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J jo scritto presente verme composto nei pr imi mesí 
del , e dovea esser divulgato in una raccolta di 
opuscoli seientifici da pubblicarsi in Italia. La stampa 
di tal raccolta non avendo avuto luogo^ do fuori i l mío 
discorso separatamentCj senza nulla mutarvi né aggiun-
gervi , come potrei fare, mettendo a profitto le notizie 
acquistate in quest'ultimo scorcio degli studi miei sulle 
cose di Oriente, mediante le piú recenti fatiche degli 
eruditi sulle medesime. Ma da una parte i l rifare un la-
voro gia compiuto, e l ' a l t é r a m e F economía primitiva^ 
mi parve un5 impresa troppo difficile e fastidiosa ^ oltre 
elie poco proporzionata, peí tempo che richiederebbe, 
alia tenuitá di questo scritterello. D'altra parte le mié 
conclusioni storiche e dot t r ina l i , non che essere d i -
strutte o indebolitc, furono piuttosto corrobórate dalle 
nuove ricerche che venni facendo^ tanto che mi pare 
di poterle oíFrire al pubblico con qualche fiducia, senza 
arrogervi o mutarv i ; e le giudico abbastanza fondate 
per sortire lo scopo che mi sonó proposto (1). 11 quale 

( i ) Gos^ per cagion di esempio, 11 cenno da me fatto intorno 
ad alcune esagerate conclusioni del signor Sykes, vien confer-
mato dall'autoritá di un orientalista noslrale. GORRESIO. Intro-
duzione al testo sánscrito dd Ramayana, Parigi . Í 8 4 3 ; pa
gine GXV. GXVI. GXYIÍ. 



4 A V V E R T E N Z i 
non é tanto di daré un trattato di morale, quanto di mo
strar le principali attinenze di questa nobile diciplina 
colla storia degli uomini e delle loro instituzioníí, come 
accenno nel proemio. E anche queste attinenze non 
posso considerarle che molto ímperfet tamente, atteso 
la copia sterminata dei fatti che le riguardano. Perció 
i l mió scritto non puó ambire altro eíTetto che quello 
d'indurre i moralisti di professione ad ampliare i l giro 
dei loro studi, accoppiando alia contemplazione specu-
lativa del Buono la considerazione della sua comparsa 
esteriore negli instituti, e negli annali degli uomini 11-
lustri e dei popoli. 

Avendo dovuto a tal fine entrare piü di una volta nel 
sacrario deirerudizione classica ed oriéntale, dove puo 
parere a molti non a torto ch^io sia poco o milla com
petente , mi é d' uopo i l dichiarar le ragioni e i l modo 
del mió procederé. lo credo che niuno possa a búon 
diritto portare un giudizio suo proprio sopra un tema 
qualunque, se non con suíficiente cognizione di causa, 
c dopo averio bene studiato^ e non oserei pur proferiré 
una veritá cosi ovvia e trivíale, se l'uso contrario, in -
valso quasi umversalmente al di d'oggi fuori della Ger-
mania, non fosse una piaga delle nostre lettere. Ora lo 
studio vuol tempo; e ta} é la sproporzione che corre 
ira la moltitudine degli oggetti conoscibili e la brevitá 
della vita assegnata al soggetto conoscente, che niun 
uomo, per qnanto sia ricco d'ingegno, forte di volontá 
e favoreggiato dalla fortuna (la quale anche non suol 
arridere agli studiosi), potra mai abbracciare un mille-
simo della suppellettile scientifica che si oíTre agl 'intcl-
letti deH'etá nostra. Forza c dunque lo scegliere fra 
tante dovizie, e i l concentrare le proprie facoltá ¡n un 
giro particolarc di oggetti. rccando appositamente ncllc 
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ragioni dello scihile quella savia e discreta partizion del 
lavoro, a cui le moderne industrie debbono i loro ma-
ravigliosi incrementi.Secondolaqual divisíone del com
pito scientificO;, niuno dee arrogarsi la balia di definiré 
da s é , e di sentenziare quasi di proprio moto intorno 
a quei dati positivi di dottrina.,ond'ei non ha conseguita 
nna profbnda e consumata notizia, sovratutto se la sua 
opinionc discordada quella di coloro che si occtipano ex 
professo di tali materiejesono intorno adesse avuti uni -
versalmente in contó di giudici autorevoli. Segué forse 
da c ió , ch' egli non possa ín alcun modo pa r í ame ed 
approfittarsene; e che non gli sia lecito di usufruttuare 
«n vero o un fatto qnalunque, estrinseci al tema diretto 
e immediato delle sue ricerche, quando almeno índi-
rettamente vi si riferiscano? Non pare^ pe rché , oltre 
la schiavitú non tollerabile che questa legge imporreb-
be agli intelletti, e i l danno comune che ne seguirebbe 
a tutte le particolari scienze. verrebbe meno in tal caso 
e dovrebbe essere tenuto per impossibile un ramo am-
plissimo e importantissimo di cognizioni, qual si é quel-
10 che concerne le varíe attinenze degli oggetti fra loro, 
scnza escludere eziandio qaelli che per T Índole loro 
sonó clisparatissimi. Imperocché tutto lega e armonizza 
nell 'universo; i l quale non sarebbe uno e non rende-
rebbe imagine del suo Fattore, se le parti piú discre-
panti della mondana fabbrica non fossero insíeme con-
giunte da vincoli stretti e moltiplici, e se i l tutto creato 
non si collegasse colla mente creatrice. Questa armonía 
universa del reale presuppone quella deirideale, ond'é 
11 riverbero e reffigiei giacché 1'armonía e le relazioni 
che la costituíscono sonó cose per sé stesse intelligibiÜ, 
che non si possono trovare nel mondo, se non in quan-
to risplende in esso la perfezione esemplare deH'lntel-
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ligenza infinita. La quale é pero il vero e proprio og-
getto della scienza umana, che puó solo afferrare gl i 
esseri finiti, per quanto ¡n essi brillano le ideej e come 
queste sonó incompiute, se a lFuni tá d e i r í d e a non r í -
salgono , cosi le varié discipline sonó troppo manche-
vol i , se a l l 'uni tá deíl 'enciclopedia non si riducono. La 
vera enciclopedia non é una raccolta di scienze parti-
colari« ma una scienza universale, che comprende le 
prime in quanto ne mostra le congiunture e attinenze 
reciproche; non é una compilazione, ma una religione. 
che studia le attinenze intelligibili degli oggetti nel l ' In-
telligenza creatrice, e ha per termine immediato Iddio 
stessoj onde mi venne detto altrove che Iddio é T og-
getto universale del sapere (1). Ma certo questa scienza 

