dell' unita 	germanica, ella, la 
Prussia, si pose, ipso facto, naturalmente a capo di quei due 
tnov imenti, di quei due desiderata di tutta Germania. E l'Au-
stria, renitente a qualunque novita, esitti, indugi6, dapprima 
per natura, per tradizione , per politica ; esit6 poi per ripu- 
gnanza al porsi seconda, e quasi al seguito della 	Prussia. 
Del resto, non 6 a negate che fosse e sia pure una facolta in-
trinseca a tale adesione &It' Austria. La lega doganale fu ed 
6, in essenza ed in iscopo, naturalmente ledesca. L'Auslria 
non ha di tedesche, se non la parte di gran lunga minore 
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delle proprie,provincie. Come far entrare in una legs doga- 
nale tedesca, 	non solamente le provincie slaio-tedesche di 
Boemia, Moravia, Illiria, ma i Lye Regni antitedeschi di Galli-
zia, Ungheria, e Lombardo-Veneto? Non dico che I' annes-
sione non fosse, non sia possibile, od anche desiderahile, 
per l'Austria, per la Germania, per tutta I' Europa tn,e- 
dia ; 	dico bensi the siffatta annessione implica di quelle 
difficolla cosi gravi 	che 	non 	sogliorlo vincersi, anzi nem- 
meno accettarsi dall' Austria, se non no' casi di necessity, 
quand' ella non pile fare allrimenli. E insomnia, tra it pri-
mal°, preso a poco a poco, della Prussia sull' opinione te- 
desca in generale, e it primato da lei 	preso d' un colpo 
sugli interessi materiali, Prussia 6 prima, Austria- seconda 
incontrastabitmente orainai in potenza germanica. —E ri-
capitolando in poche parole i falti d'Auslria nella genera- 
zione, ne' trent' anni corsi dal 1814: 	Austria ha lasciato 
decidere, senza quasi frammettersi, tulle le questioni orien- 
tali 	sorte 	alle 	proprie frontiere; 	ha 	perduto 	it 	primato 
germanieo ; ha mantenuto it suo primato in Italia. Se l' ul-
lima di quest° Ire opere valesse la pena di scapitare cosi 
nell' altro due, non potra essere deciso se non dagli eventi 
futuri. 

7. Vi ha una scuola, anzi una pluralita, o quasi univer- 
sality di 	politici, i quali, con quella assicuranza in se che 
viene da pochi ed assoluti pensieri, si vantano di disprezzare 
it futuro, d'attenersi al presente, o, come dicono, di disprez-
zare i sogni, d' attenersi alla reality, di essere essi soli uo-
mini pratici e politici. Ma io chiederO a costoro come fac-
ciano a distinguere it presente dal futuro; come a ragionare 
su quel presente, che in really 6 un punto solo, un momento 
inarrestabile , ed anzi inconcepibile 	da qualunque 	mente 
umana? Dio solo concepisce I' infinito net piccolo come net 
grande ; 1' uomo sa che I' uno e I' altro esiste, ma non con-
cepisce, o almeno non capisce ne I' un ne l' altro. Per 1' uomo 
it 	presente non esiste, esso 6 it vero sogno; it passato e it 
futuro si esistono, esistono soli, 	pe.r lui. Il 	presenle 	6 un 
punto matematico ideale, tra ii passato a it futuro; e per ren-
derlo percepibile da noi, c' 6 forza unirlo alla linea del pas- 
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sato, ovverotlla linea dell' avvenire. Noi possiamo considh-
rare it presente come fine del passato, o come principio 
dell' avvenire ; non altrimenti, non in se. Se questa 6 filoso-
fia, ells 6 certamente filosofia chiara, facile a chicchessia, 
anche ai politici, consueti disprezzatori di filosofia. Del resto, 
i politici dicono 	continuanente lo stesso nella propria fra- 
seologia. Niun politico parla di politica, se non in relazione 
ad un qualche futuro; quando essi dirigono un fall° in corso 
d'esecuzione, essi it dirigono ad una esecuzione compiuta, 
futura: i politici preparano co' fatti presenti i futuri ; i poll-
tici pensano, flarlano, discutono, operano, s' affalicano, te-
mono, sperano, per 1' avvenire. Lasciamo le quistioni stil-
l' avvenire in generale ; non pub essere questione o disparere 
se non sul pia o meno di avvenire pcpvedibile; e questa 
questione é indeterminatissima di natura sua, varie essendo 
le facolla di previsione in ciascun uomo, non solamente se-
condo le facolta native, ma secondo le acquistate, I' educa- 
zione, 	to sperimento, le informazioni proprie di ciascuno. 
Tra it ministro dirigente d' una gran Potenza, e it politico 
di coif& d' un villaggio; fra Bossuet a Montesquieu o Ma-
chiavello, a it giovane che fa it suo primp articolo di gior-
nate, é una lunga serie, sono numerosissimi gradi di politici,, 
che si possono ricacciare dall' uno all' altro it rimprovero di 
sognare, e se to rimandano in effetto. E cerlamento che se 
lo meritano motti, anzi mill, salvo uno a i suoi aderenti, in 
ogni questione; posciache tra intiniti errori possibili una sola 
e la verita in ogni cosa. E non sono ne gli atTettati disprezzi, 
ne le frasi generali, mna le ragioni chiaramente, sinceratnente 
esposte, quelle che possono far distinguere it solo vero Ira 
i molti errori, fintanto che i fatti non sono adempiuti. Atten-
diam dunque ad esporre ragioni chiare e sincere quanto po-
trerno. 

8. E percio, sforziatnoci di partire da' fatti chiari. Due 
principahnente mi paiono importanti alla politica austriaca : 
uno esterno, ed uno interro. Incominciamo dal pritno : la que-
same orientate non é pia di mods. Se n' 6 parlato tanto, che 
se n' 6 sazi, non se ne vuol pia parlare; se n' 6 profetato 
Into, che non si crede piii nemmeno alto pia semplici pre- 
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viisioni. Ed io gesso ne ho parlato altrove, quaniunque breve-
mente, cosi compiutamente secondo it poter mio, che fasti-
dierei chi mi lease gift, ripetendo le medesime cose , che ad 
ogni modo non ho luogo qui a ripeterle. Basti accennare che 
gl' imperil, le nazioni non cristiane, incamminate che furono 
a decadenza, caddero compiutamente sempre ; che la civilta 
maomettana in particolare decade da nove o dieci secoli al-
l' incirca ; che l'impero turco decade da tre, precipila da uno 
in qua; che a mente, ad occhio di ciascuno quest'imperio non 
sta se non per la discordia, per la tolleranza, anzi per li consi-
gli, per li aiuti estranel dells Potenze cristiane; ma che quesli 
consigli ed aiuti,introducendola civilly cristiana nella maomet-
tana, distruggotio questa, e quindi la forza propria di questa, it 
principio che la lien so, senza far sottentrare nissun principio 
ordinatore , se 	non si voglia forse sperare di far cristiani i 
Turchi un giorno o 1' altro I Non maomettani ne cristiani, i 
Turchi song e saranno sempre, finche non tornino maomettani 
o non si faccian cristiani davvero, un popolo senza principio 
d' esistenza, un popolo in decadenza; a un popolo in deca-
denza sara sempre, quando avesse a durare secoli e secoli, 
preda apparecchiata ad una civilly forte e crescente, usurpan-
to e distraggitrice di tulle I' altre, corn' 6 la cristiana. — Ma 
dirasSi : se cib deve o pub durare secoli, cib non ispetla a 
noi ; sieno pure previsioni certe, son previsioni cosi lontane, 
che non entrano nella politica del futuro vicino a prevedi-
bile. — Ma rispondo io primamente, cib pub bensi durar cosi, 
ma pub anche non durare; una condizione cosi precaria, cosi 
cadente, pub terminare a un tratto cotta caduta, alla prima 
occasione ; questa occasione pub farsi sorgere da qualunque 
dells grandi, o forse anche dells mediocri Potenze europee; 
pub sorgere per innumerevoli eventi impreveduti ed impre-
vedibili ; ed insomma, quando un fatto cosi importante come 
la caduta di quell' imperio 6 nei possihili, quel fatto, la pre-
visione di quel fatto entra naturalmente nella politica pre- 
genie, in tutu i fatti di questa 	poktica, 6 an elemento di 
essa, on coefficiente di tutto quando si fa e si calcola in essa. 
— E che sia cosi, io crederei che non possa esser dubbioso 
a nessuno osservatore inediocremente allenlo. Non vi son 
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guerre per op in Europa ; pochi trattati politici ; non altiro 
guari se non riavvicinamenti e scostamenti reciproci dell' one 
e dell' allre Polenze. Ed or mirate: le ultime zuffe di guerra, 
gli ultimi trattati politici, sono (del 1840 e 41), son tutti rela-
tivi alla questione orientate. E quanto agli accostarsi e sco-
starsi reciproci, io non „w se m' inganni, ma ei non mi 
paiono essersi NW o farsi da parecchi anni in qua, se non 
in relazione, in previsione, in preparazione, di quella me-
desima questione. Che credete voi che sia it nesso, il quale 
tiene coal strettaniente unite fra se Francia ed Inghilterra, 
le antiche avversarie, le emule anche presenti, sotto tanti 
altri rispetli? 	Le 	antiche 	inimicizie, 	le 	presenti 	emula- 
zicni, sono lasciate presso a quelle due nazioni ai gradi 
Piii inilmi della 	politica 	ed 	anzi 	della 	civitta ; ogn' uom 
Politico, ogn' uomo civile, 	senza 	distinzione 	di parti ne 
d' interessi o di anlecedenti 	propri, 	s' adopera con ogni 
Potenza sua a mantenere, a stringere quell' unione. Certo, 
qualche ragione grande ed universalmente veduta debb' es-
sere a cio ; una ragione d' interessi comuni evidenti. We, per 
quanto si scorrano le quattro parti del mondo, io credo che 
si possa trovare nessuno tale interesse comune se non quello 
della questione orientale; quello, non tanto di scioglierla per 
ora come di non lasciarla sciogliere no ora no mai contro 
all interessi comuni, ad accrescimento e pro della potenza 
rnssa, emula di Francia a d' Inghilterra parimente. Le frasi 
generali che si dicono di qua e di la della Manica, sugli in-
teressi universali della civilta, non montano ad altro ; ella 6 
la 	civilta anglo—francese, la 	civilta occidentale d' Europa, 
la civilta progrediente, che Si vuol difendere, che si vuol 
promuovere contro alla gran potenza assoluta orientate e 
regrediente, o almeno antiprogressiva, della Russia. — E 
quale 6 poi la ragione che fa Francia ed Inghilterra, cosi 
unite pure tulle due, cosi amiche, cosi arrendevoli all'Austria, 
potenza tutta diverse da esse, potenza as.loluta, e regre-
diente, o mal progrediente essa pure? Evidentemente, a co-
gnizion di (LAU, 1' Willa, 'la necessity d' avere arnica presso 
all' Oriente, una Potenza antirussa, una Potenza che si possa 
On giorno o 1' aura far profittare di tutto cio che non si vuol 
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laviare cader la sotto Russia; una Potenza the si faccia di-
ventare ogni di phi antirussa. Certo, se chi era gia chiaro 
negli anni scorsi, ei si fece chiarissimo nei pochi mesi corsi 
del 1846. La ribellione di GalliziaeccitO senza dubbio molte 
simpatie nei due popoli liberi occidentali ; il modo di repres-
sione usato (pia o meno deliberatamente, non importa) dal- 
1' Austria, vi eccito numerose antipatie. Eppure, non sola-
mente i governi, ma tutti quanti gli uomini politici, ministri 
passati, presenti o futuri, oralori di qualunque conto di tulle 
le parti, si trovarono tacitamente d' accordo per reprimere e 
quelle simpatie e quello antipatie cosi naturali ed universali. 
Come ciO? se non perch6 ministri, oratori ed uomini politici 
tutti quanti si trovavano tacitamente d' accordo a risparmia-
re, a non vituperare, ad adulare quell' Austria, quel governo 
austriaco, di che tutti sentivano aver bisogbo, ed,,essere per 
aver bisogno via via pin nell' avvenire, quanto 	piii quello 
stesso avvenire si voglia dirigere a pro della liberta, dell' in-
dipendenza, della civilly di tulle le nazioni europee, e della 
stessa Polonia, che 	pur sembravasi ora sacrificare ? Gli uo- 
mini politici d' Ingbilterra e di Francia non usano, non pos-
sono usare que'segretumi, que' misteri che s' usano nei ga-
binetti assoluti; ma la pubblicita, le discussioni parlamentari 
hanno educati a quelle convenienze politiche, le quali trat-
tengono talora piii che non niun abito di segretumi. Non si 
parla, non si puO parlare dagli uomini seriamente politici 
cola, di prepararsi alle partizioni della provincie ottomane; 
ma quella partizione, quella caduta, quella eventuality 6 in 
fondo a' pensieri politici d' ognuno, 6 il substratum di tulle le 
politiche, e delle Potenze assolute, e delle libere occidentali; 
6 quasi questione riservata in tutta la politica europea. — Cho 
se volessimo discendere a riferir aneddoti e 	discorsi, per 
eccesso d'arrendevolezza irnprudentis4imi di alcuni diploma- 
tici d' una di quelle Potenze occidentali, non ce 	ne man- 
cherebbe esempio per vero dire. Ma ci place discorrere pub- 
blicamente delle sole cose pubbliche e 	non 	negabili. 	In 
diplomazia piii che in niun' altra Cosa, corre il proverbio, 
lout mauvais cas est reniable. 

9. Io non faro che accennare per amore di brevity e di 
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atittalilig tult5 un lab 	quantunque importante della questione 
orientate. Vi sono previsioni tali, 	che, insufficientemente 
svelte, 'sembrano soverchiamente od anche risibilmente ar-
dile. Non importa ; accennerh solamente do che sarebbe 
troppo lungo a spiegare. L' America settentrionale 6 in un 
progresso di popolazione e d' industrie tale, che fatto it com-
puto sull' andamento presente di quegli accrescimenti, ne 
risulta, fra cent' anni o all' inIqrno, una probability di po-
polazioni e d'industrie superiori a quelle che si possono cora-
pular dell' Europa intera a quell' epoca. Questa differenza poi 
$i farebbe tanto pia grande, se s' aggiungessero alla parte 
dell' America le probability, che ella si estenda suite popola-
zioni, o almeno sui territori americano-spagnuoli. Che l'Eu-
ropa soffra pazientemente 1' innalzarsi di questa superiority 
americana, non par probabile. Come se ne liberera ? Per 
tins gran guerra d' Europa contro America ? Forse. Ma force 
contrastera it progresso della civilly universale ; contraste-
ranno gl' interessi reciproci, crescenti incommensurabilmente. 
Forse parry pin consentaneo a (paella civilth, sari pin facil-
tnente effettuato da essa, on accrescimento corrispondente 
della popolazione e del territorio europeo. Imperciocche, senza 
accrescimento di territorio, la popolazione europea non po- 
Ira, non pub gia accreseersi in ragione eguale di gran lunga 
all' americana. L' accrescimento di questo territorio 6 un bi-
sogno della civilth europea crescente; e una civilly crescente 
suol adempiere ai propri bisogni in qualunque modo. Ma io 
tronco questa questione laterale ; voglio adaltarmi alla po-
litica coma, od attuale, comunque si chiami. 

10. Ma appunto a tat politica parmi importante la con-
siderazione seguente. — Molte ragioni trattengono to sciogli- 
Inento, I' avanzamento stesso della questione orientale. Sem-
pre bisogna tornare a quel principio, che le nazioni, come 
gli uomini, non possono fare molte cose, non sogliono fame 
che una grande alla volta. Ora quasi ciascuna dee nazioni 
europee ha almeno on grande affare proprio per le mani. 
L' Ingbilterra ba l' Nandi da assimilarsi, 1' America da sa-
tisfare senza proprio disdoro ; Francia ha da compiere la 
conquisla dell' Algeria, ed ha I' eventuality della successione 
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sepia da guarentire ; Germania aspetta la ccostituzione di 
Prussia che coufermi it suo progredire ; Spagna ha da corn-
piere , quasi fare tutto it suo ordinamento ; Italia ha poco 
meno che lull() da fare per esser Italia, per esser lei, per 
essere qualche cosa nella Cristianita. Russia sola non avrebbe 
da far nulla che volgersi all' Oriente, sot che volesse non di-
strarsi volontariamente e nocivamente ad Occidente. E in-
somma , tra affari dati dalla necessity ed affari assunti a 
volonta, ciascuna delle Potenze europee 6 preoccupata altri-
menti e distratta dall' Oriente. Ma di tutti questi affari pen-
denti , non ne 6 uno forse it quale non si possa prevedere 
compiuto, o almeno avanzato motto, net corso di un dieci anni 
avvenire. Ancora , questi dieci anni saranno senza dubbio 
preoccupati dappertutto dal grande affare delle grade ferra-
te, accresciuto peranco dall' affare ultimamente introdotto 
delle liberty commerciali, del passaggio da teoria a pratica 
dei principii economici scientificamente riconosciuti da tutti. 

Ma per questo o questi due grandi and connessi, si put) 
prevedere che un dieci anni pure basteranno. Invece di dieci, 
poniamone dodici, tredici, e pia ci meno intorno a quindici.k-
torno all'anno 1860, se non sorgano grandi affari nuovi e per ora 
imprevedibili, l'Europa avra (non dico certamente, ma motto 
probabilmente, e le probabilita sono appunto 1' oggetto vero 
della politica), I' Europa avra una Gran—Britannia pia unita 
che non ora ; una Francia pia stabilita in Affrica, e pia assi-
curata della successione ; una Germania in qualunque modo 
e misura pia incamminata; una Spagna piu ordinata; un'Italia 
forse al medesimo punto ; e , checchessia per essere della 
Russia, un territorio continentale solcato di grade ferrate, 
it suo mare inferno, it Mediterraneo, popolalo di navi a va-
pore, disimpegnati allora gi' immonsi capilali or impegnati 
in tulle quelle operosita, disimpegnata la sua operosita, ac-
cresciula questa , accresciuto it progresso suo di tutti questi 
mezzi d' operosita e di progresso. E allora ? sinceramente , 
crodete voi ch' ella restera li, ch' ella si riposera ed oziera ? 
Non 6 possibile ; non 6 nella natura umana in generale, ne 
in quella della civilta e del progresso. E voi, governi e gover-
nati, principi e popoli, ma voi governi e principi principal- 
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mente, sarele fortunati se troverete allora uno scope, gno 
sfogo di operosita e di progressi. Guai a voi, guai a not filth 
se non se ne trovasse uno buono, utile e glorioso ; si trove-
rebbe cattivo, nocivo e vergognoso, in qualche maniera. 
Non ye to do io it segrelo ; 6 antic°, non 6 segreto, 6 mezzo 
conosciuto di tutli: i popoli attivi ed inciviliti si vogliono oc-
cupare, se non si yogliano lasciar turbarsi e scoppiare in ri-
voluzioni. Direte voi che sono, che saranno bastantemente 
occupati in industrie, in commerci, in isvolgimenti di civilta ? 
Ma, dico io, saranno queste industrie , questi commerci , 
questi progressi stessi, che ne chiameranno altri, che ci spin-
geranno pin in la, che ci faran cercare nuove vie, o piut-
losto 1' ulle rio ri t a delle presenti vie, nuovi territori, nuovi 
campi. Prendete in mano la carla d'Europa. Dove volete che 
s' estenda la civilly europea se non all' oriente suo , in quelle 
contrade cosi felicemente situate al centro di tutto it nostro 
continente, che elle furono prescelle dal Creatore a culla e 
camp° della civilta primitive; quel campo dove ella si rimase 
esclusivamente 2500 anni, tanti quanti ne furon corsi dalle 
altre civilly tulle insieme? Oggi quel campo 6 come un de-
sert° intermediario tra la civilta europea d' Europa, e la ci-
villa europea trapiantata nell' Indie. Sinceramente , credete 
voi che possa rimanere quel desert° , quel vuoto tra le due 
civilta? Non 6 probabile, non 6 possibile ; io lo ripeter6 le 
mille voile, quando n' avessi ad avere mille voile it nome di 
sognatore. I secoli, od anzi probabilmente questo secolo, dare 
giudizio di chi sogni, tra chi prevede quei progressi natu-
rali, e chi en innaturalissimo fermarsi della cristiana civilta. 
Un miracolo ci vorrebbe perche it tempo desse ragione a co-
storo; ed anche allora io potrei allegare d' aver avuto ragio-
ne, prevedendo ragione e nature mane, e non miracoli. 
Hicordatevi di me intorno all'anno 1860. 