(1) Introduzione alto studio della filosofía, tomo I I . Quando 
si afferma che Iddio é l'oggetto universale dellai scienza^ questa 
proposizione si puo prendere in senso ortodosso o in senso ete-
rodosso e panteistico. I panteisti^ hnmedesimando la sostanza 
delle cose finito con quella deirinfinito, e negando la creazione, 
riferiscono universalmente a Dio slesso la materia degli esseri 
conosciuti^ ancorché essi siano limitati e imperfelti | onde quan
do dicono che esso Dio é l'oggetto universale del sapero^ intea-
dono sotto il nome d'oggetto la forma o idea dei dati scientifici 
e la loro materia egualmente. Per me Iddio é l'oggetto scientifi-
co, in quanto quesfoggetto consiste propriamente^ non giá nella 
materia delle forze finito, ma nella idea che vi riluce; la quale 
idea é Dio stesso. Quanto alia sostanza delle cose créate, essa 
non appartiene che indirettamente ail'oggetto scientifico, cioé 
come un effelto dell'atto creativo^ indiviso dall'Idea stessa, con-
siderata qual causa libera e creatricej giacché Tldea, come 
onnipoteute, crea la cosa che imperfettamente la rappresenta^ 
e nella percezione di questo atto creativo, per cui la forma si 
coniuga colla materia, risiede la sintesi maravigliosa dell'intuito 
umano. Ora^ non potendosi la materia creata disgiungere dall'a-
zione creatrice^ ne segué che anche rispetto alia prima l'oggetto 
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delle scienze sarebbe impossibile eziandio agli uomini 
dotati di vastissimo ingegno, se fossero costretti a bu
scar da sé solí i varii dati dottrinali delle facoltá parti-
colari, invece di pigliarli belli e preparati da coloro che 
specialmente le professano; e i cultori di essa sarebbe-
ro nello stesso caso delFartista, che fosse obbligato a 
praticare tut t i i mestieri per poter fabbricarsi colle pro-
prie maní i pr imi materiali artifiziati e gli strumenti 
del suo lavoro. Onde non solo per difetto di tempo e 
di forze la scienza universale delle attinenze tornereb-
be d'impossibile riuscimento, ma non si potrebbe nem-
meno abbracciare un minor giro di cognizioni, ognr 
qual volta questo sia tale, che per la moltitudine dei 
particolari e la malagevolezza del metterli in opera, ab-
bia poca proporzione coi termini angust í della vita 
uniana. Cosi, per cagion d'esempio, non v 'ha , al di 
d 'oggi , alcun uomo che possa apprendere, non diró 
tutta, ma la cinquantesima parte delle lingue che si co-
noscono, e acquistare, attingendo alie prime fonti, una 
notizia compiuta della filología e archeologia oriéntale; 
tanto che la grammatica genérale , che cerca le leggi 
comuni e essenziali della parola fra le varíela etnogra-
fiche degl5 idiomi, e le opere complessive di storia e di 
erudizione, come quelle, per esempio, di Cario Ritter, 
del Balbi , delF Heeren, sarebbero sproporzionate agli 
sforzi dcirumano ingegno. Giacché io non credo, ver-
bigrazia, che F Heeren, i l quale discorre de' jerogliíici 
egizi e dei poemi indiani, sapesse i l cofto e ¡1 sánscri
to ; e tuttavia i suoi l ibr i sonó riputatissimi ancora al 
di d 'ogg i , benché interno ad alcuni punti della mate-

scicntifico é Iddio slesso, non come idéntico alie sue fatture, ma 
come causa creaotc c immanentc di essc. 
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ria che vi é trattata, siasi accresciuto notabilmente i l 
capitale delle cognizioni. E se si facesse buona la sti t i-
chezza di certuni, non solo mancherebbe la parte piú 
momentosa e allettativa del sapero^ qual si é quella che 
risiede nella contezza delle attinenze, ma molti rami di 
dottrina recóndita e faticosa riuscirebbero quasi aíFatto 
inutili^ com'é , per esempio, Forientalismoj imperocché 
io non veggo che costriitto cavar si possa dalle lucu-
brazioni speciali dei filologi e dei paleografía le quali^ 
versando in un cerchio ristretto^ quanto abbondano di 
fatti minnti e di t r i tumi , tanto debbono necessariamen-
te difettare dMdee, se altri non puó prevalersene^ e ac-
costando le une alie altre, farne emergeré quei gene-
rali che rischiarano la storia. svelano le leggi della no-
stra natura, esprimono i concctti divini sottoposti ai 
successi umani e mondial i , scuoprono le cause degli 
e r ro r i , e costituiscono la parte piú eletta e proficua 
dello scibile, anzi la sola che importi e giovi per sé me-
desima. Certo, Eugenio Burnouf, che con raro coraggio 
attende da molt i anni a continuare e a compier 1'opera 
delDuperron, rivelando all'Europa i l ib r i zendici, e 
interpreta con pari maestría alcuni documenti dell5 i n 
dica lettcratura, non dee credere di, far opera inut i le , 
qual sarebbe veramente la sua3 se i l parlar delle cose 
contenute nei Naschi e nei Purani da lu i t radot t i , per 
tirarne qualclie conclusione storica o filosófica, é teme-
ritá sacrilega in chi non conosce gr idiomi sacri della 
Persia e dell'India. 

Or se questo é troppo ridicolo a d i rs i , e se, d'altra 
parte, c indubitato che l'esatta e profonda cognizionc 
dei falti richiede la partizione dell'opera scientifica, re
sta che l'erudizione filológica e archeologica,come ogni 
altra provincia di studiose investigazionij debba distin-
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ínicrsi ¡n due part í - l 'una, particolare, che si travaglia 
per immediato sui dati conereti e speciali dello scibile^ 
cercandoli, raccogliendoli^ ordinandplij i l lus t randoí i , 
cimentandoli col crogiuolo deiranalisi e della. cr i t ica , 
nettandoli dalla rugg'ine e dalla scoria , e rendendoli 
per tal modo belli ed acconci all'uso ulteriore della 
scienza: Faltra, piú o meno genéra le , che, fondandosi 
nei risultati della prima e riscontrandone gli uni cogli 
a l t r i , ne cava queUe veritá che spiccano naturalmente 
dal loro confronto, e sonó la parte piú esquisita del 
corto nostro sapere. Questa disciplina genérica é legit-
tima ogni qual volta si fonda nei pronunziati deU'altra, 
e ricorre per ottenerli alie migliori sorgenti che pu6' 
aver fra mano; imperocché i l richiedere di piú sarebbe 
un confondereinsiemedueartiafFatto incompatibili al dr 
d 'oggi , quando alia copia incrediKile dell^arredo scien-
tifico, smisuratamente accresciuto, piú non rispondono 
i l tempo e le forze di chi lo mette in opera s se vuol 
tutto abbracciarlo. Da un altro canto, egli é manifestó 
che tale scienza genérale é la sola che possa veramente 
fecondare i trovati della p r ima , e renderli fruttuosi; 
imperocché F idea nascosta i n molti di essi non suol 
rampollare e mostrarsi in tutta la sua luce , se non 
quando molt i di essi si ragguagliano insieme. 11 che av-
viene specialmente nelle dottrine che si attengono alie 
opinioni e alia natura degli uomini ; imperocché , ció 
che fa cogliere i l vero senso dei sistemi, e penetrare le 
leggi recóndito dell'animo umano, é appunto i l con
fronto che s^introduce (ra un gran numero di pensieri 
e d 'azioni; mediante i l qual confronto si puó discerne-
re agevolmente la parte accidéntale dalla essenziale nelle 
speculazioni e aíTezioni svariatissime degl'individui. CJCK 



10 AVVERTEINZÁ 
s i , per modo d'escmpio, chi voglia recar qualche or-
dine e chiarezza nella scompigliata farragine dei dogmi 
religiosi e delle cogitazioni filosoficbe dei popoli etero-
dossi, penetrando la vera intenzione acroamática che 
si occulta sotto i l misterio dei simboli essoterici, e at-
traverso l 'oscuri tá degli antichi e peregrini sermoni r 
non puó avere alcun mezzo piú sicuro che i l raggua-
glio di talí dottrinej i l quale solo puó far rampollare 
dalle varietá accidentali degli acces.sori e degli orna-
menti esteriori F imita del pensiero intimo che vi sog-
giacej per tal modo si viene a scoprire che i concetti 
eterodossi sonó dappertutto i medesimi sostanzialmen-
te, benché diíFeriscano piú o meno di corteccia e di for
ma: e tal sistema greco od egizio si trova essere a ca-
pello lo stesso che quell'altro sistema indico o ciñese. 
11 che non hanno avvertito alcuni eruditi moderni, che 
vollero studiare separatamente Tuna o Faltra dottrinay 
come potrei forse dimostrare, senza replica, con alcuni 
esempi, se questa materia non richiedesse un troppo 
lungo discorso. 