11. Ma volendo venire al fatto intern° della monarchia 
austriaca , lasciamo stare quanto dicemmo fin qua dell'ester-
no. Poniamolo come non dello. Poniamo che stia, che risu-
sciti, che rifiorisca, se 7olete, 1' imperio ottoman° , doe la 
popolazione turca dell'imperio ottoman°. Ma mi concederete, 
che rifiorenao la popolazione turca, rifiorire almeno egual- 
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monte la popolazione cristiana di quell' imperi9. E se cosi 
sara, qualche cosa di nuovo avremo pure a vedere ; sarebbe 
la prima voila che succedesse, ma succederebbe allora, di ve-
dere un popolo signore , ed on popolo servo , progredire in-
sieme, I'un sopra e 1' altro sotto. lo non veggo bone come 
si possa fare, ma voglio supporre quanto posso immaginare 
di favorevole a quello stain quo dell' Oriente che 6 cosi pre-
diletto da alcuni. Ad ogni modo, queste nazioni cristiane pro-
gredite sotto i progrediti Turchi, avranno pure una voila o 
1' altra qualche desiderio, qualche velleita di liberta od indi-
pendenza. Questo non me to potete negare. Vizio o virlii, 6 
velleita solila di schiavi progrediti. E poi, vi faccio osservare 
che tutti questi Cristiani di sotto ai Turchi sono quegli Slavi, 
di che appunto si parla tante da alcuni anni , come di gente 
a cui questa velleita 6 venuta fin d' ora. Di questa velleita s'is 
fatta anzi 	una parola, che voi avete udita 	per certo , it 
Panslavismo. E non 6 ch' io creda lotto do che si dice di 
esso; io credo poco alla potenza, all' efficacia defile society 
segrete. Se credessi di alcune, crederei di queste, che sono 
'in paesi motto oppressi, ed anzi tiranneggiati ; perche credo 
che la tirannia sia it miglior ingrediente a far vefi congiu-
ratori o membri di societa segrete. Ma io credo che sia pas-
sato cosi it tempo dei segreti, che credo non possano giovare 
guari oramai ai popoli pia che ai governi. lo non credo dun-
que guari a quel complesso di sociela segrete , che si snot 
chiamare it Panslavismo ; ma credo alto Slavismo, ad un pro-
gresso di tutti i popoli slavi come degli altri cristiani presenti ; 
ed anzi,tanto pia, quanto pia gli Slavi son poco progredienli 
in mezzo al progresso universale , ed hanno cosi bisogno di 
progredire. Ora siffatto bisogno non 6 solamente degli Slavi 
turchi; ma degli Slavi russi , degli Slavi polacchi, degli Slavi 
prussiani , e sopra tutti degli Slavi austriaci. In Russia to sla-
vismo 6 forse meno pericoloso , perche sono slavi i popoli 
schiavi, ma 6 pure slavo it popolo signoreggiante. In Prussia 
non 6 slava se non una provincia piccola, di frontiera ; on-
deche it movimento slavo, qualuncjue sia per essere , si ri-
durra cola, sia per i vantaggi, sia per i pericoli. Ma per 
1' Austria, it caso 6 lotto diverso. Ivi non 8 d'Austriaci o Te- 
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deschi se noR an nucleo al centro della monarcbia.Tutt'all' in-
torno sono: Slavi Zecki in Boemia e Moravia; Slavi Zecki in 
Gallizia; Slavaki propriamente detti in Ungheria, in Transil-
vania; Slavi illirici in Carniola, Croazia, Istria e Dalmazia. E 
salvo in Gallizia ed Illirio,,tutti questi Slavi sono poco men che 
schiavi. In Gallizia, Slavi sono, ma di razze diverse, signori 
e schiavi. In Mirk), Slavi quasi tali, ma in condizioni men di-
verse. Insomnia, in lulla insieme la monarchia austriaca sono 
tutte quante le schiatte, tulle quante le condizioni di slavismo; 
6 un vero panslavismo, un caos di slavismo. Se questo sia an 
pericolo vero, reale e grande, in mezzo all' incontrastabile 
movimento, o desiderio di movimento slavo , io to lascio 
giudicare a chiunque abbia ombra di sincerity e d' informa-
zione; non puti essere diversity d' opinioni, non quistione, 
se non sulla maggiore o minore grandezza di tal pericolo. 

12. Ne e tutIo negli Slavi it pericolo interim della monar- 
Chia austriaca. Anche nelle poche provincie non slave sor-
goo° , fervono pericoli simili. Queste provincie non slave si 
possono comprendere in due nomi, provincie tedesche e pro-
vincie italiane, Austria propriamente delta co' suoi annessi, 
e Regno Lombardo-Veneto. E le provincie austro-tedesche fu-
mono, sono, per vero dire, fino al presence le pia tranquille, 
le meno ardenti a novita, che sieno in tutta Germania. Ma 
( supponendo sempre sincerity a mediocre informazione in 
chi voglia discuter meco), quando sia data in qualunque modo, 
in qualunque misura quella costituzione, quel governo deli-
berativo centrate, che s' annunzia da tank) tempo, e non pito 
non darsi pin o meno prontamente in Prussia ; quando tulta 
Germania, dal mar del Nord fino all' Inn, sia costituzionale, 
libera, liberalmente ordinata ; sinceramente, credete voi che 
le popolazioni 	tedesche-austriache quieteranno, taceranno, 
senza an moto, senza una di quelle domande che son moti, 
senza volere allele esse alcun che di quelle condizioni tan to de-
siderate a' nostri di ? Per 1' uomo politico e veramente pra-
tico non importa fermarsi 'A discutere se sieno pin o men le-
gittimi o giusti questi desiderii, se sieno definitivamente utili 
0 no, semplice moda od alcunche di pit). Sia moda, 6 moda 
unNersale, che dura da gran tempo oramai, che non dimi- 
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nuisce, che anzi cresce e si spande. Quando sia costituzio-
nale Prussia e cosi tutta Germania, costituzionale sara tutto 
l'occidente d' Europa dall' Atlantico all'Oder ed oltre, tutta 
I' Europa operosa, earditamente, vivissimamente progredien-
te, contro 1' Europa stazionaria o lardy ai progressi. Ed io 
lascio la questione generale, se questa potra prolungar sem-
pre o motto la sua posizione difensiva ; lascio 1' allra que-
stione generate, se non sarbbbe bene guardar in faccia la 
difficolta, ed incontrandola arditamente, farne, di pericolo, 
mezzo d' imperio. Mi ristringo all'Austria, ed anzi qui alle 
provincie tedesche di lei. Ma imaginare che, quando queste 
provincie sieno le sole di Germania non satisfatte di quel de-
siderio, di quella moda universale e specialmente tedesca, 
non ne sorgano difficolta, pericoli grandissimi; questo sa-
rebbe un' immaginazione, un sogno, una lusinga, un error 
volontario, indegno di qualunque uomo 	politico e pratico. 
E quando si pensa che queste provincie tedescbe, che i Te- 
deschi impiegati a governare 	1' imperio, sono it vero fon- 
damento, la base, quasi una pietra fondamentale su cui s'ap-
poggidno tutti gli archi, tutto l'edifizio dell' imperio; ei non 
si pu6 se non temer sempre pill allo scoprire I' instability 
di quelle fondamenta. —Non ho parlato, non voglio parlare 
specialmente d' Italia. Ne parlai lungamente altrove; nello 
stesso scrub 	presente not vedemmo come I' Italia sia stata 
da 84 anni in qua, se non I' impiccio, certo l'affare, la preoc- 
cupazione 	principale 	dell' Austria. Qui bastera notare che 
quest' affare non 6 certamente scemato ora net 1846. Sono 
dell' anno scorso gli ultimi moti di Romagna. Sono dell' anno 
scorso e del presente alcune difficolta commerciali, di strade 
ferrate e di dogane, che non voglio cercare se sieno Ode 
per colpa d'Austria o d' una delle Potenze itatiane, che ad 
ogni modo accennano 	ad nn 	principio di 	future difficol- 
ta , o forso incompatibility. Le rivoluzioni sono scemate in 
Italia via via dal 1821 in qua, non c' 6 dubbio: ma sono 
elle scemate le incompatibility tra 1' Austria e i popoli ita-
liani ? lo nol crederei di niuna maniera ; crederei che lo 
scemaniento delle rivoluzioni non sia, esso stesso, se non 
un effetto. un fall° particolare, un sintoma di quella incom- 
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patibilita ; 	eke parecchi popoli italiani non si trattengano 
dalle rivoluzioni, se non appunto perche videro queste con-
durre alle occupazioni austriache, perche i popoli italiani si 
vanno educando a preferire qualunque difetto de' propri go-
verni all' occupazione straniera ; e crederei poi che it peg-
gior sintoma, it peggior Obit° di quanto avvenne da trenta 
e pin anni, sia it vedere oramai i principi italiani esitare 
nella loro arrendevolezza alla direzione austriaca, accen-
nare un passaggio pill o meno determinato alla parte nazio-
nale. Lo scrittore pin austriaco fra i sopraccennati, escla-
ma, a tale spettacolo inaspettato, eppur da lui confessato : 
che succederci Ira tutto cid? Dio solo it sa. Ne voglio io frap-
pormi a dar le mie previsioni. Dico solamenle: llabemus con-
filentem. Principale, o secondario, o terziario, o qual che sia, 
anche 1' Italia 6 un gran pericolo per I' Austria. 

i3. Ed ora ricapitoliamo in poche parole i due fatti espo-
sti, i due fatti che non si possono non vedere, i due fatti che 
sono certamente pericoli, ma che potrebber forse esser pure 
amminicoli, aiuti, cause di grandezze future all'Austria, se-
condoche essa sapra vincerli e giovarsene.— L'Austria giace 
tra due fatti, due pericoli, uno esterno ed uno interno, che 
s' incastrano, si combinano 1' uno coil' altro. E in pericolo 
esterno per 1' eventuality dello sciogliersi 1' imperio tarco e 
di sollevarsi le provincie slavo-turche ; perche, sia che la 
Russia s' approfitti ella di quello scioglimento per ingran-
dirsi sul basso Danubio, sia che si costituiscano in liberty 
quegli Slavi, restano troncati i destini naturali dell' Austria 
in quelle regioni, son tolti di mezzo i compensi possibili a 
tutte le perdite possibili dell'Austria, e I' Austria stessa, it 
centro, it cuore di sua monarchic, rests minacciato su tutta 
la sua frontiera orientate e settentrionale, o dall' invasione 
conquistatrice della Russia, o 	dall' invasione rivoluzionaria 
degli Slavi. Ed indipendentemente da questo pericolo ester-
no, ella 6 in pericolo interno per la gran variety delle schiat-
te, delle condizioni, dei desiderii, dei bisogni, delle domande 
di tulle le sue popolaziOni per l' unanimita (che sola 6 cola) 
del desiderare e domandar mulazioni. —11ia it ripeto, questi 
fatti-pericoli possono essere pin o meno amminicoli, secon- 
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&ebb saranno incontrati. Ne io veggo poi se non tre modi 
d'Incontrar fatti-pericoli o speranze, quail che sieno: o in-
contrarli arditamente, fortemente, con grandezza ; o con 
dappocaggine ; o tramezzo con mediocrita. Esaminiamo i tre 
casi, 

14. Supponiamo in Austria un gran principe, e un gran 
ministro, o una grande aristocrazia, o qualunque complesso 
di un gran governo. Primamente ei vedra i due grandi fatti 
innegabili, non chiudera gli occhi incontro a loro, auzi li 
guardera arditamente, e pensera a giovarsene, se pull, a ter-
sene almeno senza danni. Ne certamente ei s' appligliera a 
niuno di quo' partiti subitanei che non sono nella natura della 
presente civilta, meno nella natura germanica, men che mai 
nell'austriaca. 11 pin grand'uomo del mondo, it pie fermo net 
suo proposito, non prende mai partiti contrari alla natura 
del proprio tempo e del proprio paese. Ma natura del tempo 
nostro, e particolarmente delle schiatte germaniche, a della 
nazione e della casa austriaca, 6 it prevedere e provveder 
lungo ; 6 it fare e seguire un disegno con costanza. Ora, 
quanto all' eventualita orientate, chiaro it it disegno da farsi 
e seguirsi dall' Austria, se solamente ella voglia non mancare 
a se stessa. Nel suo avvenire, Austria ha per se immanche 
volt i voti, gli aiuti, it concorso, la spinta dell' universa Cri-
stianita. Ha per se Inghilterra, Francia, Germania ( quale 
spinta ! ), senza contare i popoli minori, e per ora, ma forse 
non allora inutile, di Spagna e Italia. Ha per se it desiderio, 
it bisogno universale di non lasciare I' Europa orientate, la 
Russia, I' assolutismo, la Chiesa greca, invadere 1' Europa 
occidentale, liberate, lalina e germanica. Ha per se i vofi, 
it concorso attivo o almeno negativo degli slessi popoli sog-
gettialla Russia; WM i Polacchi antichi, e molti Russi stessi, 
i liberali da una parte, i conservatori del russismo antico dal- 
l' Mira, 	formidanti 	alla traslazione della 	potenza da Pie- 
troburgo o Mosca al Mar Nero. Io non parlo di un giorno in 
che Austria ponesse in linea di qua o di la dei Krapak le 
sue ire o quallro centinaia di migliaia d' uomini; parlo del 
giorno in che, co'suoi atti governativi e diploatici, Austria 
enunciasse solamenle con qualche arditezza it grande ma 
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natural progetto, di profittar essa principalmente dell'even- 
tualite, quando che venga, 	dello scioglimento dell' imperio 
turco. Dire che tale annunzio sia politicamente impossibile, 
sarebbe dire I' opposto di ci6 che si fete, si fa e si fara sem-
pre in politica. In tutte le politiche, 6 nna politica d' even-
lualita; e questa non W.enunzia, o s' enunzia, pia o meno, 
secondo.giova. Che pia? l'Austria ha incominciato ad enun-
ciarla ; se non foss' altro nell' ultima nota sugli atfari orien- 
tali 	che siasi pubblicata dal suo ministro dirigente. 	Ma 
questa nota 6 delle pia oscure che sieno negli tali diploma-
tim di qualunque eta, ed oscura 6 la tendenza politica, la 
politica d' eventualita dell'Austria. Il giorno che questa po-
litica d' eventualita fosse in qualunque modo chiaramente 
espressa, sarebbe un gran giorno incontrastabilmente per 
l'Austria; sarebbe it giorno di un'alleanza, che non avrebbe 
neromen bisogno di essere espressa, di essa Austria con tutte 
le 	Potenze e con tutti i popoli occidentali. — Tanto che it 
pericolo secondo ed intern°, che io roi proponeva d' esami-
nare pia lungamente, resterebbe scartato, quasi ipso facto. 
Checche si dica delta irragionevolezza ed avventatezza dei 
popoli, essi sono forse meno irragionevoli ed avventati che 
non si crede; e tali sono ogni di meno; a' educa 1' opinione 
pubblica dappertutto. Quando si vedesse l'Austria occupata 
in un gran progetto utile, necessario; non 6 dubbio, l'opi- 
nione de' suoi 	popoli pazienterebbe motto pia che non fin- 
ch' ella si vede, di fuori come di dentro, disoccupata dei veri 
interessi propri ed universali, occupata non ad altro, di 
dentro come di fuori, se non a comprimere 1' opinione uni-
versale. Certo, che qualunque miglioramento intern° di lei, 
qualunque progresso od allargamento di suo governo, qua-
lunque accostamento all' opinione, gioverebbe al medesimo 
scope; gioverebbe (se ben fatto) a tranquillare l' intern°, 
a congiungersi pia e pin coil' Europa occidentale, ad assicu-
rarsi la orientale; ma certo pure che l'Austria acquistereblie 
tempo a tutto cif, col semplice entrare e perseverare nella 
franca ed ardita politica dell'eventualita orientali. — Ma non 
inganniamoci a vicenda. Parte essenzialissima, costituente 
'li questa politica eventuate, sarebbe la politica dei compen• 
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si. <Questa non 6 nuova, anzi tradizionale, antt7lissima in 
casa d'Austria. Dalla sua culla d'Alsazia ella migr6 in Sviz-
zera dapprima, in Austria poi. E d' allora in poi not accen-
nammo una piccola parte solamente dei trasporti ch' ella fete 
di sua potenza in Boemia, in Ungheria, in Italia, in Spagna, 
in America, in Portogallo, in Fiand.ca, di nuovo in Italia. II 
trasportar sua potenza non put), non dee far ribrezzo a casa 
d'Austria ; non it cedere provincie per provincie, popoli per 
popoli, lingua per lingua; non la politica dei compensi. L'Au-
stria ha -sul Danubio ab antico it centro, it nerbo di sua po-
tenza ; sul Danubio dee accrescerla ; sul Danubio sono i suoi 
destini. Quanto 6 separato dalla gran valle del Danubio, 
quanto non e bagnato dall' acque cadenti nel Danubio, non 
entra ne' suoi destini; al. di la dei Krapak, al di la dell'Alpi, 
I' imperio suo non s' estende naturalmente 	ne prolittevol- 
mente per lei. 	Sien pure popolose e ricche 	le provincie 
polacche ed italiane; forniscano gran soldati 	a' suoi eser- 
citi, gran denari alle sue finanze; esse nob li forniscono 
se non in tempo di pace esterna ed interna; e i tempi di 
pace esterna ed interna non duran sempre ; e i tempi in elm 
non durano, i tempi di guerra, son pur quelli che decidono 
della 	potenza, anzi dell' esistenza degl' imperil. Un impe- 
rio che sacrificasse le sue eventuality di guerra al suo quasi 
ingrassare nella pace, sarebbe imperio minacciato di certo 
fine. La Gallizia e l'Italia son due belle corone senza dubbin 
tinche dura la pace e la tranquillity: ma supponete (e la sup-
posizione 6 non solamente probabile ma certa per una voila 
o l' altra), supponete, dico, una guerra orientate, occidentale, 
o qualunque, che non sia appunto negli interessi della Galli- 
zia e dell' Italia ; che farete voi dell' Italia e della Gallizia? 
Cento mila uomini qua, cento mila uomini la, vi ci vorran-
no. E badate bene, centomila uomini non italiani in Italia, e 
centomila uomini non galiziani in Gallizia. Troverete allora 
voi che Italia e Gallizia sieno belle corone? che vi forniscano 
uomini e denari ad- ingrossar esercili e tesori? 0 non anti 
che saranno allora emuntorii o piaghe pericolosissime in 
vostro corpo, piaghe minaccianti d' incancrenirsi e perdere 
it corpo 'inner° della roonarchia?—Ne, badate bene, io vi 
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dico qui, o fer ora, di fare it rimedio eroico, di lagliarcle 
membra minaccianti piaga e cancrena. Non sono cosi av-
venial° neiniprudente; non vi dico di lagliar membra, quan-
tunque iderme, prima che venga la necessity; ma, se slate 
uomini grandi o solamente uomini, vi dico di prevedere vi-
rilmente quells necessity, e di vederla immanchevole, e di 
non credere di provvedervi con palliativi, di prevedere fin 
d' ora it di del rimedio eroico, e di provvedervi. E di prov-
vedervi con animo alacre, tanto pin che i corpi delle monar-
chie non sono come i corpi degli uomini, dove non si pos-
sono sostituire le une membra all' altre; e che anzi queste 
sostituzioni ringiovaniscono talora it corpo intiero della mo-
narchia, e che voi, principi e ministri di casa d'Austria, vet 
sapete, per esperimenti, meglio di nessuno. Immaginateviuna 
Monarchia austriaca piantata dov' ella 6 ora: in Vienna la 
Vostra bella capilale occidentale, ricevente dappresso vita e 
Moto da tutta la occidentale civilly;  e trasmetlente questa 
vita e questo moto a tutto ('Oriente; poi incominciante li 
alle porte di Vienna l'Ungberia, torso dell' imperio onde 
Vienna sarebbe capo ; poi braccia e membra variamente 
cooperanti , Boemia, Moravia, Illiria, Bosnia, Albania, e 
quanto potrele prendere ed incivilire al di la, come Europa 
vi desidera ed augura, Eno al Mar Nero ed al Bosforo; io non 
so, per vero dire, qual pin bello imperio voi vi poteste appa-
recchiare o desiderare. — Desiderii, immaginazioni, sogni? 
Sogni almeno di non pochi ne piccoli uomini; it principe 
Eugenio, it ministero del principe Czartoriski sotto 1' impe-
ratore Alessandro, Talleyrand e Napoleone; senza tenor 
conto di not altri turba di scrittori. Per far reality di questo 
sogno non ci si vorrebbe altro che un uomo politico pari ad 
alcuno dei qui nominati; ne mi sembra poi cosi gran sogno, 
che sia o possa essere in Austria, e in potenza la, qualche 
tale uomo. 