Tal sottosopra, i l método con cui mi sonó inge-
gnato di p rocederé , ogni qual volta fui condotto dal 
mió tema a indagare i legami dei fatti colle idee, che 
sonó lo scopo principale, c posso diré ún i co , de' miei 
studij e tal é quello a cui mi attenni in ispecie, dettan-
do la presente operetta. Ho letto con attenzione, e per 
lo piú da capo a fondo, le opere storiche ed erudite che 
cito di mano in mano; senza pur escludere quelle di 
maggior mole, quali sonó le compilazioni di varii au-
íori e le raccolte accademiche; giacché io tengo per 
fermo, che, salvo pochi casi, non si abbia buon garbo 
a citare un libro chi non lo abbia interamente letto e 
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meditato ( i ) . Son ricorso alie fonti pi i i ¡mmediatc ogni 
qual volta ho potuto; intenclendo per tali fonti^ non giá 
i documenti origlnali , scritti nclle lingue che non i n -
tendOj ma le loro versioni^ esposizioni, dichiarazioni e 
chiose piú esatte e autorevoli, dettate da coloro che fan-
no special professíone di tali studi. Yero é che anche 
ira tali opere molte ce ne sonó che non mi fu dato di 
procurarmi; e chiunque sa quanto al di d'oggi sia gran
de la copia di siíTatti l i b r i , e come anche in Parigi e in 
Londra^, dove la suppellettile ne é maggiore^ sia impos-
sibile i l procacclarseli tu t t i^ non si maravigliera, che ^ 
stando io nel Belgio, ne abbia spesso avuto difetto, non 
ostante la cortesía da me trovata in questa té r ra ospi-
tale, e 1' amorevolezza con cui vennero da alcuni uo-
mini dotti secondate le mié ricerche (2). Ma sebbene per 
questa parte i l mió lavoro sia molto imperfetto, spero 
tuttavia che non sará tenuto per affatto inutile e inde-
gno di uscire alia luce; e i l lettore, vedendo citati ac-
curatamente a pié di pagina i l ib r i a cui ho attinto per 
modo diretto, potra ñire stima del crédito dovuto alie 
mié asserzioni. Non occorre che io lo avverta che quan-
do aífermo un fatto sul l 'autor i tá di un YiaggiatorCj di 
un archeologo, di un autore qualunque, io non mi fo 

(1) Lettore, noncredere che io mi voglia vanlare di un mé
rito cosí piccolo .̂ come é quello di leggere un libro da capo a 
fondo. Gonfesso anzi che debbo scusarmenc, come di un atto di 
pazienza che fa poco onore al mió ingegno e discorda dall'usanza 
del secólo; se gia i libri di cui si tratta, non fossero i tuoi. 

(2) Debbo speciale riconoscenza per questo rispetto al signor 
Quetelet, direttore dell'Osservatorio di Brusselle; al sigaor 
Vaadermaelen, possessore di una ricca librcria scicntifica e spe-
cialmente geográfica; c ai conservatori dclle pubbliche biblio-
teche di questa e delle altrc cilta del Belgio, da quella di L o -
vanio in fuori. 
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mallcvadore di csso íatto^ e benché io mi sia industriato 
al possibile di appoggiarc i miei pareri alie autoritá piu 
competenti, non ignoro che la sentenza di un erudito 
eziandio degnissimo puó essere ragionevolmente con-
tradetta da un altro, e che parecchie di quelle che oggi 
sonó consentite quasi da tu t t i verranno forse annullate 
o notabilmente modifícate dagli ulteriori discoprimenti 
che si faranno in tal genere di lavori. Ma ancorehé que-
sto o quello articolo di storia, di filología, di critica 
non avesse buon fondamento, non credo pero, che i l 
valore delle mié conclusioni ne sarebbe distrutto o de-
bili tato, come quelle che, emergendo dal concorso di 
piú indizi éd argomenti di vario genere, hanno quella 
fermezza e certezza morale che risultano dalla conge
rie di molti probabili. Ben si richiede che i l gentile let-
tore usi qualche attenzione j imperocche la moltitudine 
delle materie e la brevitá dello spazio preíisso, mi han-
no costretto ad essere molto conciso, e a contentarmi 
di accennare, quasi per iscorcio, anziché dichiarar le 
cose, lasciando anco talvolta alia considerazion di chi 
legge la cura di avvertir le attinenze che légano cotali 
membretti di erudizione e di storia col mió soggetto 
principale. Fo questa avvertenza, accio niuno mi aecusi 
di essere entrato in digressioni inuti l i o di avere síbg-
giato dottrina a spropositoj giacché mi recaí tanto a 
dovere di evitare i l superfino, quanto di non preter-
mettere i l necessario. La qual arte presso gli antichi 
non avea bisogno di scusa^ conciossiaché presso di loro 
i l leggere era uno studio non meno che i l dettare, lad-
dove i moderni, che usano di scrivere dormendo, non 
vogliono ragionevolmente che per capire un libro fac-
cia dJuopo 1'essere svegliato. Queste cose io dico a uso 
soltanto di certi censorichc sentenziano tanto piú fran-
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camcntc, quanto meno sonó informati delle materie ib 
cui versa i l loro giudizio. Quanto ai veri dotti italianij 
io so che la severitá della loro critica non é mai scom-
pagnata dalla ginstizia e dalla gentilezza^ e che in esst 
non annida quella gelosia e meschinitá letteraria che 
considera quasi come un'usurpazione e un furto fatto 
a sé proprio la comunitá del medesimí studi. 