15. Ma se fosse tutt' all' opposto? se le difficolta presenti 
e non vinte avessero staccato, indebolito, attutito quel go-
verno, le menti dirigenti di quel governo? Se vi fosse sce- 
mata l' operosita, 	la vita? a tat sogno da non esservi pin 
Vera vita attiva, ma solamente passiva, o difensiva? Se que- 
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sta vita fosse ridotta a quel provvedere di giorl'io in giorno, 
volta per voila, ad ogni pericolo, a quel correre dell' uno 
all' altro, 	a quel rinunciare ad ogni spontaneita, ad ogni 
moto proprio, dm costituiscono la politica puramente difensi-
va? L'Austria ebbe gia tal melodo in guerra, una strategia 
semplicemente difensiva; ed ognutl sa a che ne fosse ridot-
tal A tale, che quando ells intese it cattivo effelto di tal me-
todo, quando voile prendere it metodo offensivo (come ne11805 
e 1809), essa si trovb incapace a queslo, fu presa sul tempo, 
fu ridotta nuovamente ad una difensiva peggior che mai. La 
politica e, pia che non si crede, simile alla guerra: si pub 
distinguere anch' essa in difensiva ed offensive, o pia conve-
nientemente in attiva e passive. Quella sole pub esser buona, 
questa non mai. lo credo che questa sconvenga alle stesse 
piccole Potenze; che esse stesse possano e debbano avere una 
lendenza, uno scopo attivo. Ma it non averne sconviene 
massimamente alle Potenze grandi; ad esse 6 pie vergogna, 
phi perdita d' opinione, e quindi tante pie danno. Quando si 
lasciano sempre altrui le iniziative, si prendono sempre gli 
affari altrui alla mano, e non i propri, si prende it tempo, 
1' occasione altrui. Cie in politica esterna, e 645 nell' interne. 
Tutti quegli indugi posti dall'Austria, ed anche dalle Po-
tenze occidentali, alla queslione orientate, non riusciranno 
forse ad altro che a lasciare un di o 1' altro la scelta del 
tempo e dell' occasione alla Russia. E (se non sia un nulla 
la storia dei cinquantaselte anni addietro) gl' indugi, le esi-
tazioni net satisfaro i moderati desiderii de'popoli, non saran 
forse altro mai che dar tempo ed occasioni agli scopi, ai de. 
siderii immoderati; per tornar poi, per vero dire, ai moderati, 
ma dopo un lungo stadio di rivoluzioni e danni. lo lemo che 
un simil destine s' apparecchi forse all' Austria. E lo temo 
sinceramente come amico della civilta cristiana in generale, 
a cui giovano si sovente i risultati dells rivoluzioni, ma non 
mai le rivoluzioni esse stesse; a cui gioverebbe quindi sem-
pre arrivare ai risultati, senza passere per i danni interme-
di. Oltre che, non 6 raro it caso, che restino i danni senza 
ibuoni risultati; non almeno per tango tempo. E di nuovo 
8 temibile tal caso per l'Austria. Prendiamo come semplice- 
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mente possibile, la caduta dell' imperio ottomano ; tal tip 
mi si negheri da nessuno. E allora, se non entri Austria a 
dare scopo ed ordine a quel grande sconvolgimento, quanto 
e. quale non sara egli queslo, tra tanti elementi diversi ed 
avversi: i popoli turchi, slavi, greci, russi, religione maomet- 
tana, cristiana-greca, 	cr,istiana-cattolica, e tulle le condi- 
zioni sociali, tulle le opinioni, tra la barbarie estrema, e 
l'estremo ardore di liberta? Dio liberi que' paesi da tali sor-
li I Dio liberi l'Austria da tat sovvertimento I Non 6 mente 
sans e retta cho non rifugga da tat previsione, quand' an-
che sia mente avversaria dell' Austria presente. Noi Italiani 
vi troveremmo it conto nostro, to so. lo non sono lusingator 
de' midi compatrioli, io non esagerai in nessuno de' midi 
scritti le loro presenti capacity ; forse le vidi minori che 
non sono, e Dio voglia ch' io mi sia ingannato. Ma insomnia, 
anche nella mia opinione, gl' Italiani son fin d' ora apparec-
chiati, e saranno ogni di pie abbastanza, per non rimanersi 
dal profittare di tale occasione, per non rivendicare la loro 
indipendenza almeno allora quando fosse rivendicata da tutti 
i popoli all' intorno e dentro Austria. Ma it ripeto, per noi, e 
per lei, e per tniti, io anteporrei le mille voile, che noi ayes-
sire° ad aiutar l'Austria alto sviluppo de' suoi destini sul Da-
nubio, alto conquista della grandezza di lei, e dell' indipen-
denza nostra tutt' insieme; io antepongo sempre it ben di 
due al ben dell' uno col mat dell' altro. Non 6 se non amore 
di civilly o Cristianita, come si voglia. Certo poi, se vogliono 
lasciarsi perdere, si perdano ; ed io direi e ridirei ai compa-
trioti : approfitliamone. 

16. Del resto, se taluno mi chiedesse quale io creda pie 
probabile per l'Austria dei due casi fin qui posti, della poli-
tica ardita e grande, o della assolutamente dappoco, io ri-
sponderei: ne l'uno ne 1' afire. II pia consueto net monde, 
non e it caso della grandezza, ne quello della dappocag- 
gine assolula, 	ma quello della 	mediocrity. Si 	vedono le 
rose con grandezza, ma si 	eseguiscono con dappocaggi- 
ne; ne risulta la mediocriria. Tutto quello che io son venuto 
csponendo non 6 arcano; 6 saputo, confessato da parecchi, 
(la molli; e si confessa e professa voter operare secondo tali 
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Arevisioni 	 purche si posse (come si dice), purcbe vogliano 
altri pure, purche si trovino aiuti, concorso, pbssibilaa. Ma, 
( come succede nei paesi stracchi e non per anco ravvivati ) 
l' un uomo rigetta sull'altro le difficolta; principi, su' mini- 
stri e popolo; 	ministri, su' principi e popolo; popolo, su' 
principi e ministri. E cosi non si va innanzi, o si va poco; 
e si vive alla giornala. — Ma forse quando sorgano le mag-
giori difficolta, quando premano i pericoli, quando si tratti 
dell'esSere o non essere quella belle e nobile monarchia; 
forse che si ritroveranno spiriti in cuore a que' principi, a que-
gli uomini di Stato, a que' popoli. Non poche voile cio av-
venne gia a casa d'Austria; e valga per butte, it sollevamento 
degli Ungheresi per Maria Teresa. Ne i rivolgimenti totali di, 
politica sono nemmen essi nuovi a quella casa, a que' politi-
ci; valgan per tutu i due rivolgimenti di Campoformio e di 
Dresda. Che pia? io crederei che sia appunto la fiducia in 
quei rinnovarnenti e rivolgimenti subitani, quella che tran-
quilla i timori, che anima le speranze di color° che hanno in 
mano i destini austriaci. Forse ch'essi dicon a se stessi: felice 6 
1' Austria; viviamo oggi ; ogni giorno baste a sue cure; i giorni 
avvenire daranno insieme i danni e i rimedi, i pericoli a la 
fortune. Questo 6 che si chiama somma saviezza, somma 
prudenza, somma politica.—Se tal sia, i posteri ne giudi-
cheranno al sicuro. Noi non possiamo guari dir altro, se non 
che é giuoco, che 6 politica molto alla Ventura; che 6 fidare 
sulfa saviezza e fortezza dei successori; che sarebbe pia hel-
lo, pie sicuro, non fidare se non sulle viral proprie, far 
quant' 6 fattibile ora, per render pie facile l'opera dei suc-
cessori; non esporsi ai rimproveri di questi sempre severi , 
Canto pia severi quando si son loro apparecchiati pericoli. — 
E so che tutti questi sarebbon pensieri inutili a porgere ad 
uomini di mente e cuor volgari, i quali dicessero: dopo noi ii 
diluvio. Ma, sinceramente, noi crediamo alcuni, molti uomini 
politici austriaci diversissimi da do; it peggior rimprovero 
che facciam loro, 6 di vivere e pensare in un' atmosfera ri-
stretta e fattizia, che non lascia WC vedere come sono le coso 
del mondo cristiano in generale, non quelle stesse dei popoli 
non tedeschi del loro imperio, non le italiane o polacche spo' 
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cialmente. E la sorpresa, it cattivo apparecchio, i peggiori 
rimedi trofali ultimamenie in Gallizia, ci darebbono sidatta 
opinione, quando non l'avessimo avuta gia. In nome del ben 
comune, e di quelle buone intenzioni the not crediam in es-
si, veggan essi se quegli eventi non bastino a far penetrare 
alquanto delle previsioni nostre in essi pure; se non debbanc 
farli dubitare della bona di for via, e della necessity di pren-
derne o di esplorarne alcun' altra. 

••---.6 I .,- 
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LETTERA AL SIGNOR QUINET. 
(Framminto.) 

—..— 

DEELE RIVOLUZIONI. 

I. Necessile della presents Appendice. —2. Nicole:Joni e mule:lush —3. Le rivolnaioni eel. 
I' 'Middle. — 4. Nel wadi., eve. — S. Dal 1500 al 1814. — 8. Waltone del gran 
principle elle regge le rivolesioni. — 7. Applicazioni. 

1. Appena fu pubblicato it libro mio, uno che ho ogni 
ragione di sperare ei mi permetta di chiamar amico mio, ten 
uomo di nobil. animo e di cuor provato, disse gia : tulle ell) 
sta bene, ma ci vogliono, ci vorranno gran sciabolate. Poco do- 
Po, it mio quantunque non sempre esatto, ed anche men so-
verge consenziente, ma certo benevolo traduttore, mi postale 
in pin luoghi sul mio aborrimento alle rivoluzioni. Seguirono 
parecchie critiche implicite od esplicite nel medesimo senso. 
E Onalmente uno scrittore straniero, francese ( e che io, di-
versamente ad altri miei coinpatrioti, non ricuso come stra-
niero, perche in questa fratellanza universale delle nazioni 
cristiane credo difficile ma lecito di parlar gli uni degli al-
tri , e ch' io ricuso tante meno come Francese, perche, piaccia 
o no, le mie gratitudini, le mie ospitalita, i miei afTelli, la 
pia santa, la pill deice delle mie memorie, tulta la vita mia, 
mi fanno in cuore, come it mio ragionare mi fa in politica, 
esser Francese subito dopo che Italiano), it signor Quinet, cri-
ticandomi, ad use di sua nazione, gentilmente, non personal-
mente, e facendomi l'onor di crilicarmi insieme con Man-
zoni, Pellico, Rosmini, Gioberti e Troya, fini la critica sua 
con queste parole, consenzienti noble sopraccennate, e dirette 
a tutti gl'Italiani: a Ni le del ni la terre ne peuvent vous sauver, 
si votes ne vous rachetee vous—memes , dans l'avenir,  , par ten 
bapteme de feu. Defiez—vous des mots: a cette plaie it Paul du ler. 
Risogna it ferro. a ' 

' E Ultramontanisme, Paris, 1844 , pag. 250.— gulls solidith e razio-
nalith del qual libro si pub veder I' articolo dcl signor Lherminier,  , Revue 
des Deux—Mondes, AcrOt 1844. 

ZO 
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, A tulle queste critiche io potrei rispondere brevemente: 
the io non dissi mai non doversi venire un di. o l'altro ai 
ferd, alle sciabolale; the i libri possono anzi apparecchiare, 
far alzare, riunire i ferri, sciabole e spade; e che possono 
aver di pin queslo vantaggio, questo scopo almeuo, di appa-
recchiare e riunir que' ferri secondo virtu ed opportunita , 
d'impedirli d'alzarsi e perdersi in usi scellerati e dannosi.— 
Ma di?) sarebbe un po'breve, in proporzione dell'importanza 
del soggetto ; resterebbe a disculere the sia in cio vizio 0 
yid* doe insomma, se e quali sieno rivoluzioni virtuoso ed 
opportune, e quali scellerate e dannose. E it soggetto mi par 
valer Ia pena di esser traltato esplicilamente. Farollo, se non 
altro, con quella sincerita e chiarezza the i miei, critici pia 
acri mi hanno conceduto. 

2. E merited) di nuovo it rimprovero fattomi d'esser si-
stematico; e incomincerd quindi dalla detmnizione. La parola 
rivoluzione fu usata in parecchi sensi. Per esempio, it De-
nina intitolando un libro , Delle Rivoluzioni if Italia, intese 
evidenlemente Ia parola come sinonima di vicende e poco piet. 
E cosi it Vertot ed altri di que' tempi. Ma succedula quells 
the prose ed ebbe da tutu it nome di rivoluzione francese, 
Ia parola prese universalmente, in tulle le lingue che l'usano, 
quel significato the aveva gia dal 1688 in poi in Inghilterra, 
it significalo di mulazione subilanea, essenziale, quasi inte-
grate, dello Stale. Ed io non son di quelli the voglian mutat. 
significato alle parole universalmente intese in un modo, o 
peggio escluderle perche non si trovin nelesti o ne' dizionari 
di due o Ire o cinque secoli fa. lo chiamo e chiamero rivolu-
zione cie che chiaman tutti, quella mutazione subitana ed 
imporlante; e serbero poi alle mutazioni anche importanti 
ma non subilane il nome semplicemente di mutazioni, per 
evilar gli epiteti; 	per non intralciare it discorso dicendo 
continuamente mutazioni importanti subitane , e mutazioni 
importantissime lente. 

3. E 66 poste, io pregher4 qualunque leggitor sincero a 
far meco una di quelle scorse nelia storia passala, the mi 
paiono inevilabili a chiunque voglia discorrere di politica, 
ciot di storia presente e prossima avvenire. Ma faro tale 
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scorsa quanto pia breve io sappia, per non esagerare, nonosa-
pendo corr4germene, it vizio mio. E quindi passer6 ratto 
sulla scoria anlica, troppo diversa, e, s'io m'appongo, troppo 
mal nota e peggio intesa, generalmente, da noi.— Nell'anti-
chila, e tank) pia quanto piii si risale, facevansi pia rivolu-
zioni che mulazioni negli Stall. Era naturale: gli Stali, fos-
sero genti sciolte, o nazioni ,raccolle di genti, erano gli uni 
senza leggi costitutive, gli altri con tali leggi si, ma quasi 
nessuno forse con leggi costituite a mutazioni. Non essendovi 
inezzi a mulazioni, facevansi rivoluzioni. Le monarchic, non 
assolute per to piii come si crede ignorantissimamente, erano 
si modo,rate d'aristocrazia e democrazia, ma non era definito 
ci6 che dovesse potere it monarca, la aristocrazia, la demo-
crazia. Na serviva guari nemmen 1' uso, che era vario net pas-
sato, variabil quindi net presente e nell'avvenire. Peggio nelle 
repubbliche, o Stall senza re, fossero aristocrazie o demo-
crazie, o piuttosto (de anche qui s' inganna I' intelligenza 
volgare dell'antichila ) dipendessero phi dall'una o dall'altra 
potenza. In una parola, it diritto era mat costituito, mat defi-
nito; quindi valeva la forza. In altre parole, la civilly, dico 
net senso stretto, la civilly propriamente delta, la scienza, 
la pratica delle istituzioni civili era mat forma; quindi i rin-
novamenti, le mutazioni necessarie o desiderate di essa, piti 
diflicili, piii rare; e quindi pin subitane erau le rivoluzioni. 
Quando it trono era usurpato da un re truovo, o quando da 
uno nuovo o vecchio erano usurpati i poteri dell'aristocrazia 
o della democrazia, s' annnazzava; perche, ammazzalo lui, 
erano ammazzate per to pia le usurpazioni di lui, che non 
erano state fermate, costituite. Quando usurpava la aristo-
crazia it re o la democrazia o i due giunti, s'ammazzavano o 
cacciavano i grandi che non avevan costituita for grandezza. 
Quando usurpava la democrazia it re e i grandi, facevan co-
me potevano; e non potendo ammazzar it grosso del popolo, 
facevan come tulti i deboli verso it pia potente, l'adulavano, 
e, come cacti gli adulatori, dolcemente it riducevano a ser- 
Vitu. Pericle, Mario, Cesare, son ire esempi di quest' ultime 
rivoluzioni: gli esempi dell'altre sono cosi innumerevoli, da 
Ilan potersi citare ; 8 l'antichila lull' intiera, quell'antichita 

   
  



468 	 LETTER& AL SIGNOR QOINET. 

che i pedanti di politica come di lettere ci pongon a Motto 
ese►npio invidiabile. L'antichita 6 un esempio continuo di ri-
voluzioni prementi it pie a rivoluzioni anteriori, ed incredi-
bilmente imprevedenti delle rivoluzioni che seguivano suite 
proprie calcagna. II mondo antico si ripose, dicesi, nell' im-
perio romano: ma giudichi ognuno.di (al fraseggiare, di tab 
riposo; non una gran mutazione fecesi quasi da Tiberio a 
Diocleziano ( non contend° guari l'estensione nominate del 
diritto italico), cioe in tre secoli. E quante rivoluzioni si fa-
cessero 6 facile contarlo sul catalogo degl' Imperatori : ogni 
due di questi, una di quelle approssimativamente. E perche 
poi le mutazioni di Diocleziano ed anche quelle di Costan-
tino e di Teodosio erano stale insufficienti, anche ne' due 
secoli che seguirono da Diocleziano ad Auguslolo, le rivolu-
zioni furono peggiori e piii numerose che mai. Ne mi si dice 
che erano solamente rivoluzioni di palazzo; poiche net pa-
lazzo era lo Slat°, Ia costituzione, la legge, la civitta: le ri-
voluzioni di palazzo eran di State; e che influissero sullo Sla-
to, ne son prove it risultato continuo e ('ultimo, la decadenza 
e Ia caduta. 