Ma bastí di queste avvertenze, che sonó per avventura 
soverchie, rispetto alia piccola mole e alia scarsa eru-
dizione del mió componimento. Sara forse meno inop-
portuno l'aggiunger poche considerazioni intorno al 
soggetto del libro e alio scopo che mi sonó propostoj 
le quali mi potranno essere piü agevolmente compór
tate ^ come indipendenti dal valore del libro medesimo. 
La morale é , senza dubbio^ uno dei rami piú rilevanti 
e piu nobili delle scienze speculative, sia che si guardi 
alia dignitá del soggetto (peí quale niuna facoltá la pa-
reggia, dalla metafísica e teología in fuor i , che le so-
vrastanno), o si mi r i all'importanza dell'uso e delFap-
plicazione; peí qual secondo verso ella come la po
lítica, F estética, la medicina, una di quelle discipline 
miste che tengono congiuntamente della scienza e del-
l'arte. Pare adunque ch'ella dovrebbe essere lo studio 
piú culto, piü riputato ed eziandio piú gradito, se non 
a tu t t i , almeno aglMngegni piú. severi^ e tal fu vera
mente non solo presso gli antichi, i quali considera-
vano la ricerca del sommo bene. come lo scopo e la 
somma della sapienza^ma eziandio nell'etá áurea del sen-
no cristiano, denominata volgarmente dai Padri. Donde 
nasce adunque che al di d'oggi essa sia, generalmente 
parlando, la parte piú negletta della filosofía, e direi 
quasi la piú fastidiosa, se si dovesse qualificare dal con-
tegno del maggior numero di coloro che sonó stretti 

2 
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a darvi opera, anziché dal decoro e dalla santitá del-
Targomento? lo credo che, per trovar la caglone di 
questo falto, poco onorevole al nostro secólo, bisogna 
chiamare a rassegna le doti piú cosplcue onde nasce la 
vita, la bellezza, i l lustro delle scienze in universale. 
Una scienza é viva e bella quando é una, rigorosa, fon-
data sul concreto, efficace, accomodata alia pratica, é 
proporzionata all 'Índole del paese in cui fiorisce e del 
tempo che corre. Dalla riunione di queste varié pro-
prieta, insieme composte e bene armonizzate, deriva 
T essere intégrale e quindi la formositá, i l vigore, l 'át-
traltivo delle nobili discipline, e specialmente di quelle 
che alia speculazione filosófica appartengono. Or la 
scienza non é una, se non muove da un solo principio 
c ad un solo termine non s'indirizza. Non é rigorosa, 
se non procede a filo di lógica dai pr imi pronunziati 
sino alie ultime conseguenze, e si contenta di farsela 
alia larga e di camminar per la p i a ñ a , aiutandosi di 
certi dettati del senso comune, o stillandosi nelle m i -
nuterie e nei frastagli, senza muovere dagli universali-
che governano tutto lo scibile. Non é fondata nel con
creto, se le generalitá di cui si vale sonó campate in 
aria, e constano di mere astrattezze; giacché Tastratto 
sfuma di leggieri, se non s'innesta in sul saldo delle 
cose eífettive, e si perde in verbali e frivolo sottigliezze. 
Non é efficace, se i l vero, che é Foggetto proprio della 
cognizione, non é rappresentato in modo acconcio a 
destare FaíTetto per mezzo del cuore e deU'immagina-
tiva, e se quindi la scienza non diventa eloquenza. I m -
perocché la concretezza idéale nella sua purezza, e In 
quanto cade sotto V occhio della contemplazione, sfag-
ge fácilmente all'apprensiva dei poco esercitati, o , al 
p iu , convince sterilmente lo spirito, senza partorire la 
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persuasione; e quindi la scienza^ ristretta i n questi ter-
mmi, diventa infeconda ed inetta a trapassare dal giro 
della semplice cognizione nel mondo dell' azione e del-
l'arte. Uopo é dunque tragittare le veritá ideali in que-
sto nostro mondo dall ' alta sfera dove hanno proprio 
domicilio, dando loro un rilievo sensibile, atto a susci
tare ed accendere gli affetti^ i l quale puó esser di due 
specie, cioé reale e fantástico. I I risalto sensato e reale 
delle idee é la storia; per mezzo della quale i l vero, 
scendendo dalla regione sovrasensibile, apparisce fra 
gl i uomini e s' incarna nelle loro operazioni. L'esterio-
ritá della storia, come cosa efFettiva, é grandemente au
tor evole; tanto che per vía di essa la certezza esterna 
e física del fatto si sopragiunge alia certezza interna 
e metafísica dell' idea, la conferma e la compie. Ma sic-
come non é sempre ovvio i l trovar negli annali dei po-
poli ció che occorre per esprimere al meglio e coloriré 
le veritá ideali , v i si puó supplire fino ad un certo se-
gno colle fat tuíe della immaginazione. Se non che, i l 
fantasma si diferenzia dal fatto, in quanto per sé stesso 
non é autorevole, e non serve ad altro uso, che ad age-
volare la cognizione intellettiva, facendo verso di essa 
le veci di semplice instrumento, ed esercitando un uf-
ficio simile a quello della parola. E di vero i l fantasma 
appartiene alia classe dei segni, ed é qnasi V eloquio 
della immaginativa. 