4. Nel medio evo (sotto it qual nome per abbreviare 
comprenderemo qui le due eta cristiane che chiamaromo al-
trove del primato germanico e dell' italiano, i mine anni dal 
secolo V al XV) fu poco diversamente, e poco meglio. Fu 
in quel tempo, per vero dire, una gran potenza costitutrice 
it Cristianesimo, ma pure una gran potenza dissolvitrice, 
quello che si suol chiamar feodalismo, a ch' io chiamere so-
prapposizion delle schiatte. Perciocche, lascitndo a' legulei la 
definizione testuale del feudo, ed a' veri giurisprudenti sto-
rici la definizione delle origini antichissime, antiche, bar-
bare e carlovinge di esso, io mi contentere di accennar qui 
che non fu un angolo di nostra Europa, della Vistola in qua, 
in cui non fossero schiatte vincitrici soprapposte alle vinte; 
schiatte germaniche sopra le slave nella Germania orientate, 
germaniche sopra germaniche nella Germania occidentale, 
e germaniche sopra le cosi dette romane net resto d'Europe• 
I Germani eran signori, gli altri servi, debt! appunto univer 
salmente dagli uni agli altri Slavi , schiavi. Ne quesla, per 
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vero dire, etra novita, era anzi I' use antico universale.ffla 
chi the I' antichita ne' suoi tremila e pin anni non aveva po-
tuto disfare, incotnincie subito a disfarsl nelle eta cristiane; 
perche questa divisiono del genere umano o delle nazioni o 
dello genii o d' una citta in signori o schiavi, era insomma 
condizione sociale, civilta anticristianissima, contraria a tutti 
i dettati , a tutti i principii del Cristianesimo, non poteva 
durar con esso. In questo senso si pie dire che it Cristiane-
simo rivoluziono i popoli. Perciocche la mutazione dure si 
mine anni a farsi, o poco meno, e in molti passi ; ma a colpi 

Illi rivoluzioni, ogni passo fu una e talor si compose di pa-
recchie rivoluzioni. lo non fare quistione per sapere se fosser 
pia le rivoluzioni nell' antichita o nel medio evo : molte fu-
rono nell' una e nett' altro; e it pin o it meno pare a me im- 
Portar poco, non essendo io pin ammiralor dell' uno che 
dell' aura, lasciando 1' ammirazione del medio evo ad un'al-
tra qualita di pedanti letterari o politici. Questo solo mi pre-
me di far osservare, che quelle rivoluzioni o mulazioni subi- 
lane dello Stab 	die (ant° scandalezzano a' nostri di , perche 
vi son cosi rare che una o due appena si contano in un de-
cennio , furono frequentissime, e pin che annue, e quasi 
mensiii, in que' secoli malinciviliti, come ognuno pun vedere 
in qualunque compendio cronologico di storia moderna , od 
anche, riducendosi a una nazione, ne'soli Annali del Muratori. 
11 medio evo fu ona bells eta, almen per i signori, dicono 
alcuni ; ma si spieghino: di quali signori parlano ? Di Val-
vassini o Valvassori, o Cattani o Baroni, o Conti o Marchesi, 
o Duchi o Re, o Imperatori? the (anti ed anche pin furono 
i titoli di signoria ; e in ogni grado, it signore aveva a temer 
di su la prepolenza e di gin la insofferenza, cioe di su a di 

' gin le rivoluzioni vere , mutazioni subilane. Io li vorrei ye-
dere questi aborritori di rivoluzioni, 'eppure amatori del boon 
tempo antic°, con queste for due qualila storicamente, effet- 
tivanaenle incompatibili, che figura avrebbon 	fatta 	in 	tal 
tempo, quando, dall'alzarsi all' andar a letto, non era sicuro 
uno mai della condizione personale, o della famiglia, o della 
title sua 1 Ei sembra o bisogna non aver letto una storia di 
que' secoli, o non esser capace di far un riscontro, per cadere 
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in siffatte contraddizioni. Eppure quanti non lejanno ? Ma 
leggano con on po' d'•attenzione, e vedranno di doversi pur 
decidere una voila: o lodar le rivoluzioni die abborriScono, 
o aborrir it medio evo, la feodalita o i resti di lei che ama-
no. I belli, i grandi colpi di spada sono una bella cosa , in 
una bella poesia, od anche in una Vella really, per una bella 
causa, cio6 per la patria, per I' indipendenza, per la religio-
ne vera. Ma i colpi di spada e di pugnale, e peggio la man-
naia e la corda, e non motto meglio it buttar gin dalle fine-
stre di palazzo, o l' uccidersi in piazza per 1' imperadOre od 
it papa, per ghibellini o guelfi, senza mai un risuliato; it fall  
rivoluzioni per rivoluzioni, senza pro, senza miglioramento 
patrio; lotto cie put) chiamarsi sfogo di virtuose quality, ma 
si dee chiamare infelice sfogo; tutto cia pub valere, val certo 
meglio che 1' ozio e it sonno d' una nazione, ma non vale it 
guitar lento e progressivo di alctine nazioni incivilite mo-
derne.' Io dico questo e non pill ; e non mi si faccia dir pia 
od altro. 

8. E andiarmi avanti lasciando antichila e medio evo, e 
venendo a questa eta, a questi secoli nostri, che altri chiama-
no di risorgimento, altri di civilly, altri di progresso, altri 
di lace, ed io chiamai quarta eta del progresso cristiano 
dal 1500 a noi. Io studiava testa la storia di Casa d' Austria 
in uno scrittore poco profondamente 	  
E tullavia fui colpito 	  

' La critique gemissanle esl h la mode, dice un critico ingeposo , 
Ch. itemusat. Revue des Deus:—Mondes, Add 1844, pag. 421. 
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ALCUNE PRIME PAROLE 

SULLA SITUAZIONE NUOVA DEl POPOLI LIGURI E PIEMONTESI• 

_......_ 

I. 

Anche noi siamo entrali oramai compiularnente 	nel- 
i'opera del RISORGIMENTO D' ITALIA ; anche noi vi siamo en-
trati per la via delle RIFORBIE, che 6 Ia migliore o Ia sola 
buona, perche è la pia o Ia sola, senza eccezione, virtuosa. 

Ringraziamone prima di tulle quella divina Provviden-
za, I' intervenzione diretta della quale non fu forse mai in 
niun fatto storico cosi evidente come in tutti questi; l' inter-
venzione della quale ci si manifesta ogni dl pa], ci conduce 
di miracoli in miracoli. 

Evidentemente qui 6 it dito di Dio. Evidentemente, Dio 
lo vuole, Dio lo vuole. Evidentemente la lunza ira di Dio 6 
soddisfatta, it lungo castigo d' Italia a finite. Evidentemente 
Dio protegge l' Italia. 

E ringraziamo poi lo strumento della Provvidenza, II 
re; e lodiamolo, di tutto it cuore e tutta 	I' anima nostra , 
d' essersi fatto tale strumento. E .la lode maggiore che gli 
uomini possano dare a un uomo quagga]. 

Ed evidentemente noi gliela dobbiamo; evidentemente , 
egli ha fatto bole e provvidenzialmente per lui, per la sua 
real Casa, per noi e per l'ltalia. 

Egli ha fatto bene e provvidenzialmente per lui ; it quale 
avendo incominciate molts riforme gift da molti anni, avendb 
tollerata, allargata gia la pubblicita da quattro anni,ed aven-
do, al principio del 1846, fatto it prime alto politico d' indi- 
Pendenza ilaliana che sia stato dal 18t4 in qua, ha ora spie- 
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gala, compiuta, sancila Ia sua politica, con una magnifica 
serie di doni liberali ; per lui, che alla lode di Principe buon 
amministralore s' 6 or aggiunta quella di principe buon po-
litico; per lui, che s'e ora acquistata Ia gloria di vero e gran 
legislalore, legislalore 	d' istiluzioni ; per 	lui, 	che ha coor- 
dinata cosi la sua propria vita e 14 sua storia. — E noi gli 
dobbiamo esser grali di tulle queste glorie, ch'egli s' 6 acqui-
state ; perche, indubitabilmente, Ia gloria dei re 6 un capi-
tale, un gran capitale net Tesoro dei popoli.•  Non ne 6 nil° 
forse che fruttifichi pin, e pin a lungo. 

Egli ha bene e provvidenzialmente fatto, per la sua fa- 
miglia, 	per 	la sua real Casa; per quella vecchia, 	virile, 
gloriosa Casa di Savoia, a cui siamo uniti, alcuni di noi da 
otto secoli, altri da una generazione solamente, tutu 	oramai 
egualmenle. Egli ha ben fatto , perche oramai I' unione dei 
popoli tra se e net principe 6 la sola guarentigia della du- 
rata e dell' accresciinento delle dinastie ; 	una 	guarentigia 
( come si 6 veduto in Francia, Spagna, Portogallo, Olanda , 
Sassonia e 	Grecia ) motto superiore alle guarentigie date 
dalle Potenze e da' trattati, da quel di Vienna come da tutti 
gli altri. — E noi gliene dobbiamo esser grali, mollo grati; 
perche non solamente per dovere, ma per amore, e per in-
teresse nostro, e di tutta Italia, dobbiamo desiderare, e de-
sideriamo restar uniti tra noi sotto quella Casa vecchia, viri-
le, gloriosa, ed ilaliana, anzi ( i fatti non sono mai ingiurie) 
sola anticamenle italiana fra quelle de' nostri principi. 

Ed egli ha fatto provvidenLialmente bene, benissimo, 
immensamente bene per noi; a cui 6 un bene la gloria del 
re, a cui 6 un bene l' unione col re e con sua Casa, a cui 
6 poi un bene ineslimabile, perche 6 un bene di morale e 
virtu; 	1' avere evilate cosi le sempre colpevoli rivoluzioni, 
con le incolpevoli, legittime e legali riformei  

Ed egli ha fatto non meno bene ne provvidenzialmente 
per quell' Italia, la quale, messa sulla via del risorgimento 
da lui, invocava a lui, aspeltava lui, chiamava lui, ed accla-
mava sicura in lui. 

Mal loderemo, ringrazicremo, applaudiremo it re ste-
rilmente? —. No davvero, no per Dio , per quel Dio che non 
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6 profanazione invocar qui nel parlar dell' opere di lui.,Noi 
abbiamo qt. 	lodalo it re, non parcamente, senza paragone 
pin die nol lodammo mai. Ma, meno o pin, noi non lo lo-
dammo derilmente mai; noi ci sforzammo sempre servirlo, 
secondarlo in cid che ci pareva buono, e ci sforzeremo lento 
pin ora in cid che ci par ottimo, senza od anche contra no-
stro interesso personale; —come, del resto, lodammo e lode-
remo it popolo e la stessa patria che comprende principi e 
popoli; quella patria italiana, che ( lo diciamo con premedi-
tate superbia) ha forse pochi cosi vecchi e costanti servitori, 
come noi. 

Noi dobbiamo, ciascuno di noi, secondar it re, secon- , 
dar 1' opera d' unione, la quale egli ha iniziata, ed avanzata 
Molto pin per certo cite non possiamo fare ciascuno di noi; 
ma la quale non si pun compiere senza la cooperazione di tutti 
noi, di ludo it popolo suo. Qualunque unione 6 affare di tutti 
quelli che si hanno a unire ; forza 6, perche riesca, che vi 
cooperino tutti. 

Cooperiamo a quest' unione ciascuno di noi in quella 
sfera d' azione dataci dalla Provvidenza, che 6 setnpre it 
miglior campo di svolgere quant' ha ognuno d' operosita e 
capacita. Per quanto umile e stretta sia tale sfera, se ope-
riamo lino ai termini di essa, avremo fall° it dover nostro 
ciascuno, it dover morale, it dovere provvidenziale, it dove-
re per cui ed in cui ci ha posti Dio. NO ci Intim° o lascia- 
Mo tor di tale sfera, se non per una che sia evidentemente 
piii larga , pin efficace. Non ne usciamo mai per una pin 
stretta , quando pur fosse pin splendida, o pin profittevole, 
o pin piacevole a noi o ad altri. L' ambizione di far pin per 
la patria 6 sole dirilla, lecita e virtuosa. Tulle l' altre sono 
illecite e viziose. 

La mia sfera d' azione 6 da ventisei anni in qua lo scri-
vere dell' Italia, per ('Italia; da quattro, lo scrivere dell' Ita-
lia attuale ; ed 6 una sfera magnifica per se, soverchia forse 
alla mia capacita, bastante certo alla mia ambizione, se pur 
mi continuino qualche lien.evolenza i miei compatrioti. Per-
ciocche 1' azione dello scrivere ha questo grave inconve-
hiente, d' aver bisogno, per esser utile, di tat benevolenza ; 
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senza la quale lo scrivere 6 inutile, e diventa scribomania, 
ragazzata, pedanteria, seccatura; perdonabili Corse in gio-
yenta, ma gia risibili nelle eta virili, e disprezzabili in vec-
chiezza. 

Finora era qui difficile lo scriver d' Italia, impossibile 
lo scrivere di questa nostra parte d' Italia. Or ci si fa lecito, 
legale. E forse che di nulla debbono tutti esser grati al re, 
come di questa concessione ; la quale 6 la pia grande e pia 
generosa che possan fare i governanti a' governati. Certo poi 
di nulla gli dobbiam esser cosi grati, not scrittori particolar-
inente; pdsciache cosi se ne allargano la nostra sfera d'azio-
ne, i nosIri mezzi di servir la patria. — Ma qui pure dob-
biamo avere una gratitudine attiva ; dobbiamo usar subito 
della concessione nuova, subito parlar del paese nostro. E 
per parlarne bene, 6 chiaro che la prima cosa 6 esaminar la 
nuova situazione nostra. Questo 61  oh' io lento fare, incom-
piutissimamente per vero dire, perche mi par qui pia utile 
far presto, che far compiuto; indipendentemente poi, cio6 
cercando in faccia a lutti quella esatla e compiula verita, 
che 6 sola utile, che del resto 6 stata studio, riuscito o no, 
di tutta mia vita. 

S' io•prendo cosi it passo a parlar dell'unione tra it prin-
cipe e it popolo nostro, egli 6 perche non si trova qui Gio- 
berti. 	Se qui 	fosse, 	io 	glielo cederei reverentemente; e 
forse che anche da lungi ei se lo prendera, come suole. Ad 
ogni modo, a lui apparterrebbe pia che a niun altro it parlar 
di quell' unione, oh' ei fu prime a promuovere e predicare 
grandemente , eloquentissimamente. Ed io mi meraviglio 
che nell'Italia, la quale intiera gli applaude a ragione, niuno 
abbia notate, ch' io sappia, it merito maggiore di tal predi-
cazione, tale opera. Gioberti era lontano dalla patria, era 
in esiglio, era in quella condizione 	di fuoruscito dove son 
pia facili e pia scusabili le ire, pia difficili la moderazione 
e l' unione. E 	fu 	in Cal situazione, e dopo tali ire vinte, 
ch' egli salt in cattedra, o piuttostoqui veramente in pulpi-
to, a predicar I' unione tra governanti e governati; ondecho 
in tale azione it minor merito 6 it letterario 	o politico, it 
maggiore senza paragone 6 it morale e cristiano. E perch() 
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l'esempio slto accompagnava cosi la predicazione, ed pra 
poi patente a lulu; perci6 l' opera di lui fu feconda, fu dn.; 
cace, 	fu riconosciuta e benedella dalla patria sua ; it pia 
gran premio che Dio conceda ad uonio quaggia I 

II. 

Noi divideremo quello cenno della situazione nuova 
fatta dal re ai popoli liguri, piemontesi, sardi e savoiardi, 
in due parti naturalmente distinte: la situazione esterna e 
l' interna. — E perche quella lunga fila di nomi diversi e 
poco men che impossibile a ripetersi ad ogni (ratio, noi ci 
contenteremo de' due primi e principali, o talor anco del 
primo di Liguri; it quale, in diverse eta, comprese pure ora 
i Piemontesi, ora i Sardi , indubitabilmente; e forse anco 
non poca poca parte degli Allobrogi come di altri Transal-
pini. Ad ogni modo, 6 quello che comprende it maggior nu-
mero di sudditi di Sua Maesta. 

E noi parleremo primamente della nostra situazione 
esterna relativamente al resto d' Italia; perche abbiamo un 
vecchio abito di considerar le cose d' Italia in generale, co-
me le pia importanti ad ognuno degli Stall ilaliani; c per-
che, pia andiamo innanzi, pia ci confermiamo in quest'abi-
to, che 6, del resto, quello oramai, salvo pochissime ecce- 
Zioni, di tutu gl' Italiani. 

Or dunque, noi diciamo arditamente, che, dopo l'ele-' 
zione di Pio IX, questo delle nuove riforme liguri—piemon-
tesi 6 it pia gran fatto del risorgimento presente d' Italia, 
per le seguenti ragioni. 

i° Pochi giorni fa erano due Stall soli, Roma e Tosca-
na, un quattro milioni e mezzo d'Italiani risorti, o riforma-
ti, o liberatizzati, come che si voglian. chiamare. — Ora l'ac-
cessione nostra porta quel numero a nove milioni incirca, it 
doppio. 

2° Pochi giorni fa, le due grandi monarchie settentrio-
hale e meridionale rimanevano, diverse tra se, per vero di-
re, ma ancor pia diverse tulle due dall' Italia centrale; ora 
1'43ccessione della monarchia settentrionale fa pia facile e pia 
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probabire, direi quasi inevitabile, l'accessione della meridio-
nale. Tiluba questa piu a lungo? Wien l'ultima?(Vien da piii 
Ionian:::? Non imporla. La civilta cristiana 6 come it Cristia-
nesimo; it giorno dell'accessione cancella bulb it passato; 
I' undecima ora 6 buona ancora ; pastori o pecore smarrite 
fanno far festa ritornando all' ovilo l' ovile nostro 6 sempre 
aperto; pastor' e popoli benedicono a tutti coloro che vi ar-
rivano. 

3° Pochi giorni fa, non erano nella nuova unione o con-
cordia ilaliana se non Roma ( il pastorale ), Toscana ( la 
penna, it pennello, lo scalpello, la squadra, tutta la coltura, 
tutta la gentilezza d' Italia); mancava it ruvido ferro. Ora it 
mvido ferro 6 entrato nella unione.— to scongiuro le male-
volenze ; io invoco in aiuto Gioberti, it quale disse, non so 
pia dove, ma secondo it suo solito pia eloquentemente d'ogni 
altro: non essere distrutta, essere ,anzi aiutata, moderata, 
fatta dialettica l'imilit d' Italia, dalla difTerenza delle popo-
lazioni italiane ; e confermo che ad avanzare e compiere 
quell' units mancava principalmenle quel rozzo ferro set-
tentrionale, che ora non manca piii. 

4° Alcuni giorni fa I' Italia risorgente si presentava, si, 
fiera, forte gia di sua buona causa, forte intellettualmente e 
moralmente, ma non per anche materialmente, agli stra-
nieri amici o nemici, all' Europa; ora ella, la nostra bella, 
grande, antica e santa Italia, si presenta pur forte m.aterial-
mente a chicchessia, forte suflicientemente a qualsiasi oc-
correnza, eventualita, contrariela, o pericolo. 

60 Pochi giorni fa fu dello ai quattro milioni d' Italianii 
primi riuniti: se it volete veramente, seriamente, voi potete 
difendervi. Ma diciamolo ora senza quegli eccessivi riguardi 
che inipedirebbono di dir qualunque verita : certo che', Ira 
quattro milioni di disavvezzi, e quattro milioni d'avvezzi a 
tali faccende, v' 6 gran differenza ; ondeche l'accessione di 
quegli a quelli non ha duplicate soltanto, ma triplicate o qua-
druplicate le forze materiali dell' unione. Ed a tutta questa 
diremo poi con cresciuta fiducia: dagli otto o novo milioni 
d' anima ora unite, toglietene quattro per le donne; dai quat-
tro milioni d:uomini restanti, togliete due milioni per i vec- 
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chi e fanciulli; dai due milioni d'adulti restanti, toglielev  se 
vi paia, un inilione di buoni a nulla; sempre restera no buon 
milione d'uomini buoni. Per Dio, it .mondo intiero non ce 
ne condurrit mai (anti all' incontro; non ci sforzerebbe it 
mondo intiero, se fosse contro a noi. Ma, ii mondo intiero 6 
per noi; dico it mondo intiero, compresi ► popoli che si spe-
rano, ma non 6 vero che si possano, condur contro a noi. 

6° Pochi giorni fa si trattava d'una lega doganale (che, 
quando fosse stretta stretta doganale, pur avrebbe impor-
tanza politica) tra i, due Stall riformati, papa e Toscana, e it 
re di Sardegna. Ma queste trattative andavan per le lunghe; 
ma se si fosser conchiuse senza le riforme, la lega avrebbe 
avuta poca importanza, poca efficacia politica. Ora le tratta-
live sono conchiuse; e furono conchiuse al di, all'ora, che it 
nostro re, it re militare, 	it re a cavallo, riceveva da tutti , 
da ciascuno di noi i pin sinceri evviva, i pin sinceri ringra-
ziamenti dells riforme largite da quattro di. E la lega cosi 
conchiusa dopo le riforme, cosi sancita preventivamente 
dalle riforme, dal(' ornogeneita degli 	Stall or collegati, ha 
tutt' altra efficacia, 	tutt'altra forza, (nit' altro carattere; ' 6 
forse it prodromo di quella lega o confederazione italiana 
sperata, prima e pia che da niun altro, da Gioberti. 

10 Insomma, pochi di fa, la situazione reciproca degli 
Stati d' Italia era questa : 

a) Stall riformati ed uniti, Roma e Toscana — quattro 
Milioni (circa). 

b) Stall non riformati, Regno di Casa Savoia, Regno delle 
Due-Sicilie, Parma, Modena — quattordici milioni (circa). 

c) Stato soggetto alto straniero, Regno Lombardo-Ve-
neto — cinque milioni (circa). 

Ora 6 la seguente : 
a) Stati riformati 43. uniti , Roma, Toscana, Regno di 

Casa Savoia — nove milioni. 

' Credo poter asserire da, irrecusabile testimonianza questo fatto , it 
quale dimostra (a chi faccia d'uopo), essere state tutt'altro che subitanea, 
rna anzi premeditata la concessione dells riforme or fatte dal re. Egli fin 
dai priori giorni dells trattative per la Legs, manifestb la necessity di san- 
Cirla Col portare gli Stati suoi all omogeneita degli altri Stati collegati. 
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b) Stall non riformati, Due Sicilie, Parma, Modena — 0, nove milioni. 
c) Stab 	straniero, Lombardo-Veneto — ciiiquo milioni. 
Una situazione magnifica al presente, e pin per r av-

venire l 
8° Finalmente, quanlo alla nostra situazione ligure-pie-

montese in faccia agli stranieri ; pochi giorni fa lal situa-
zione era ambigua, sia verso gli amici, sia verso gli avversa-
ri ; era diversa da quella di qualsiasi SIM° italiano; era ec-
cezionale, solitaria, non chiara con gli uni ne con gli altri; 
era una di quelle situazioni che si chiamano d' isolamento, 
e che possono star bone forse (non ad opinione mia ) per 
uno Stato grande, per una delle principali po(enze d'Europa, 
ma non per certo per niuna inferiore.--Ora all' incontro ag-
giunlisi it nostro Principe, it nosh.° Stato, it nostro gover-
no, it nostro gabinetto ai principi, .agli Stall, ai governi, ai 
gabinelli italiani uniti, noi siamo forti delle forze altrui, forti 
della concordia, dell'omogeneith italiana dinnanzi agli stra-
nieri; forti nell' azione, forti nell' aspettativa, forti in ogni 
negoziato, in ogni relazione diplomatica, in ogni alleanza o 
guerra eventuate. 

9° E pochi giorni fa, erano o tronche, o guaste, o so-
spese, od oscurate —ora sono riannodate, risanate, ravvi-
vale e rischiarate tulle le speranze, tulle le possibility nostre 
avvenire. 

Insomma, se la situazione del re e de' popoli suoi, in 
Italia e fuori valeva dieci pochi giorni sono, ora ells vat 
venti e trenta e pin. E noi, e l' Italia intiera, accresciutane 
essa pure, dobbiamo questo incalcolabile benefizio al re, 
dopo Dio ; alla generosity, alla liberality ed alla premedita- 
zione' del 	re. — E l'Italia intiera ( quell' Italia, la quale 6 
pin educata a politica che not credevano i nemici e gli amici 
stessi di lei) lo sa, lo sento; e grida dall' un capo all'altro : 
a Viva Carlo Alberto. a — Ma noi Liguri-Piemontesi, testi-
moni dell' operosith, della vita di lui, abbiamo ragioni di 
dar tal grido pin particolarmente che nessuno. Noi slam te-
stimoni the dal principio del regno suo, lull' i giorni, butte 
lore della vita del re furono dedicate all'operosita, alla fa- 
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tica, alla virilita del suo officio di re. Egli non prese del puo 
ufficio di re, i piaceri, ma i doveri; e li prese incessanle-
mente, seriamente, ausleramente, e vi spese tempo, pensie-
ri, fatica, salute, tulta la vita. Se ciascuno di not prendera i 
doveri suoi nella sfera sua, cella medesima operosita, seriela 
ed austerita, allora si che s' avanzera facile e virtuoso, che 
eontinuera e si svolgera, unico nelle storie, questo magnifico 
e cristiano risorgimento d' Italia. L' esempio personale del 
re 6 indubitabile; sappiamolo prender per not ; 6 it pin bet 
complimento, it pia bell' evviva che possiam fare a lui — ed 
all' Italia. 

III. 

Passiamo ora a considerare la nuova situazione fattaci 
dal re nell' interne ; non la troveremo meno migliorala. Ma 
non entriamo ne'particolari; 66 sarebbe incompatibile Gotta 
brevita, la quale ci siamo proposta; ed inopportuno ad ogni 
modo, finche non ci son note le teggi delle nuove riforme. 
Contentiamoci di considerare gli effetti generali di queste ; 
o piuttosto uno solo, it pin generale di tali effetti, L' UNIONE 

accresciuta in tutto; 1' unione dico tra it re e i popoli suoi ; 
l'unione di questi popoli tra se; l'unione delle classi; l'unione 
delle opinioni. 

E primamenle, l'accrescimenlo dell' unione tra it re e 
i suoi popoli 6 evidente; non son mestieri parole a spiegar-
lo, poche bastano ad esporlo. II re, lo dicemmo, fu fin da' 
primi anni re riformatore; e fu fin dal 1843 it piir largo tol-
lerator della discussione pubblica delle cose italiane; e fu 
ne' primi mesi del 1846 it phi, anzi allora it solo, ardito 
vendicator dell' indipendenza in Italia. Quindi egli aveva 
avvezzi i 	popoli liguri-piemontesi a guardarsi, e gli altri 
Popoli italiani a guardarli, come primi nella via del risorgi- 
Menlo italiano.— Venne poi quell' uom di Dio di Pio IX, it 
quale trasse dietro se i popoli suoi di coda in testa di colonna 
del progresso italiano, e'venne dopo lui it Gran-Duca. Cosi 
1  popoli liguri-piemontesi, gib primi, rimasero terzi alcun 
tempo; e se essi mauifestaroeo allora qualche (fella, qual- 
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cll impazienza, fu naturale, fu effetto dell' abito, delle pre-
tensioni, dell' anabiiione date loro dal re rifordiatore, toile-
ratore e rivendicatore. Finch° rimanevano in fin situazione, 
I' impazienza disuniva o slava per disunir popoli e re. Ora, 
tolti di tat situazione, riposti in quella primitiva data dal re, 
6 cessata -ogni ,Oinpazienza, cessato ogni principio di disu-
nione ; I' unione 6 non solamente quella di prima, ma molto 
e motto 	pin stretta, pia indissolubile.; ora sfidi pure it re, 
not sfidiamo arditamente qualunque disunitore, di disuriirci. 

E 	cosi 6 dell' unione delle nostre popolazioni 	tra se. 
Delle anticamente unite, sarebbe inutile parlare. Sono case 
di principi in Europa, le quali si potrebbono in eerto modo 
chiamar vagabonde; le quali, purehe regnino, iroporla Moro 
poco regnar qua o .1a, di qua o di la dell'Alpi, o del Reno, 
o del Danubio, o del mare. Casa Savoia non 6 cosi; Casa 
Savoia s' 6 piantata in Italia fin d' intorno al mezzo del se-
colo XI, e s' 6 radicata in queste provincie pill sotto all'Alpi, 
onde non usci pia, onde s' estese a poco a poco nelle pier 
discoste; e Casa Savoia fu ed 6; per sua bonta, tranquillity e 
virility, tale schiatta di principi, the i popoli che l' hanno 
avuta alcun tempo non si sono disuniti mai pid da essa, ne 
tra se: questo 6 no fatto indisputabile, 6 una, e forse la pill 
bella, tra parecchie prerogative, the distinguono Casa Sa-
voia di mezzo a tutte le case sovrane d' Europa. 

Ma uno de' popoli or governati da Casa Savoia non le 6 
unito se non, da. una generazione; e questo popolo e uno 
de' pill freri, pid operosi d' Italia e del mondo; ed ha molte 
memorie di liberty, mollissime di gloria; ed ebbe pure da 
quell' inconcepibile e inconseguente congresso di Vienna al-
cone promesse, le quali adempiute 1' avrebbono distinto e 
cosi disunito dalle condizioni, com' erano, degli altri popoli 
liguri-piemontesi, 	e le quali non adempiute lo disunivano 
indubitabilmente dal principe. —Ora it principe ha trovato it 
modo buono e solo di riparare a lotto cid; adempiendo le 
promesse a Genova, to ha estese a Torino; ha fatti pari, 
omogenei, i Liguri di lit e i Liguri di qua d'Appennino; ha 
abbassati, come gia materialmente, or politicamente gli Ap-
pen3ini; ha fatto gridar qui viva i Genovesi, e la t'zva i Pie- 
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montesi; ha 1 /43fatto di tutu 	un sot popolo di Liguri.— Am- 
cora, egli ha incominciata, inoltrata simil opera per 1' isola 
figure, per la Sardegna. Dopo aver come altrove, od anzi 
pin che altrove, fatte parecchie riforme.in quell' isola, che 
tie aveva phi bisogno essendo rimasla pin addietro, it re la 
sta ora unendo al resto de' suoi Stati, sta distruggendo it mi-
nister°, i corpi consultativi diversi; e noi crediamo peter 
dire ch' egli adempie cosi i voti di quel popolo, di schiatta, 
di lingua, d' animo italiano, italianissimo ; cosi italiano, cosi 
ligure-piemontese, che 1' esempio di lui potrebbe esser ci-
tato ad altri isolani meridionali, in cui dura (ma speriamo 
non in molti, ne per a luhgo) una anti-italiana antipatia 
co' lore compaesani continentali. — NC crederemmo poi aver 
compiute le nostri osservazioni ed esortazioni d' unioni pro-
vinciali, se non notassimo: che le nuove riforme liberali 
fatte da Sua Maesta riuniranno senza niun dubbio pin che 
mai a not di qua i nostri fratelli pure d' °lire Alpi. Essi par-
lano francese, 6 vero,'ed hanno forse preoccupazioni fran-
cesi. Ma, oltreche I' unione di essi e not da otto secoli 6 pur 
gran compenso a tal ditferenza, mi par poi, che, posciache 
(anti paesi e popoli parlanti italiano sono uniti con popoli 
transalpini, non sia male ne rimanga uno transalpine unito 
con gli Milani. E the le riforme di Sua Maesta sieno per 
accrescere anche quest'unione non 6 da dubitare; non 6 pos-
sibile che la lore vicinanza con Francia e Svizzera liberis-
sime non abbia infuse in essi pin cbe altrove le idee, i ptin-
cipii di sapiente liberality contenuti in queste riforme.—Oh t 
Sua Maesta ha proprio fatto bene per tutti. 

Ed ha bene, ottimamente, civilmente ed elegantemente 
fatto nel distrurre 1' ultimo resto di disunione legate, che 
fosse ancora tra le classi de' sudditi suoi. Ora sta a questi.di-
strurne ogni altro resto, nei costumi. Diciamolo a un (ratio, 
queste disunioni di classi sono cose gotiche, vergognose, 
Nicole; che non esiston pin in nessun paese d' Europa, che 
tan sorridere gli stranieri dovunque ne trovin traccia ; che 
Ve li fan passare in fretta quasi in pacse di pettegolezzi e 
seccature, e peggio, fan seccante it paese agli stessi abita-
lori. Diciamo aperlo it vero; the in tie, come in tutto, io 
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credo che le cose s'accomodino, non gia tacendole, ma anzi 
parlandone con apertura e benevolenza reciproe.a. Diciamolo 
aperlo: questa seccalura, questo pettegolezzo della disunione 
delle classi, esistette gia tra not pia forte e pia tardi che al-
trove; e se ora 6 correlta nella massima parte., non 6 abbe- 

, stanza; perch& non sari abbastanza mai, se non quando 
non ne rimarra pia ombra nei costumi, come non ne ri-
mane oramai, grazie al re, nolle leggi. Per eh!, poi 6 ne-
cessario che vi si mettano di buona e sincera voglia, con 
gentilezza di vera buona compagnia, gli uni e gli altri; che 
si schitino dagli uni e gli altri non solamente le impertinenzo 
(che non si fanno da gran tempo), ma encore le freddezze, 
le stesse affettate civilta, insomma tulle le differenze di tratto 
e civilta. Ne fa mestieri per ci6, che sien distrulti i Moll, od 
anche meno it nome o if pregio della nobilta; i Won sono on 
nulla oramai, ondeche non val la' pena disiruggerli, ne son 
distrutti in Inghilterra o Francia o Spagna o Svizzera libe-
rissime; •e quanto al nome ed al pregio della.nobillk, questi 
non si possono distruggere in niun paeseona tante mono 
ne' pia liberali a pia liberi. Perciocche s' ingannerebbero 
grossamente quanli credessero che la nobilta; dico I' essen-
ziale, it vero della nobilta, abbia a scapitare quando i popoli 
entrano 	nella 	via 	dello liberality od anche della liberta. 
L' una e I' aura innalzano si to classi inferiori, ma non ab-
bassano le superiori; 1' una•e 1' aura distruggono si i privi-
legi, le differenze legali e sociali dole classi: ma, come elle 
non distruggono, anzi esaltano le virtu presenti, e danno 
lore pia occasioni e pia premii, cosi non distruggono, anzi 
esaltano pnr la memoria delle virtu antiche, e danno loro piii 
rimembranze, pia gratitudini nazionali; quelle rimembranze 
e quella gratitudine, che sono insomma it vero bene, it vero 
profitto della nobilta. Non 6 memoria grande, non gratitu-
dine nazionale, se non verso it principe, negli Stati despo' 
tici. Guardale a Turchia, a Russia, a tulle le monarchic 
asiatiche antiche e nuove; e guardate a quell' imperio roma' 
no, che lasci6 estinguersi tulle queue glorioso schialte patri' 
zie cost illustratesi nella repubblica. E guardate all' incontro 9  
quella slessa repubblica, ovvero alla monarchia libera dells 
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Gran-Bretagba che 6 forse la soli emula degna che'sia stSta 
mai di Roma antica; 1' una fu, e I' altra 6 (sia bene o male; 
non importa qui al nostro assunto) it pia magnifico campo, 
it paradise, per cosi dire, della nobilta. Che dico io? Un al-
tro esempio 6, pia stringente ancora a dimostrare, come la 
liberalita od anche la liberta; come le riforme od anche le 
rivoluzioni, non distruggano la nobilta; dico l'esempio della 
Rivoluzione di Francia. Questa distrusse si i privilegi, le ti-
rannie, le avanie della nobilta o piuttosto della feudalita an-
tica; e le distrusse per sempre, che era distruzione buona, 
virtuosa, cristiana, caritatevole; e distrusse si per a tempo, 
i nomi, le memorie e motto persone della nobilta. Ma prima-
mente, queste distruzioni non furono opera 1.36 di liberalita, 
136 di liberta, ma di licenza; e non di riforme, a nemmeno 
di rivoluzione moderata, ma di eccessiva e scelleratissin3a. 
E in secondo luogo, queste distruzioni furono aiutate dalla 
Villa in che cadde la Nobilta, dalla villa dell' Emigrazione, 
e dal tradimento del collegarsi collo straniero contro alla pa-
tria; e naturalmente, in tutu i tempi e tulti i tuoghi, chi cade 
in villa o tradimento, scade di nobilta. E in terzo luogo, a 
roalgrado quelle colpe e quegli eccessi reciproci, ognuno che 
conosca quel paese di Francia, sa motto bene, che la nobilta 
sopravvivuta alla Rivoluzione v' 6 tun' altro che distrulta, 
cadula o disprezzata; che ella v' 6 anzi, in ogni cosa priva-
ta, tenuta in conto forse maggior di prima; e che se ella non 
conla nelle case pubbliche, egli 6 per un nuovo error suo, 
per quella specie di emigrazione interna, o d' isolamento po-
litico, a che ella s' 6 ridotta. Tanto vale la liberta, non sola-
menle a conservare, ma a restaurare la nobilta! Tante in 
qualunque paese, antico o nuovo, la nobilta fu ed 6 sempre 
apprezzata•in proporzione della liberth I Tanto in qualunque 
tempo e luogo, i nobili hanno a rallegrarsi, per interesse 
proprio come per it comune, per egoismo come per genero-
aka, di veder introdotti i principii, i modi liberali ; — se non 
sieno forse di coloro, i qtali confondano 1' innalzamento al- 
•trui coll'abbassamento proprio; i quail confondano i due sen-
timenti piii opposti di questo monde, i sentimenti di !lobate 
con quern d' invidia. La quale poi 6 qui, come suole, stollis- 
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situ. Perciocche succede di qneste liberla e que,le abolizioni 
de' privilegi nobili, come delle liberta e della distruzione dei 
privilegi commerciali; gli uni vi guadagnano senza che gli 
altri vi perdano; tutti guadagnano insieme per queste fusio-
ni, queste liberta. E naturale:i1 campo dell' operosita s' al-
larga a lath per la distruzione d' una siepe intermediaria; gll 
uni guadagnan campo di qua, altri di la; ma vi guadagnano 
tutti. — Del resto, io spero e credo, aver parlato qui per po• 
chi, che diventeranno in breve pochissimi, e poi niuni. Molli 
de' nostri nobili hanno gia fatto come quelli di Roma e To-
scana; si sono aggiunti a quelle letizie, e, che é pia, a 
quelle operosita popolari sorgenti dal nuovo ordine delle ri-
forme. E perche 1' operosita comune venal crescendo im-
mancheiolmente di giorno in giorno, e l' operosita comune 
6 poi fra tulle le cose quella che pia riavvicina e congiunge 
e fonde ogni diversith, perch!) non 6 dubbio che si fondera 
questa pure.— Ma per de) 6 necessario die concorrano, con 
sincero animo liberale, anche gli altri. Se not' facessero, se 
non si guardassero dalle reazioni, non dico di fatti (che non 
6 questione ne possibility di do, in questo moderato e sante 
risorgimento italiano), ma anche di semplici parole; essi 
ridurrebbero gli offesi a quella necessita di stringersi fra se, 
di porsi Ira' meno forti, che 6 dovere di qualunque uomo 
onorato; a quella necessitai che 6 cosi ben espressa dal fa-
moso proverbio spagnuolo Con quien vengo vengo; a quel do-
yore che fu par ben espresso da lord Grey, it promotor della 
gran Riforma inglese, it quale, quando vide sorger della pro-
pria opera siffatte reazioni, si andava restrignendo co' suoi, 
al grido di my order, my order. E sarebbe riapertura d' una 
antica e vergognosa piaga; riapertura colpevole. pei reazio-
nari, dolorosissima a coloro che fecero tatta for vita quanto 
poterono per chiuder la piaga, Beta solamente agli invidi 
antichi o nnovi, dannosissima a tutti. Dio ce ne guardi 
tutti I 

Le medesime ragioni poi all' ircirca, valgono a mostta-
re, che non perde, anzi guadagna molto per le riforme e per. 
qualunque liberality, anche quell' altra classe, che 6 la pia 
veramente nobile fra tulle, la classo militare. Dicono loro 
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alcuni (io spero e credo, non guari ascoltati) malevolmente 
Corse, nocigmente per certo : la nostra monarchia era ml-
blare; or si fard avvocatesca, o commerciale, o industria-
l°, ec. Ma, prima di responder io a cosloro, domander6: vo-
lete voi dire, che ells, la nostra vecchia, ma ringiovanita e 
bellissima monarchia, prendera una di quele quality esclu-
sivamente ? Io lo nego; e dicb anzi, che la propriety imman-
chevole di qualsiasi liberality o liberta 6 di dare, in propor-
zione direla di s6, tante pill operositi alto Stato ; perche 
appunto la liberta non 6 altro che facility accresciuta a tulle 
le operosita. Se poi volete dire, che la nostra belle monar-
chia sara d' or innanzi non solamente militare, ma insieme 
avvocatesca e commercial° e industriale ed agricola, tulle 
cio insomnia che 6 necessario od utile ad uno State, io vel 
consento volentieri ; ma dico che questo, lungi 	dell' esser 
male, 6 un bene grandissimo ; en bene altrui, che (se voi 
pure non slate invidi) non fa male, anzi fa bene anche a 
voi. — Badate I io non dico che le riforme fatte da Sea Mae-
sta non traggano 1' abolizione di qualche comando di piazza, 
o fors' anche di qualch' altra sinecure militare ; non dico, 
che qualche individuo non v' abbia a scapitare nelle paghe. 
Ma io non credo, che voi facciate it nobil mestiere a mode 
di quegli operai alla giornata, i quali riducono la politica, to 
State, la patria, a far crescere le paghe della giornata; e 
Io credo tante meno net nostro paese, dove non so che sia 
tat politica, neromeno ne' pill incolti fra gli operai alla gior-
nata ; e tante meno ora, che credo anzi esser questi, come 
tutu, pronli ad ogni disinteresse personale per I' interesse 
comune della patria. lo non vi credo men generosi, voi mi-
litari. E credo poi che crediate ale virtu, ai destini militari 
di Casa Savoie e d'Italia ; que' destini , che sono avanzati 
ed accresciuti indubitabilmente dalle riforme del re, che in-
dubitabilmente accresceranno i destini dell' esercito ligure-
piemontese, e che saran cosi larghissimo compenso ai pochi 
Scapiti personali temuti da alcuni. No, no! niuno 6 di voi 
certamente che esiti akparagone , tra quei pochi posh od 
avanzamenti di pace che vi si chiudono, a butte quelle even- 
Wain di guerra che vi si aprono. La milizia di pace non 6 
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che 1' esercizio, it preparativo alla milizia di guerra; questo 
6 a fine unico mirato da ogni vero militare; cenza questo, 
la milizia di pace non sarebbe che un trastullo, una coin-
parsa teatrale. Avremo not guerra? Ella non pub oramai es-
ser altra che la nazionale ; e allora voi avrete la vostra vera 
attivita, allora l'operosita finale a cui vi esercitaste tant'anni 
con tanta fatica: it nobil mestiero avra tutta sua valuta, la 
sua importanza evidente a tutti; voi diventerete i figli pre-
diletti e pin preziosi , i difensori, i salvatori, i rivendicatori 
della patria. E quando, contro ad ogni apparenza, non 
s' avesse guerra; correran certo lunghi a lunghi anni, du-
ranti i quali ella sari. sempre probabile, duranti i quali voi 
sarete sempre que'figli prediletti, a cui tutti mireranno dal- 
1' Alpi a Lilibeo; voi dico, tutti i mililari italiani, 	voi spe- 
cialmente mililari liguri-piemontesi. E chi ne dubiti Ira voi, 
legga i giornali, le pubblicazioni the si vengono facendo dal 
f3 agoslo in qua in tutta 1' Italia Contrale, a se ne persua-
dera facilmente. Non v' ingannate a vostro detrimento; sap-
piatelo vedere; non 6 popolarita di scrittori, o parlatori,' o 
capi-popolo, od uomini di Stato che pareggi ora la vostra. 
Altro che scapitare I voi avete acquistato it mile per canto; 
sappiatelo vedere, ed innalzarvi, colla insistenza, collo stu-
dio del nobil mestiero, a tutti i vostri nuovi destini. 