L'intervento della storia e della fantasía non appar
tiene aU'essehza del lavoro scientifico, e quindi non ne 
é parte integrales ma é un utile accessorio per rendere 
eíficace ladottrina, e per via dell'aífetto travasarla nella 
vita reale. I/essere acconcia all'azione é appunto unJal-
tra proprietá importante della vera scienza; la quale 
riuscirebbe un vano e misero trastullo, se non mirasse 
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ad iittuai'si fuori deU'uomo, e quindi non si proponesse 
uno scopo eíTettivo, aspirando airavvenire, mediante le 
radici che essa ha nel passato, riverberanti nel doppio 
specchio della storia e della immagínazione. Per via di 
questo indirizzo pratico la scienza diventa arte e con-
corre eíficacemente ai progressi c ivi l i ; raa acció Tinchie-
sta delle applicazioni ut i l i non pregiudichi alia parte 
speculativa, uopo é che non sia troppo gené r i ca , né 
troppo minutaj né augusta e ristrettai perché i l gené
rico da fácilmente nel vago, e i l minuto nel prolisso: la 
grettezza poi e Tangustia dei particolari non garbano 
agli spiriti desiderosi di spaziare alia larga, e di ab-
bracciare al possibile le varié attinenze degli oggetti. 
Per osservare in questo proposito un giusto tempera
mento, giova ricordarsi che per ultimo, la scienza dee 
essere proporzionata al luogo e aU'etá in cui si vive. 
Imperocché le diíferenze speciali del tempo e dello spa-
zio variando sempre piú o meno le relazioni acciden-
tali degli uomini fra loro e col mondo, permettono alio 
scienziato di discendere dalle general i tá , senza rischio 
di smarrirsi nel laberinto dei particolari inf ini t i , e g l i 
additano qual sia la sfera di cose a cui dee principal
mente volgere i l suo discorso, se vuol renderlo dilette-
vole e fruttuoso. Oltre che Tuso di applicare i l vero 
genérico alie circostanze temporarie e locali, comunica 
alia scienza una spezie di gioventü- la rende viva, at-
tuale, importante, come i negozi e le faccende che stan-
no pi i i a cuore; la r i t i ra dalla solitudine; la fa trapas-
sare dal morto silenzio degli studioli e delle biblioteche, 
e dal chiasso puerile e scondito delle aule scolastiche al 
teatro animato ed elegante della vita civile; e in fine 
le da 1'impronta del genio nazionale, e abilita ciascuno 
de' suoi cultori ad imprimervi altresi con misura i l 
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niarchio della individualitá propria. Per tal guisa i l sa-
pere puó variare di mano in manOj senza scapito della 
sua sostanza iinmutabile^ accompagnare col volger de-
gli anni e col imitar dc'paesi i l moto progressivo della 
natura umana^ esprimere le suecessive vicende e la va-
rietá simultanea dell'idea cósmica, e partecipare, in-
somma, a quell'incesso perfezionativo in cui é riposta 
la "sita degli esseri soggetti alié condízioni del tempo. 
Imperocché una scienza che sia affatto immobile, e mor
ía; esiccomeiprincipi ele deduzioni piúuniversali sonó 
incommutabili di lor natura. Fuñico verso per cuPuna 
disciplina possa andaré innanzi e ritrarre del mondial 
movimento, consiste nelle congiunture di essa colla 
vita reale. Per questo rispetto la cognizione scientifica 
s'intreccia eolio stato civile degli uomini , colle indu
strie, colle lettere, colle arti belle, colla política, colla 
religione e con tutte le altre appartenenze della nostra 
cultura. 