•Finalmente, io dico che le riforme di S. M. hanno riu-
nite, o per lo meno riuniranno le opinioni diverse, le parti. 
Parra forse ardita tale asserzione ad alcuni ; i quali, giudi-
cando dale apparenze, da quella ch' io chiamerei supertIcie 
della societa, credono, non esistano opinioni diverse quan-
d' elle non a' esprimono, non esistano parti quand' elle non 
fan rumore. Ma la venal:, it fatto non 6 cost. Rarissimi sono 
i luoghi e i tempi, dove non •sieno, aperte o nascoste, pa-
recchie opinioni o parti politiche. Ad ogni modo, tali non 
sono quest; tempi nostri ; tutti to sanno, tutti lo dicono, a 
dissero da gran tempo. Alcuni sono, i quali ne temettero 
essi, a fie spaventarono altrui, e i quali ora forse diranno o 
gia dicono: che *non ne erano, e the son fatte nascere ora 
da questo riforme, questo liberalita, questo liberta, le quali, 
per quanta moderate possan"essere, essi chiamano licenze. 
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Ma con questi, che in ci6 almeno non sarebbero di buona 
fede, non 60a discorrere ; discorriamo co' sinceri, co' qeali 
soli 6 possibile inlendersi. — Ai quali dunque, quantunque 
avversi alle mie idee, od a me personalmente possano esse-
re, e quantunque poco avvezzo io a dispular con essi , ml 
rivolgero pure con tiducia e dire : dab 	che v' erano opinioni, 
parti politicbe diverse, non 6 egli meglio che si scoprano, 
che si conoscano,*anzich6 rimaner nascoste, segrete, e cosi 
tanto pie irose e pericolose ? Poniamo ch' elle non si pos-
sano intendere 1' une coil' altre, che non ci possiamo inten-
dere not con voi ultimamente. to non lo credo ; ma ad ogni 
modo sad sempre meglio per voi it conoscerci, it saper ci6 
che pensiamo e vogliamo , 1' averci, se volete, per avversari, 
almeno per avversari scoperti. Ma poi, perche credere che 
non ci possiamo intendere ?. Noi parliamo, parlate ; forse 
c' intenderemo ; e ad ogni modo it parlare 6 it solo modo 
d' intenderei, di riunirci, bra not, net re. Ora 6 tempo, se non 
d' Aro, che por diciate le vostre ragioni, che diate qualche 

-retta ale nostre. Voi siete poco amici alle discussioni pubblir 
(the. Ma era elle si fanno, e non si smetteran pie; e se non 
ne fate voi pure, elle si faran senza voi ; voi non sarete nth-
ti, ecco lotto ; e chi vi, perdera, sarete voi soli, o voi pia di 
lull. NO temiate da noi, non almeno da' buoni od anche 
mediocri fra noi, niuna parole ingrate, salvo questa, inevi-
tabile Ira dissenzienti : che vi crediamo nell' errore, che vi 
cOnfortiamo ad uscirne. NO questa 6 ingiuria ; anzi 6 prova 
d' amore e stima ; the non si cerca persuadere e tirare a se, 
se non chi s' ama e stima ; e si lascia e passa chi s' odia e 
sprezza. I buoni fra noi non vollero mai, anche i men buoni 
non vogliono oramai avervi a nemici. Se passarono parole o 
fatti ostili tra voi e noi, noi non ci ricordiamo pia di nessu-
no. Ii passato? Non abbiam tempo a pensarvi; abbiam tante 
a fare per il presente e it future! Pensate all' uno e all' altro 
anche voi; questo 6 tutto it desiderio nostro. Non in alcuni 
solamente, ma in moll, anzi no' pie di voi noi riconosciamo 
buone intenzioni. Voi 1:alevate it bene del re e del paese, 
quanto noi, benche diversamente da noi. Non andiamo a 
cercare chi avesse ragione in quell' anno, in quel fatto par- 
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ticolare. Sarele voi, se volete, che avevate ragione; in quel-
l' anno , in quel fatto, voi avevate ragioni di coder° che le 
probabilia eran per voi ; e voi servivate re e patria secondo 
le probabilita che vedevale voi. Ma insomma, it fatto, Moe, 
badate bene, la Provvidenza primamente, ed oramai it papa 
e it re hanno deciso diversamente; hanno decisa la via 
per se, per voi, per noi, per chiunque 6 buon cristiano e 
buon, suddito. — Voi temevale per la religione, per it Cristia-
nesimo, per it Cattolicismo ; bone sia: vi concederemo che 
avevate buone ragioni, quando it papa diceva che avevate 
ragione; ma ora, se continuaste, it papa di adesso, Pio IX, 
vi darebbe torto, non ne potete dubitare. —Farete voi come 
coloro che pregano per la conversione del papa? Ma, osser-
vate, questo 6 un papa, che da diciotto . mesi ha fatto pia 
bene al papato, al cattolicismo, che non 	olti altri in tiltret- m 
lanti anni o pia; non mi par che possiate, sinceramente, 
dubitare di cia:Guardatevi attorno. Son cessate le ingiurie, 
le derisioni de' Protestanti contro al Cattolicismo ; cessata 
quella Calunnia, che non istava in ragione, e nemmeno net. 
complesso de' fatti, ma slava pur troppo in alcuni fatti ecce-
zionali, essere it Cattolicismo avverso alla liberalita, alla li-
berth, alla civilta, a' progressi umani. Non una voce ripete 
ora tale accuse, tulle le voci cristiane benedicono il.papa.; 
it Sultano lo onora , e gli compiace ; un vescovato cattolico 
6 restaurato dopo Bette secoli in Gerusalemme; e l' Inghil-
terra, vigente ancora sua gotica legge di morte contro alle 
relazioni col papa, gli manda uno de' suoi- uomini principali, 
e sta per abolire la legge. Date alcuni anni alto sviluppo di 
tali principii, a tat papa; e Dio solo sa quel che vedremo! 
Dio solo, i cui beneficii van pia presto oramai, che non le 
pia liete, le pia ardile speranze nostre, che non qaelle le 
quali si chiamavano, tre anni fa, sogni ed utopie. Rimarrete 
voi soli opposti , o almen discosti, alieni, di mat amore, tra 
tali adempimenti, tali ntiracoli, tali esultanze, tali benedi-
zioni? Ma voi sareste oramai simili a quo' vecchi ostinati del 
senato romano, i quali dopo Ire secoli di Cristianesimo, e in 
mezzo ad un imperio conquistato da questo spiritualmente, 
da' Barbari materialmente, si stringevano ostinati intorno 
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a quello stollo e risibile altare della Vittoria, .che fu l' ultimo 
idolo rimasto. Che dico? Sareste meno e forse peggio; sare-
ste simili a que' pochi Cattolici francesi, che resistettero in 
sul principio del secolo nostro alle volonta di Pio VII, 'e fini-
rono con fare scistna sotto it nome di Petile Eglise. No, no! 
voi non vorrete essere condannati da' vostri stessi principii; 
non sarete per papalismo antipapali, per zelo cattolico anti-
cattolici. 

E voi temevate per it trono, per it re ; voi dicevate vo-
ter in ogni cosa seguir it volere del re; non saper bene it vo-
ler del re ; aspettare la decisione del re. Ora it re ha deciso ; 
ora sapete it voler del re ; ora dovete volere it voler suo, se 
volete tener la vostra parola. Tenetela francamente, assolu-
tamente; volentieri o no, da galantuomini. Non inquietate, 
non conturbale l' anitne del re. Sentitet lo sappiamo anche 
noi cid che sia esser Realisti davvero ; cid the sia essere de-
yeti al re, anzi alla persona del re. E noi lo dicemmo altre 
volte del papa: or lo diciamo del re ; it papa 6 uomo; it re é 
uomo. Senza dubbio, 1' essere nate appresso al trono, l' avere 
premeditate it trono, la lunga abitudine del trono, fanno un 
uomo pia resistente ai lavori, alle fatiche, alle inquietudini, 
ai dolori del trono. Ma insomma, un re 6 sempre uomo, e 
patisce anche sul trono ; e it re nostro ha fatto tante da po-
tervi patire. Voi le vedete impresse sulla sua persona le fa-
tithe del trono; e qualunque suddito devoto realmente, qua-
lunque realista vero, debbe pur fare quel the pud a non ag-
gravarle. Noi ye l' udimmo dire altre volte: the chi siede 
pia alto, vede pin Ionian° ; the chi ha (anti pia mezzi d' in-
formazioni 6 piu informato; the chi non decide in fretta, 
sbaglia meno. Deh! applicate ora i vostri principii; pensate 
the un principe, it quale decise ora, dopo tanti indugi, quando 
noi pia pressati gia ne disperavamo, senza aver quasi udito 
noi, ma vol, debbe pure aver deciso da se, maturatamente, 
scientemente, inappellabilmente. Anche per i piu liberali, 
in qualunque monarchia, 1' appello al re 6 grande appello, 6 
ultimo o penultimo ; m's per voi debb' esser primo, ultimo 
ed unico. Realisti, dovete obbedire al re; assolutisli, obbe-
dire assolutamente all' assoluto voter suo. Parole voi una pe- 
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tile eglise, anche in politica ? Sarete voi simili a que' Fran-
cesi che vollero esser realisti ultra it re ; che grid:Ivan() quand 
tame fossero disapprovati dal re? Ma vedete quel che n' av-
vennel furono disprezzati da un re politico; ed ascollati poi 
da uno de' meno politici che sieno slati mai, perdetlero quel 
re, e la famiglia di lui. Ed or piangono questa da lungi, e 
fra se; fedeli, se vogliate, ma inutili per eerie a quel re, 
quella famiglia, quella patria ; nell' impotenza, net mat umo-
re , nell' ozio, a net resto; quel resto, tulle quelle conseguenze 
inevitabili dell' ozio, che niuno sa meglio di noi Italiani. Vo-
tete voi rinnegare in una voila re, patria, operosita, virtu e 
costanza del vostro principio d' obbedire al re? — No, no! io 
not credo; io spero aver fatte qui pia che mai parole inutili, 
non trovapchi le accetti, ed anche meno chi le respitiga. Due 
o tre eccezioni rimarranno tutt' al pin, di uomini che si cre-
dano ingaggiati dalle loro parole o dalle loro azioni.Ma s'in-
gannerebbero anche questi ; noi non teniamo nessuno ingag-
giato centre a noi. Guardinsi bene attorno ; tulle ii resto del 
nostro paese, la grandissima parte d' Italia, come d' Europa, 
od aazi della civilly cristiana, 6 oramai liberate. Quando, 
come 6 facile sperare, Napoli, Modena a Parma steno con 
noi, non rimarranno se non due Potenze assolute a staziona-
rie in Europa: Austria a Russia; e dalle bocche del Po a 
quelle del Niemen, i conlini di quelle due Poteuze segne-
ranno i confini Ira l'Europa occidentals progredita e l'orien-
tale stazionaria. to dimenticava in questa la Turchia. — 0 
Piemontesi e Liguri compatrioti nostri, esiterele voi un mo-
mentro Ira' due campi ? Per Dio, state net nostro ; stale col 
re, col papa peon Dio, che han deciso. 
. 	Finora negli Stall italiani che ci han preceduti nelle ri- 
forme, queste si son potute dividere in tre atti : — Alto i°, 
concessioni del principe; — Alto 20, resistenze positive o al-
meno negative, colla forza d' azione o almen d' inerzia, e 
sbalzamento de' resistenti ; — 3°, Incamminamento nuovo e 
pia alacro con nomini nuovi. — Or bene, sentite ; noi sia-
mo molfi , i quali, giovani o vecchi;` o per non essere stall 
mai negli affari pubblici, o per esserne usciti da gran tempo, 
siamo ora uomini nuovi del paro. A noi, per 1' interesse vol- 
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gare e basso del farsi in su, e del' soppiantare altrui, con-
verrebbe asriai che voi faceste di questi errori, di queste're-
sistenze, allinche celeste e lasciaste i luoghi vuoti. Ma, ye to 
protesto, non solamente per me, od altri simili , logori , che 
non hanno nemnieno pin tempo, ne voglia, ne forze da far 
carriera, e non hanno quindi merit° a non volerla fare ; ma 
ve to dico in tutta 'reran di quegli stessi giovani, che haimo 
d' innanzi a se lunga vita, forze hitiere e voglie vergini, io 
non ne ho udito mai uno finora che desideri i vostri posh, 
ed anche mono che desideri ti lasciale vuoti poi vostri er-
rori. Non 6, non 6 questa', crediatelo, di quelle rivoluzioni, 
le quail si riducevano a voter dire : a Togliti di costi, che mi 
vi metta io. a lo•non aborro, come alcuni, it citar le rivolu-
zioni di Francis, Spagna od Inghilterra; non credo inutili la 
storia, gli sperimenti ; non, credo 1' Italia privilegiata di na-
tura sua copra tulle 1' altre nazioni. Ma credo che, venendo 
essa ultima in questa carriera delle mutazioni politiche del 
secolo presente, ella ha saputo e sa approfittare degli speri-
menti altrui ; e ch' ella le fa e fara cosi meglio delle nazioni 
sorello, e senza it logtiti di costa, chi mi vi tnella io. No,"que-
sto basso desiderio non v' 6; v' 6 disinteresse meraviglioso 
in Italia. Ma bisogna che voi pure aiutiate questa gioventn 
ad esser virtuosa, vi aiutiale voi a stare in que' luoghi dove 
tutu vi lasciam volentieri, se non slate ostili al solo interesie 
che abbiam tutu, 1' interesse di tutti.—E se fate cosi, sari 
risparmiato il 2° alto consueto, della cacciata de' resistenti ; 
e si congiungeranno it 1° e it 3°, e vi sara un alto solo nelle 
riforme del nostro Stato ; clie sari gran risparmio di fatiche 
e dispiaceri al nostro re; risparmio di tempo, e d' ira, e di 
colpe, e di disunioni a until; e profitto netto lotto intiero a 
voi poi principalmente. E Dio v' ispiri a 66; che niuno it 
desidera pin sinceramenle di me scrittore. 

Ed ora ultimamenle vengo a voi, miei leggitori pin 
soliti, che ebbi la ventura di trovarbenevoli ai giorni delle 
difficolla, che spero trovar tali ai primi giorni del contento. 
E perci6 appunto, bastdiranno tra noi poche parole. Anche 
noi, anzi massimamento noi, dobbiamo unirci col re, unirci 
tra noi. Il no ha fatto quel che gli chiedevamo noi, it re 
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s'e unto con noi. Io non rigetto le riserve che alcuni fanno; 
anal gia le feet e le rifd. Riserviamoci di usare2il magnifico 
dono della pubblicita fattoci dal re; e per discutere legal-
mente le leggi, che adempiranno questa e le altre promesse, 
e per fare legaltnente noti al re donatore i nostri voti tate; 
riori. Ma io lo dice francamente ai liberali sinceri, benevoli, 
ben intenzionati ed unitori, che io credo molti, anzi i piii, 
anzi quasi tutu : se noi ci mettessimo subito, non solamenle 
alla prima, ma ad un'tempo alla seconda di quelle due ope-
re, lid non sarebbe utile all'Anione, non benevolo al re do-
natore, non prudente di niuna maniera. Le nuove riforme 
ci sono state donate, pi0 a en trait°, in maggior numero, 
ed anche in alcune cose (come in quella essenzialissima de' 
Consigli comunali, provinciali, e centrale di State) con mag-
gior larghezza, che non furono date a' Pontificii o Toscani. 
Qualche tempo ci si vuole a prender bene la situazione nuo-
va, ad afforzarvici tutu. II complesso delle nostre riforme 6 
tale, che elle rimangon si riforme nella lore nature, net modo 
legate e pacific° in the elle furono date e ricevute; ma quanto 
ad effetti, elle sono poco meno che una buona ma intiera ri-
voluzione. Lasciamo alcon tempo al lore sincere e compiuto 
stabilimento. Questo solo sera vera fiducia al re donatore. 
Ed una fiducia a lui dovuta, se sia vero, che la riconoscenza 
per it passato implica fiducia per 1' avvenire. — E serbiamo, 
anzi accresciamo poi 1' unione Ira noi. Questo 6 pi6 essen-
ziale the mai ; e se v' attendiamo bene e co' nostri principii 
liberali, vedremo che ci 6 pure pi6 facile. Uno de' nostri 
principii pill certi, pi0 universalmente acceltati fra noi, 6 
questo: che la larghezza di stampa, the la pubblicita, quanto 
sia maggiore, tante 6 piii utile a intendersi tutti, a produr 
1' unione. I nostri avversari dicono , che it lasciar parlare 
produce disunione; noi diciamo all' incontro, che it parlare 
6 it solo modo d' intendersi gli uomini, di unirsi. Non diamo 
ragione a' nostri avversari, non diamo lo scandalo della no-
stra disunione, or the abbiamo questo grande strumento 
d' unione; soprattutto, non ne faccian;o uno strumento di dis- 
unione. 	Seguiamo 1' esempio delle due stampe pontificia e 
Toscana; le quali tulle e due numerose, moltiplici, diverse 
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le due, diverse ciascuna in se, hanno finora serbata, aon 
per cello una identity impossibile di opinioni, ma una coo-
perazione, una concordia, un complesso di riguardi quasi 
senza eccezioni. Badiamo bene, siamo liberali daVvero, li-
berali compiuti, spingiamo all' ultimo it nostro solenne prin-
cipio della DISCUSSIONE LIBERA. Come nello Stato tra'gover-
nanti e governati, come net governo Ira' governanli, come 
net pubblico tra'governati, cosi pure net corpo d' un partito 
o d' una opinione politica, giova Ia libera discussione. Que-
sta cola pub produr la vera unione, Ia vera concordia; le 
quali non sono unicila , ma anzi moltiplicita le quali impli-
cano differenze cooperanti. Voler ridurre le opinioni ad una, 
6 un sogno che fu fatto gin da' nostri avversari; deh non 
facciamolo noi. Non operiamo contro, se non a' yeti contra-
ri. Non facciamo come i nostri maggiori del medio evo, che 
tenevano per contrario tanto pin ciascuno, (panto pin era 
vicino. Non chiamiamo contrario od avversario chi cammina 
pin o men presto con noi, ma solamente chi evidentemenle 
contro a noi. Ed usiamo combattendo questi stessi, que' ri-
guardi che son necessari contro a chi pub e debbe un di 
camminare con noi. Riguardi agli avversari, cooperazione 
coi consenzienti, 	tanto pin quanto piii vicini ; ecco 	tulto. 
Perciocche nessuno de' concittadini o compatrioli dobbiam 
tonere per nemico mai ; e into meno ora dopo le opere uni-
trici di generosity, di liberality, -di carita e civilly cristiana 
di Pio IX, di Leopoldo e Carlo Alberto. 

E finiamo insomma congiungendo al gran grido unitore 
e popolano: ,VivA ii. Re 6 LB SUE RIFORME ; questi minori e 
pur unitori : Viva ogni unione, ogni concordia, ogni risor-
gimento; ogni tolleranza e cooperazione reciproca. 

Torino, 12 novembre 1847. 
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MEMOIRE 

SUR LES DERNIERS EViNEMENTS DE L'ORIENT 
[am]. 

—,..— 

I. Les derniers dcdnements de l'Asie soft d'une grande im-
portance pour toute la Chrdiiente. — Les fails par lesquels 
la Russie s'est replace° ouvertement en Asie contre l'An-
gleterre, constituent un evenement heureux et grand pour 
toute la Chretiente : 1° parce 	qu'ils la retahlissent dans la 
seule position, la seule division qui lui soil naturelle aujour-
d'hui ; 2° parce qu'ils hateront probablen3ent la solution de 
Ia seule grande Wake qu'elle ail aujourd'hui. 

II. Farce gulls retablissent la Chrdtientd dans .sa position 
naturelle. — Depuis que la Chretienle a ete reconstituee 
en 1814 et 1815, it n'y a eu veiltablement que deux puis-
sances de premier ordre, deux puissances qui s'y dispulent 
la preponderance, l'empire, qui representent les deux inte-
rets, les deux marches opposees de la civilisation, la civili-
sation progressive et la marche retrograde (Ia parbarie du 
temps moderne), l'extension de la Chretiente hors de toutes 
ses limites, et le renouvellement des disputes, des usurpa-
tions, des conquetes interieures : ces deux puissances soot 
l'Angleterre et la Russie. Toutes les autres, depuis la Fran-
ce, l'Autriche et la Prusse, jusqu'aux moindres principautes 
d'Allemagne ou d'Italie, n'ont ele depuis lors que des puffs- 

' Questa Alemoria fu gib stampata nella fir iota contemporattea (Anne I, 
pagg. 289-296, e 377-385) , e preceduta dalla seguente nota : a Crediam 
a ben fatto di avvertire, che it manoscritto di cuff imprendiamo la pubbli- 
D cazione non fu corretto dall' Antore, o fu solo una prima idea gettata 
>, sulla carta. Cib diciamo rigdardo a coloro i quali trovassero per avven-
a tura alcuni errori di stile. Del resto, le poche mende che si potrebbero 
,, rimproverare per questa parte , sono di gran lunga compensate dalla 
a profondith e saviezza dei giudizi che ini sono pronunziati, e dall'altezza 
a di vedute che distingue l'Autore Belle Aledilazioni storichr. a 
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sarkces secondaires, passant plus ou moins biene  lentil d'un 
cote, tent& d'un autre, s'efforcant souvent d'avoir une mar- 
che independante, paraissant l'avoir quelquefois, 	mais re- 
tombant toujours dans l'orbite de l'une on l'autre des deux 
puissances preponderantes. Toutes les combinaisons differen-
tes produites momentanement par les mouvements populai-
res, par les craintes du gouvernement, par la jalousie de la 
France, par les hesitations de I'Autriche, par les excentrici-
tes de l'Angleterre et par l'habilete diplomatique de Ia Russie, 
par les cabinets des Bourbons de la branche alnee, par lord 
Palmerston ou par M. Thiers, tons ces produits des mauvaises 
on des petiles passions politiques, n'ont ele que des accidents 
peu durables et malheureux.Aujourd'hui ce relour si prompt 
a la position, a Ia division naturelle de la Chrotiente, prouve 
par lui-meme que si d'autres accidents semblables se repro-
duisaient une ou plusieurs fois encore, leurs effets ne seraientp  
probablement pas plus durables; — or, a notre avis, il y a 
loujours avantago pour tons a revenir a tine position natu-
relle, aux divisions, aux luttes qui sont inovitables, a une 
solution definitive de ces buttes. Toutes les buttes interme- 
(Hakes, ne sont quo temps perdu, qu'occasions manquees, 
que depenses inutiles de l'activite chretienne; et c'est donc 
un heureux evenement celui qui retablit la position naturelle, 
qui bite la solution definitive. — Mais ne voudrait-on point 
convenir de ce bonheur ? Aimerait- on mieux les positions 
intermediaires, les retards, la tranquillite mime momenta-
nee? Toujours faudrait-il convenir que cet evenement est de 
Ia plus grande importance, que c'est un evenement accompli 
on commence d'accomplir,.et que chacun doit par consequent 
s'y preparer ou du moins commencer a s'y preparer; sous 
peine de manquer une des plus grandes occasions que la Pro-
vidence ait preparees a toutes et chacune des nations de la 
Chretiente. 

HI. Parce gulls hdteront probablement la solution de la 
Question Turque. —Mais it y a plug : eel evenement ne re-,  
labia pas seulement la position naturelle de la Chretiente; 
it Were Tres probablement la solution de la plus grande af-
faire de to Cliretiente. Celle affaire, tout le monde le sail, 
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tout le monde, l'avoue depuis 1814 jusqu'en 1844, depois le 
traile de la Sainte-Alliance jusqu'a 	celui de la fermeture • 
des Dardanelles et jusqu'aux negociations qui se poursuivent 
relativement a la nouvelle constitution de la crise; c'est Ia 
chide inevitable de 1'Empire Ottoman et la distribution de 
ses provinces entre les differentes puissances chretiennes. Les 
reticences de la diplomalie ne sont qu'apparentes; l'aveu est 
au fond de chacun de ses actes. Ceux-ci ne sont au vrai que 
des preparatifs, des positions prises; ce voile est transparent 
pour les yeux les moins clairvoyants: ce serait du temps 
perdu que de s'arreter a prouver que chacun voit, sait, et 
vent en venir la. Nous ne ferons done pas l'histoire de tous 
ces preparatifs differents: ne voulant qu'expliquer la nouvelle 
position dana laquelle la Russie et l'Angleterre entrent au-
jourd'hui, it nous suff►ra de nous antler un instant a la po-
sition d'oe elles sortent ; et nous n'aurons pas pour cela a 
remonter an dela de 1840. — A cette époque la France con-
voitait depuis quelque temps une preponderance en Egypte; 
la Russia convoitait une preponderance dans I'Asie centrale ; 
et l'Angleterre ne voulait soufirir ni l'une ni l'autre preponde-
rance. La position &ail compliquee, difficile; un caprice, une 
haine de l'empereur Nicolas lui donna moyen d'en sortir. 
L'Empereur crut l'occasion bonne de rompre l'alliance natu-
relle, et qui, durait depuis 1840, de l'Angleterre et de la 
France ; it proposa a Ia premiere de renoncer a la preponde-
rance •asiatique et de se rank a elle contre la preponde-
rance francaise en Egypte. L'Angleterre aceepla, et parut 
jouer la France, mais elle joua la France et la Russie a la 
lois. Elle se delivra d'un coup des deux preponderances; et 
lord Palmerston indigna la France, peat-etre ('Europe et 
l'Angleterre elle-meme, par son alliance apparente et innatu-
relle avec la Russie : le fait est que cette alliance ne fut quo 
momentanee, et que les interets naturels ramenant aux eve-
nements naturels, cells alliance fut bientet &endue et an-, 
Mae par le traile des Dardanelles; et qu'elle est aujourd'hni 
completement rompue par les hostilites diplomatiques de la 
'tussle contra l'Angleterre. L'habilele trop vantee de Ia Rus-
ale lui fit Maul sans aucun doute en 1840 ; et it n'est pas 
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improbable que le ressentiment ait puissammtin"t contribue 
aux manoeuvres de 1844.—Quoi qu'il en soil, cos evenements 
ne peuvent a moins que de produire un grand changement 
dans les projets de l'Angleterre dans la Question Turque. 
En 1840 l'Angleterre ne voulait, no pouvait vouloir de so-
lution de cette question, puree qu'elle avail a•resoudre deux 
questions plus pressanles pour elle, celle d'Egypte et cello 
de l'Asie centrale ; parce que la solution qu'on lui propo-
sait de celle-ci impliquait une renonciation a toute solution 
de la Question Turque contre les interets russes,. et qu'elle 
ne pouvait vouloir alors pas plus quo jamais aucune solu-
tion favorable a cette puissance. Aujourd'hui tout est non 
seulement change mais renverse : la Russie s'elant pronon-
de contre elle dans l'Asie central°, I'Angleterre n'a plus 
aucun engagement, aucun interet a ne pas se prononcer 
contre la Russie dans la Question Turque; elle a memo 
tout interet a se prononcer ainsi, pour faire diversion, pour 
diviner les forces et l'attention de son ennemie, parce que 
cette diversion est la plus puissante qu'elle puisse faire, et 
parce que ce n'est pas seulement une diversion momentanee, 
mais un embarras, une affaire de grande et longue portee, 
ou bien plus encore un espoir, tine possibilite d'amoindrir 
ou detruire completement les forces de cette ennemie. -- 
II ne faut pas se Aromper sur la diplomatic de rAngle-
terre, qui •paralt quelquefois endormie, ou memo maths- 
bile: 	la diplomatie anglaise n'est pas tracassiere, et c'est 
pourquoi elle paralt quelquefois endormie ; elle ne s' arreto 
pas aux evenements trop petits ou trop eloignes, et c'est 
pourquoi elle paralt quelquefois malhabile. Mais qu'un grand 
el actuel evenement s'acconoplisse, elle paralt alors s'eveiller 
et devenir habile ; elle fait mieux, elle suit le principe qui 
procure la victoire en politique comme en strategic, elle di-
rige toutes ses forces sur un seul point, sur le point impor- 
Aunt, qu'elle sail toujours merveilleusement choisir. Le fait 
de sa grandeur, suffit a prouver :e fait de son habilete co l  
general ; son habilete en 1840 peut faire presumer qu'elle 
ne sera pas moins, quoique difforemment, habile en 18441 
et dans les minks qui suivront. 
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IV. Quo!, changements en deriueront probablement dad la 
politique des grandes puissances secondaires.—Les autres puis-
sances, ces puissances, grandes puissances que nous avons 
appelees secondaires, seront-elles egalement habiles ? Que 
feront-elles? Sans doute si elles ne suivaient que leurs int& 
re,ts Bien entendus, si elles faisaient (sire tours passions mau-
vaises ou petiles, la reponse serait facile. II n'y a pas une 
puissance en Europe, dont Pinter& ne soit d'eloigner la 
Russie des Bouches du Danube et du Bosphore, et par con-
sequent de se joindre aux hostilites diplomatiques ou effectives 
de l'Angleterre contre la Russie. L'Autriche y est sans doute 
la premiere interessee; mais Wale I'Allemagne lest presque 
aulant ; la France y est poussde par ses interets nationaux , 
par ceux de sa dynastie , et par son honneur offense; et 
l'Italie est peat-etre la plus interessee de toutes, parce que, 
quoi qu'on en dise follement d'un cote, lachement de l'autre, 
it n'y a pour elle qu'une esperance, mais it y a une espdrance 
fondle de delivrance dans cet dtablissement de l'Autriche sur 
tout le tours interim et sur les Bouches du Danube. Ces 
esperances fussent-elles vaines pour l'Italie et pour l'Europe, 
it resterait vrai pour l'Italie et pour l'Europe que ses interets 
bien entendus sont de soutenir l'Angleterre, puissance civi-
lisatrice et ndcessairement non envahissante en Europe, 
contre la Russie, puissance 	comparativement barbare , et 
plus ou moins envahissante. — Et cependant ne nous y 
trompons pas; les interets Bien entendus ne sont pas ton-
jours les seals suivis. Les memes passions mauvaises et pelites 
qui ont distrait l'Europe depuis 30 ans, peuvent , doivent 
probablement la distraire encore. Sans doute la France de 
Louis-Philippe ne refera plus la grande faute de la Restau-
ration , la faute d'avoir cherche, courtise l'alliance russe ; 
mais la France d'aujourd'hui fera, peut-etre malgre Louis- 
Philippe et ses ministres, la faute de ne pas se joindre fran-
chement a l'Angleterre: la jalousie, les prejuges francais, les 
ressentiments de 1840 et 'ceux memos de 1815 et 1814 , ou 
bizn, que sail-on? les vault& nationales qui se portent au-
jourd'hui sur l'Oceanie, comme it y a quelques ann6es sur 
l'Egypte , 	empOcheront 	peut-etre 	cette 	franche 	alliance. 
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L'Autriche ne croira plus sans doute aujourcpui, comme 
elle a ern trop souvent, n'avoir d'aulre appui centre les re-
volutions, conlre 'Italie, que ['alliance russe ; mais 1'Autri-
che, empechee dans ses habitudes et ses formes gouverne-
mentales,s'arretera devant un changement radical de systeme 
d'alliance, et allendra, temporisera, hesitera comme elle a 
fait toujours. Et la Prusse, plus hardie peut-etre que toute 
autre depuis le nouveau rogne, la Prusse elle-meme ne sera 
pas assez hardie pour se prononcer et pousser toute seule.— 
Tout cela est vrai, mais it est vrai aussi que le grand chan-
gement de position entre les deux puissances preponderantes, 
ne pent pas ne pas produire quelque changement dans la po-
sition des puissances secondaires. L'on dit souvent qu'il n'y 
a pas d'effets sans causes; mais it n'y a pas non plus de 
causes, de grandes occasions, sans effet. Il pout hien se faire 
que ces effets ne soient pas tout ce qu'ils pourraient etre ; 
mais its seront quelque chose. Et pent-etre ne faut-il qu'une 
impulsion, peut-etre memo une impulsion tres secondaire, 
pour donner a ces elFets toute leur grandeur, aux evenements 
qui se preparent, toute leur port& naturelle. 

V. Le Roi y peut exercer une grande influence. — II y a 
des occasions oil une petite puissance pent autant qu'une 
grande par sa position. La Maison de Savoie le sait par toute 
son histoire. Mais celte meme histoire prouve qu'une petite 
puissance ne pent precisement comme une grande, qu'A 
deux conditions : 10 d'avoir une occasion favorable ; 20 do 
prendre une grande resolution. Ce sant la deux differences 
entre les grandes et les petites puissances : les grandes pen-
vent. toujours , en toutes occasions, et memo sans grande re-
solution ; les petites ne peuvent qu'en certaines occasions et 
avec une certaine resolution. La resolution est inutile sans 
l'occasion ; l'occasion sans une grande resolution, un grand 
courage.— L'occasion se presente aujourd'hui, je crois, A la 
Maison de Savoie; et ayant en l'honneur de connaitre quel-
ques-unes des pensees les plus srantanees du Roi, it m'est 
permis de croire que la resolution ne manquera non plus a la 
Maison de Savoie, ni par consequent au Piemont-ni a l'Italie. 
— Je m'arrete a prouver la grandeur de l'occasion presente. 
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VI: En faciWant une quadruple alliance entre l' Angleler-
re, la Franci, lui, et I' Auiriche. — Je viens d'indiquer quo 
les interets bien entendus de l'Autriche et de la France doi-
vent les reunir 'plus ou moins promptement, plus on moins 
franchement a l'Angleterre, et que tes prejuges francais et 
les habitudes de l'Autriche retarderont on amoindriront peut-
etre cette alliance. Mais it n'y a pas seulement que ces pr.*. 
Os et ces habitudes qui empechent cette triple alliance si 
desirable: un entre grand empechement vient aussi de reloi-
guement territorial de la France et de rAutriche. Si leurs 
territoires etaient contigus, it est a croire que les profits de 
!'alliance, les compensations etant plus faciles, 	!'alliance 
elle-memo en serail facilitee. B n'y a d'intermediaire qu'un 
fort petit Flat sans doute; mais cet Etat s'etend neanmoins a 
Ws de 100 lieues du Pont-Beauvoisin au Tesin, et a travers 
de ces 100 lieues it y a lee Alpes, 100 mille hommes, et 
rune des maisons souveraines les plus anciennes, les plus 
etiracinees de l'Europe. Aucun projel de pail ou de guerre, 
aucune alliance ou aucune campagne ne pent etre faile entre 
ces deux puissances, sans tenir compte, et meme grand 
compte, de ces 100 lieues, de ces Alpes, de ces 100 mine 
hommes, et du maitre de tont cela. Due ce maitre hesite, it 
n'est pas possible que les deux puissances, quelque superieu-
res qu'elles soient, n'hesitent aussi, ne s'arretent, ne cher-
chent d'autres combinaisons. Que le maitre des 100 lieues, 
des Alpes et des 100 mile hommes s'avance, as contraire, 
pour la premiere fois dans l'histoire, a proposer, non pas de 
rester tranquille, non pas de s'annuler (comme a fait un de 
ses predecesseurs it y a pres d'un silicle, pendant Ia guerre 
de Sept Ana), mais de s'unir lui aussi, franchement, aux deux 
grandes puissances meridionales, de les reunir pour ainsi 
dire territorialement comme dies sont unies déjà dans tears 
interets; de faciliter les compensations, les echanges; et sans 
aucun doute cette alliance sera du moins grandement faci- 
Wee, les interets commurs et veritables seront plus facile-
tnent enlendus, les mauvaises et les petites passions contrai- 
Ns seront plus facilement reduites ou combattues. — Et sans 
aucun doute, des que Ia France et l'Autriche se seraient 
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en5endues, des qu'elles se seraient reunies par Ia reunion du 
roi de Sardaigne, des que tout le Midi de durope aurait 
forme ou propose une alliance a l'Angleterre, non seulement 
la reunion de l'Angleterre a cette alliance serait assuree, 
mais aussi toute hesitation, tout retard de celle-ci cesse-
rait. Il .n'y aurait plus aucune raison pour elle de defendre 
le stale quo de l'Empire Ottoman, lorsque toutes les chances 
des changements qui ont et-e jusqu'a present favorables a son 
ennemie se tourneraient contre celle-ci, et lei deviendraient 
favorables, lorsqu'elle •n'aurait qu'a saisir l'occasion . pour 
s'assurer,  , pour rendre inalterables ces memos chances, 
lorsqu'elle pourrait craindre qu'en hesitant, ces chances ne 
tournassent de nouveau contre elle. Ne craignons jamais que 
l'Angleterre ne sache pas saisir les occasions; rappelons-
nous toujours que c'est elle qui a MA propose no° autre fois 
de forcer les Dardanelles, que ce n'est pas sa faute Ai le gaga 
quo a dure plusieurs annees encore depuis lors, qu'elle n'a 
jamais hesite que lorsqu'elle a vu Ia France ne pas vouloir 
s'engager. Que la France s'engage, qu'on la fasse s'engager, 
et l'Angleterre ne larders pas a s'engager elle-meme. L'An-
gleterre n'a voulu, et ne veut que ce que toute puissance, 
tout homme politique dolt vouloir en toms occasion, ne s'en-
gager envers personne qui neds'engage de son cote. 