Per adattare queste considerazioni generali alia scien
za del Buono, mostrando i difetti di quella che corre 
presentemente, senza troppo allungare i l discorso, gio-
va i l paragonare in succinto 1'etica piu rinomata degli 
antichi colla nostra. I I qual paragone sará tanto piu 
calzante, che in ordine alia moralitá, oggetto di questa 
disciplina, noi avanziamo di gran lungaFant ichi tá gen-
lilesca, atteso i lumi divirii del Cristianesimo; e tutta-
via, come scienza, la nostra etica sottostá a quella de
gli antichi; perche la veritá della materia e la perfe-
zione del lavoro scientifico sonó due cose diverse, e si 
possono scompagnare. La ragione di questo divario si 
c, che Fuomo moderno, generalmente parlando, pos-
siede la civiltá cristiana assai meno di quello che Fuo
mo antico e culto possecleva la civiltá pagana; perché 

2* 
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Tazione íncivilitrice dell'Evangelio é tuttavia ne' suoi 
principia e assai meno adulta e radicata in Europa, che 
non fosse quella delle tradizioni primitive presso alcuni 
popoli condizionati in un modo particolare. Tali furo-
no i Grecij onde la vita greca nel tempo del suo flore 
fu assai pii i una e compiuta, che non é la vita]cristiana 
delle nazioni moderne, benché i l Cristianesimo sovrasti 
infinitamente alia sapienza pelasgica; ma le sue iníluen-
zebenefiche emiglioratrici sonó ancora contrabilanciate 
dalla barbarie superstite. Imperocché , coloro che ere-
dono il medio evo essere al tutto finito (intendendo per 
medio evo i l sopramontare della barbarie celticogerma-
nica sulla cultura cristianopelasgica), s'ingannano di 
gran lunga, e fanno ingiuria alia vera fede, misurando 
l'efiicacia sociale de' suoi dogmi e r i t i santissimi dalla 
imperfezione dei frutti che se ne veggono di presente. 
Gerto, la Grecia anfizionica era piü una di mente e di 
spiriti che la nostra Italiaj nella quale durano ancora 
in gran parte coll'infezione gallica le divisioni intestino 
e le tratte teutoniche dei bassi tempi. Ond'é che Tuomo 
moderno, benché moralmente e religiosamente piú per-
fetto (ogni qual volta é veramente informato dalle cre-
denze cristiane), apparisce civilmente meno compiuto, 
e quindi meno illustre e poét ico, meno omerico e plu-
tarchiano dell'antico. 

11 savio e i l moralista piú insigne deirantichitá pa
gana é , senza dubbio, Platone; i l quale, vissuto nel 
centro delle tre Grecie e nel periodo mediano della sa
pienza pelasgica, l'esprime nel modo piü perfetto, e 
brilla su tu t t i che lo precedettero, lo accompagnarono 
c vennero appresso, perché riunisce, come di ré , nella 
propria persona gli splendori della circonferenza e de-
gli estremi, in ordine alio spazio ed al tempo. Ma quan-
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do si díscorrc di filosofía platónica, bisogna guardarsi 
dairintendere per essa quel solo tanto che si racchiude 
nei l ib r i del figliuolo di Aristone; conciossiaché ogni 
dottrina essendo un germe idéale che contiene poten-
zialmente un numero indefinito di conseguenze, r i u -
scirebbe assurdo i l volerla racchiudere e quasi rannic-
chiare negli scritti di un uomo solo. La filosofía é general
mente Tesplicazione della cognizione idéale, conforme al 
modo piü o meno integro e adequato con cui si possiede, 
e alia qualitá della parola, che ne é l'espression riflessiva. 
11 Platonismo, la cui sostanzarisale almeno sino a Pitago-
ra ,érespl ¡caz ionenatura le del verbo pelasgico edoriese; 
i l quale fra tutte le tradizioni dei rant ichi tá gentilesca, 
almeno occidentale, é quella che manco discorda dai p r i -
mi oracoli della rivelazione. Ma Platone diíferisce dagli 
altri filosofi italogreci che gl i succedettero, e anche da' 
suoi precessori (salvo Pitagora), in quanto l'idea dórica 
si trova presso di luí piü integra, piú positiva, piú pura, 
piú compiuta, meno alterata e tronca, meno commista 
di negazioni. Pitagora solo per Fampiezza filosófica pa-
reggia Platone, e per runiversal i tá civile lo supera; ma 
FAteniese ha dal Tirrenio i l vantaggio di esser venuto 
piú tardi, e di aver recato a grado piú maturo di espli-
cazione i semi pitagorei. Dopo Platone la sintesi della 
scuola itálica fu rot ta , e le sue dovizie vennero párti te 
fra le varié famiglie filosofiche, né sorse piú alcuno che 
tutte le accoppiasse, senza pur eccettuare Aristotile, né 
Plotino o Proclo; poiché i l primo accrebbe notabilmente 
la filosofía di fatti, ne resé piú severo Fandamento me
tódico;, ma ne ristrinse e oscuro i l campo idéale: i due 
u l t i m i , svolgendo i l panteístico germoglio rinchiuso 
nel dogma platónico, e arrogendovi i l panteísmo piú 
schietto di Oriente3 fecero addietrare la scienza, invece 
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di condurla innanzi^ e la ritirarono alie oscuritá e im-
perfezioni delle sue origini eterodosse; giacché ¡l vero 
progresso della fdosofia consiste neiraccrescimento suc-
cessivo della distinta notizia idéale, e non nelFaumento 
della confusione in cui versa Tessenza delle dottrine 
panteisticlie. Tuttavia i peripatetici e gl i Alessandrini, 
come gli stoici e g l i nl t imi Áccademici, sonó platonicé 
per ció che vi ha di buono e di saldo nei loro placiti 
speculativi, e massimamente nella inórale: se ne dilunga-
no solo per la parte negativa ed er rónea; giacché in essi 
predomina i l pan te í smo, ovvero quel sensismo sover-
chiante che invase e cominció a fndebolire i l genio gre
co ai tempi di Álessandro, uccise, ad una colla idealitá 
pitagoricosocratica, Faurea letteratura figliata da Ome
ro, e la demostenica eloquenza, e in fine spense del tutto 
i generosi spiriti della nazione. Siccome l'ingegno filo
sófico, eziandio piú vasto e libero, suol cederé e ubbi-
dire piú o meno agl'inílussi dell'etá sua, non é da stu-
pire se intelletti cosi robusti e cosi pellegrini, come quel 
di Cizio e quel di Stagira, si studiarono di conciliare 
alia meglio T idealitá deiretica platónica col vezzo sen-
suale e servile, col predominio della pratica, della con-
saetudine e della vita esteriore, e colle altre prosaiche 
propensioni dei tempi che allora correvano. Ma Platone 
sopravive nelle partí migliori della loro dottr ina, ben-
ché abbacinato dagli accessori discordi che lo corteg-
giano; cosicché egli si püó riputare, ragguagliato i l 
tempo in cui visse e la copia delle sue opere (giacche 
Pitagora non iscrisse), come i l filosofo piu universale 
dell 'antichitá eterodossa di Occidente, e i l savio pcla-
sgico per eccellenza. 