VII. Objection et reponse. —Rovenons done a nous, et pre-
sentons tout de suite et franchement nous-memes une objec-
tion qu'on southern contre noire idee de procurer une alliance 
entre la France et l'Autriche. Celle idee soulevera contre elle 
les politiques routiniers et historiques. On citera l'histoire, la 
polilique, la maxime (ondamentale de la Maison de Savoie; 
on dira qu'a elle plus pea personne appartient Phabitude, 
le devoir de diviser pour rdgner; que sa sdrete, sea garanties, 
son avenir comme son passe consistent a tenir /a balance entre 
sea deux grandes voisines; que les alliances des faibles avec 
les forts aboutissent toujours a la moralite du pot de fer et du 
pot de terre ; et qu'en somme, le kiemont se trouverait pour 
ainsi dire perdu dans l'alliance de l'Angleterre, de la France 
et de l'Autriche; les cinq millions de sujets du Rol au miliett 
des 100 ou 200 millions de sujets Anglais, Francais on Au; 
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trichiens. —Mais Mutes ces maximes, ces citations savantes 
on vulgaireso ne soot qu'apparences ou epouvantails. Vela 
present de l'Europe, on pour mieux dire de la Chretiente, 

lest trop different de Fetal ancien, lel qu'il elan encore au 
siècle dernier, pour qu'aucune des anciennes maximes puisse 
firer aucune force de sa simple anciennele. II n'y a pas que 
les historiens qui tombent trop souvent dans la faille des 
fausses applications des temps anciens aux temps modernes; 
bien des politiques y tombent parfois; et historiens et poli-
tiques ne doivent jamais faire d'application sans tenir compte 
des differences des temps. Id la difference est immense, to-
tale : la France et l'Autriche ont toujours plus ou moins con-
vene l'Italie jusqu'a nos jours; ni la France ni memo l'Autri-
che ne la convoitent, ne peuvent plus la convener aujourd'hui. 
Il ne pent s'agir pour elles de l'Italie, de la conqude d'une 
petite province, de quelques cenlaines de mille habitants de 
plus ou de moms a acquerir pour l'une ou pour l'autre dans 
la Peninsule, lorsqu'il s'agit et s'agira long-temps de la di-
vision d'un immense empire, du transport vers l'Orient de 
toute la population, de tout le commerce, do tous les interets 
europeens; it ne pent s'agir de la balance de I'Autriche et de 
la France en Italie, lorsqu'il s'agit de la balance de l'Angle-
lerre et de la Russie dans tout le continent Asiatico-Euro-
peen; it ne peut s'agir de diviser encore la France et rAu- 
tricbe, lorsque tons leurs interets, 	tons les interels de la 
Chreliente, et, par-dessus tout, les interets de l'Italie ten-
dent a les reunir; it ne pent s'agir de craintes d'être absor-
b& dans des nationaliles etrangeres, lorsqu'il s'agit au con-
traire de la plus grande occasion de constituer la nationalite 
italienne, lorsque cette nationalite est un besoin universelle-
went senti par la nation italienne, one necessite senile par 
la Cbretiente toute entiere. Veut-on resumer en un mot la 
grande difference qu'il y a entre les siecles precedents et ce-
lui-ci ? Celle difference c'est ('opinion; ('opinion qui n'etait 
rien el qui est tout aujourd'hui; cette opinion favorable aux 
grandes nationalites, qui ii'a guere commence a s'exprimer 
que depuis 1814, qui a commence alors a s'exprimer dans 
quelque,s ecrits isoles, mais qui est depuis pass& dans les 
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misses, et remontee dans les assemblees politiques, daps les 
cabinets des souverains, devenue efficace, 'puriasante, toute 
puissante aujourd'hui; cette opinion qui est au fond et qui 
perce meme déjà dans les formes, dans Ia phraseplogie de Ia 
diplomatie. — J'aurais pu repondre d'un mot, et par un mot 
vulgaire, aux objections ou plutot aux phrases vulgaires qua 
je me suis opposees moi-meme; j'aurais pu dire que qui ne 
risque rien n'obtient rien ; que s'il resle des risques a courir 
dans cette nouvelle position politique que je propose de pren-
dre, it Caul savoir courir quelques risques pour an grand 
but: mais je crois que plus on y retlechira, moins on trouvera 
de risques a courir dans cette nouvelle position; on trouvera 
que cette position n'est memo pas tout-a-fait nouvelle pour 
la Maison de Savoie; qu'elle a deja ele prise, a ('occasion 
que j'ai déjà citee, dans la guerre de Sept Ans, it y a bientat 
an siècle; qu'elle a ele mal prise alors, parce qu'elle n'a pas 
CA prise activement; et que d'ailleurs it faut moins regarder 
an passé qu'a l'avenir, et que celui-ci considers en lui-meme 
ne presente mon danger serieux. 

VIII. Evenlualilds de cote alliance. — En effet, develop-
pons les eventualites de la quadruple alliance. Ses dangers 
apparents seraient compenses par sa formation elle-meme; 
cette balance qu'on cherchait jadis dans la division, serait 
retrouvee bien plus efficace dans la reunion. La France nous 
garanlirait centre l'Autriche, l'Autriche contre la France, et 
l'Angleterre contre toutes deux dans le cas qu'elles voulus-
sent se reunir contre nous. D'ailleurs, et une et mine fois de 
nouveau , d'ailleurs l'alliance viserait bien plus loin et plus 
haul, aurait un but tout different, tout oppose, l'eloignement 
de l'Autriche, son etablissement sur le Danube inferieur. 
Sans donte it est arrive quelquefois qu'une alliance forme() 
dans an but, s'est lournee a un autre tout different ou memo 
oppose; mais cela ne pourrait arriver aujourd'hui, dans cell() 
alliance old deux des nations Milks s'allieraient en face el 
avec l'intervention de leurs assemblees publiques, et oil ces 
assemblees, de quelque maniere qu'on les juge, ne supporte-
relent pas un revirement de but qui ne serail pas seulement 
contraire a loute foi, a tout honneur national, mais a tour 
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lenq interets les plus evidents. Le people anglais pout bien 
vouloir anent sans doute l'abaissement de la Russie; mais 
il ne pent vouloir ni l'abaissement de la Maison de Savoie; 
ni l'agrandissement de la France on de l'Autriche en Italie, 
ni aucune combinaison nouvelle qui soil contraire au grand 
but d'eloigner la Russie de la Mediterranee. El le people 
francais lui-meme, quelque ambitieux et deraisonnable qu'on 
le suppose, ne pent deraisonner au point de vouloir repasser 
ces Alpes qui lui ont toujours ele fatales, de vouloir s'adjoin-
dre de nouveau deux ou trois departenaents italiens, qui 
n'augmenteraient ni sa force, ni sa •richesse, ni son com-
merce. L'ambition, le 'eve francais, ce sont le Rhin et les 
Alpes; rien de moins, rien de plus: et c'est precisement 
parce que nous pouvons mieux que personne flatter cette 
ambition, rendre probable ce rove, que noire alliance lui 
pent etre precieuse au-dela de cello des puissances plus gran-
des que nous. B n'y a pas a en douter; je ciois, l'alliance, 
one fois conclue, atleindrait probablement son but, mais ne 
pourrait en aucun cas s'en detourner: les trois puissances 
alliees avec nous y seraient aussi interessees que nous a l'at-
teindre ; elles se seraient engagees autant que nous et plus 
que nous, parce qu'elles ont bien plus que nous des points 
de contact avec la puissance contre laquelle nous nous se-
rious tons engages. — Mais le grand but serait-il atteint? 
Ceci est une seconde question a laquelle il est sans doute 
plus difficile de repondre. Et cependant il taut renoncer a 
tout calcul des probabilites humaines, calculs qui constituent 
toile la politique pratique, ou bien il taut avower que Unites 
les probabilites se reunissent pouf faire croire que-ce but 
serait plus on moins completement atteint. Que l'on y pense 
bien : la quadruple alliance reunirait tout l'Occident, tout to 
Midi de l'Europe, 100 millions d'hommes europeens, sans 
compter les sujets anglais en Asie. Que l'on suppose tout le 
rests de l'Europe meridional° hors de l'alliance ( car il n'est 
pas possible de la supposer ennemie ), et toute l'Europe sep-
tentrionale ennemie, a savoir la Russie, la Prusse• et l'Alle-
magne prussienne centre l'alliance. Nous n'aurions meme en 
ce cas que 80 millions a pen pros contre 100. Et puis ces 
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SO millions sont repandus sur u►te &endue double de terri-
toire,c,et par consequent bien plus ditikiles a mapier, bien 
plus faibles; et puis it en faut deduire tons les Polonais et 
toes les Allemands entrain& de mauvaise volonte dans mite 
alliance; et puis surtout it n'y a pas la moindre probabilite 
ni qua la Prusse et l'Allemagne se joignissent a la Russie, ni 
que le reste de l'Europe meridionale, l'Ilalie, l'Espagne et 
la Grece restassent long-temps separees de notre alliance: les 
probabilites les plus desavantageuses seraient que la Prusse 
et l'Allemagne hesitassent et se tinssent neutres, et que le 
Midi de l'Europe ne se joignit a nous que Lard et pen a pen; 
et lea probabilites plus probables et definitives sont au con-
traire que la Prusse et l'Allemagne, Phalle et la Greco se 
joindraient a nous en cette alliance qui deviendrait univer-
selle, parce qu'elle est evidemment dans les interets de tons. 

IX. Difficulti apparente. — Ce ne sent done point les dan-
gers, ce n'est meme pas l'incertitudo des esperances, ce ne 
soot aucunes des eventualites de l'alliance 	qui 	en consti- 
tuent la veritable difficulte. 	La veritable difliculte consiste 
pita& dans l'execution, dans la forme, et, si j'osais dire, dans 
la redaction meme de l'alliance. Nous l'avons dit plusieurs 
fois : tout le monde prevoit la chute, la division de l'Empire 
Ottoman, et des le jour que l'Angleterre serait assuree de 
faire cette division avec des chances contraires a la Russie, 
on pourrait dire que tout le monde la veut. Et cependant 
personne ne peut, ne vent l'avouer. Les journalisles, les 
ecrivains populaciers so dechainent contre les perfidies de la 
diplomatic et des cabinets; mais le fail est que jamais la di-
plomatic n'a obei a autant de respects humains, ou pint& 
que jamais elle ne s'est respectee elle-meme comma elle le 
fait aujourd'hui ; et je crois qu'un traits d'alliance qui an-
noncerait le but de ce partage, serail impossible a Signer on 
meme a trailer on proposer aujourd'hui. — Mais les mezzi 
termini, on plutot, disons-le hardiment, les-justes prevoyan-
ces , les higitimes preparatifs de la polilique se sont accrus 
aussi dans la meme proportion; et lest precisement la 
l'avantage des derniers evenements de l'Asie, qu'en reta-
blissant l'Angleterre et Joules les puissances co-interesseas 
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dans; lour position naturelle, et ne donnant non pas settle, 
meta le p(leteXte on l'occasion, mais la necessite de hlter la 
solution de toules les questiOns orientates, its donnent aussi 
non seulement un pretexte ou une occasion, mais une raison 
veritable et juste, on meme un devoir de se preparer a cette 
solution. Ce qu'on ne pouvait pas avouer bier, parce que les 
eventualites etaient eloignees, se pent et dolt avouer au-
jourd'hui quo les eventualites soot ouvertes. L'on pent dire 
des derniers evenements asiatiques, qu'ils soot le commence-
ment de la fin de Ia Question Turque. Ce commencement de 
Ia tin est devenu lui-meme no fait actuel, sinon accompli, 
un fail dont la prevision est du domaine de la politique et 
de la diplomatie presente, un fait qu'il est desormais inevi-
table de prendro pour base des negociations et des trailes. 
— Cela est si vrai, qu'il est meme a craindre que ces liege-
ciations s'ouvrent, et qu'une fois onvertes, elles se poursui-
vent sans nous. Sans doule elks ne peuvent pas se terminer 
sans nous; mais it y aurait une grande difference, un grand 
desavantage a les laisser ainsi s'avancer sans noire interven-
tion primitive, sans une discussion prompte de nos interets, 
de nos esperances. II y a sans doute des cas, ou it peut etre 
avantageux d'attendre les propositions des co-interesses, on, 
comme on dit vulgairement, de les voir venir ; mais c'est pin-
t& le cas, c'est le rale des grandes puissances, qui soot tou-
jours sates de voir venir a elles, quoi qu'il arrive, en lout 
temps, en toute occasion. Le rale, l'habilete, le devoir des pe-
tiles puissances consiste an contraire a profiler de ces rarer 
et courtes occasions oil elles deviennent grandes, momenta-
nement egales aux grandes. Le traile de Vienne a bien pu 
etablir l'egalite des grandes et petites puissances; mais c'est 
une &gable de dignite et de ceremonies. Les petites puis-
sances ne soot egales aux grandes que dans tons les cas qui 
ne soot pas en guerre, et quelquefois dans les courts instants 
intermediaires entre la paix et la guerre. Que la guerre soit 
cornmencee ou seulement organisee, les petites puissances 
tombent alors dans leur veritable nullite ; dies ne decidenr, 
no contrihuent plus it rien decider; on decide d'elles, chez 
elles, et sans elles. 
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X. Avantages de la simple proposition. —Et tout au contraire 
suppwons que le cabinet du Roi, ou pour mieux eke, que le 
Roi se soil decide a faire hardiment, promptement, aux ca-
binets Francais, Autrichien et Anglais, la proposition de la 
quadruple alliance. Des deux choses l'une: on bien les en-
voy& du Roi trouveront ces cabinets déjà disposes, et it n'y 
a pas de doute que les propositions du Roi facilitant l'execu:s  
tion, elles seraient acceptees, et qu'une fois accepties, elles 
ne pourraient plus jamais etre mises de cote, et que noire 
cabinet entrerait de pair aver les trois autres en toute nego-
tiation ulterieure: on bien, les mauvaises et petites passions 
prevalent encore, les envoy& du Roi trouveraient les cabi. 
nets mat disposes pour le moment, mais mem& en ce' cas, 
on plat& en ce cas surlout, it serait grandernent utile d'avoir 
fait ces propositions, parce qu'elles contribueraient i faire 
taire les mauvaises passions, a faire entendre de nouveau 
les interets veritables, a facililer, a hater ce qu'on trouve 
difficile etsusceptible de retards. C'est precisement dans les 
moments d'hesitation, et lorsqu'on tient en main la solution 
d'une des difficult& principales, qu'il pent etre utile et beau 
de se presenter pour lever cella difficulte ; Vest alors qu'on 
pent se procurer l'honneur et lo profit de la decision. — Et 
d'ailleurs, en faisant une troisieme supposition, quelque im-
probable qu'elle nous paraisse, la supposition qu'il ne resulte 
rien de la proposition du Roi, ni pour le moment ni par la 
suite en Europe; it en resulterait encore, a notre avis, un 
grand et noble avantage pour le Roi, pour l'avenir de sa 
Maison et pour celui de toute l'Italie ; le Roi, la Maison de 
Savoie et Phalle se seraient places dans une franche et 
noble, dans une nouvelle et avantageuse position; le Roi u-
nit abjure, je ne dis pas les traditions desavantagenses , 
mais les accusations calomnieuses trop souvent faites contra 
la politique piemontaise ; it aurait prouve qu'aucun prejuge 
ancien ni nouveau, aucune haine anti-autrichienne ni anti-
francaise ne l'arrete dans sa politique; it aurait prouve que 
la Maison de Savoie n'entend que ses interets veritables, pre- 
sents, 	ces 	interets de l'Italie qui sent les siens plus que 
de tout autre; it serait entre, Fun des premiers parmi lee 
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souvorains de l'Europe dans le veritable avenir de l'Europe; 
et ce seraR le cas on jamais, si l'on avail echoue air& les 
cabinets, de faire on laisser connaltre a l'Europe, et surtout 
0 l'Italie, que Pon a &hone, parce que cela ferait connaltre 
ce que l'on a propose, parce qu'a &taut de profit it en res-
terait la gloire. — Et it n'est pas vrai, au reste, que la gloire 
ne soil rien : elle pent bien ne rien etre pour un, homme, 
mais pour une maison, pour une nation, la gloire devient 
tot on lard quelque chose de reel; elle se traduit en opinion 
publique et nalionale, et celle-ci en cooperation effective et 
en resultals reels. 

XI. Conclusion. — Je me suis efforce de demontrer que 
les derniers evenements de I'Asie, par lesquels la Russie se 
place ouvertement contra l'Angleterre, replacent la Chre-

lienle toute entiere dans sa position naturelle, la divisent de 
nouveau en deux camps, entre deux grands interets, les in-
terets russes et les interets anglais; que ce retour A la divi-
sion naturelle de la Chretiente dolt hater la solution de 
toutes les questions orientales, et celle, par consequent, de 
la Question Turque en particulier; que les interets bien en-
tendus de la Chretiente doivent la faire toute entiere ap-
puyer les interels anglais, mais qu'il pent se faire que les 
petites passions politiques empechent on retardent encore eel 
appui, comme its Pont empeche et retarde dbpuis trente ans; 
que le Roi pent contribuer puissamment it lever ces obsta-
cles; qu'il le pent en facilitant une quadruple alliance, oil it 
entrerait avec l'Angleterre, la France et l'Autriche; que cette 
alliance opposee aux habitudes et aux anciennes maximes 
de la Maison de Savoie, est au contraire conforme A ses in- 
Wets presents, a ceux de l'Italie; que ditlicile en apparence 
0 effectuer, elle ne Pest point en liable; et enfin, que lora 
meme qu'elle ne s'effectuerait pas, it y aurait pour le Roi, 
pour la Maison de Savoie et pour 1' Italie, gloire et avanta-
ges definitifs a l'avoir proposee. — II me resterait maintenant 
tl entrer dans lee details de l'execution; it chercher queues 
compensations, a laquelle des puissances designees it con-
vient de faire les premieres propositions; s'il convient de 
Proposer uniquement la quadrOle alliance politique, ou si 
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l'on doit proposer immediatement, ou, en cas de non reissite, 
une alliance politique moins &endue, ou pent-CAI-6%16rue une 
de ces alliances commerciales qui servent de voile aujourd'hui 
aux combinaisons politiques. — Alois je n'ose entrer dans do 
pareils details pratiques el presque personnels sans la permis-
sion du Roi. 11 pent etre permis a un homme d'etudes, et en 
particuliey a un homme d'etudes historiques, de faire une 
excursion dans l'avenir des nations, dont it a longuement 
etudie le passé; mais les details de cet avenir, et ceux sur-
tout du moment present, semblent sortir de son métier: it 
pent craindre que l'on n'attribue sa demarche a presomption 
on memo a ambition, et que tout l'etret n'en soil detruit, pour 
ainsi dire, par one fin de non-recevoir ; qu'elle ne reste ainsi 
inutile a tons, en devenant humiliante pour lui.—Et celte 
crainte me paralt tellement fondee, qu'avant meme d'entre-
prendre un second Memoire, et en finissant celui-ci, je me 
mets aux pieds du Roi pour le prier des a present de consi-
derer: que j'ai souvent et long-temps swine franchement et 
ouvertement a S. M. mon ambition de la servir dans l'une 
on I'autre des carrieres que j'avais jadis suivies: que S.M. pout 
done me croire lorsque je lui proteste avec la meme franchise 
que je n'ai plus celte ambition a laquelle mon age et roes 
forces se refasent: que si j'ai toujours besoin de sa protection, 
et si j'apprecie toujours sa haute bienveillance pour moi et 
mes enfants, S. M. m'a donne de telles preuves de l'une et 
de Padre, que je ne peux avoir que le desir de les conser-
ver; et que par consequent si je l'ai aulrefois ou aujourd'hui 
importunee de mes etudes, ou si elle me permettait encore 
de le faire, je ne l'ai fait, ni le ferai jamais pour aucun in- 
Orel particulier a moi, mais pour celui profondement respec-
tueux et devoue qu'il est de mon devoir de sentir pour 
l'llalie, pour notre Pays, pour sa Maison et pour sa Person-
ne; et tons ces iblerets et ces devoirs je les ai toujours con-
fondus, je n'en ai fait qu'un seul, depuis ces -moments de 
jeunesse et d'esperances 	oil j'ai 	eq l'honneur 	de 	eon- 
naitre S. M. 	 . 

If V E. 
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