La morale platónica ha le doti che testé assegnammo 
alia scienza in uniyersale, e le possiede a compiraento, 
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per quanto i l neo radicale del Platonismo i l comporta. 
Essa non come Tetica dei moderni, una disciplina 
secondaria-ed angusta, rincantucciata in un angolo del-
l'edifizio enciclopédico, ma una scienza primaria che si 
collega con tutte le altre, e in tanto le signoreggia, in 
quanto a lei spetta i l determinare quel sommo bene che 
é lo scopo pratico comune a ciascunaj onde tutte muo-
vono, come da loro principio, e a cui tutte rinverto-
no, come a loro fine. La radice di questa colleganza 
della scienza dei costumí colle facoltá sorelle risiede 
nella parentela del Buono col vero, col bello, col gla
sto, col santo, e nella uni tá idéale di questi divini con-
cetti nel seno del Logo. I I Logo porge all5etica i dati 
scientifici in cui ella versa, i suoi principi ed i l fine; e, 
come uno in sé stesso, egli imprime nella scienza del 
sommo bene la forma dell 'unítá propria, mediante l ' u -
nitá e medesimezza dell'oggetto ond'essa scienza pro
cede,^ lo scopo cui s'indirizza. Imperocché la morale, 
movendo dal paradigma divino del Buono, come da sua 
propria norma, mira ad eíFettuarlo compiutamente ira 
gli uomini, recaudo a perfezione la similitudine del Co-
smo coll'esemplare divino del Logo. Vero é che le att i-
nenze ontologiche deiridea col mondo sonó presso 
Platone infette di panteísmo; maTer ro re é mitigato 
dallü dualitá sostanziale e pitagórica del Teo e deU'Ile; 
e in vir tú di questo illogico temperamento e delV eter-
nitá premondiale viene assicurata l ' immortalita agli 
animi umani, e salva con essa la legge del mérito e del 
demeritoJPer nettare i l Platonismo da ogni sentor pan-
teistico^e da una dualitá assurda, liberándolo da l l ' im-
paccio dell' lie eterna , e per istabilire le veré relazioni 
del Logo e del Cosmo, egli basta l'arrogervi i l principio 
di creazione; 11 quale é ad un tempo un dogma rive-
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la lo, e una veritá razionale, dimostrativa ed assioma-
tica (1). lo mostró brevemente nella presente operetta 
quanta luce si spanda su tutta V etica dal principio di 
creazione, e come ne nascano tut t i i dati ideali in cui 
essa si travaglia. Fuori di questo. principioj egli é i m -
possibile runificare la scienza morale, se non si vuol 
ricorrere a certe vuote astrattezze, di cui parlero fra 
poco. E coU'unitá vienmeno l'abito proprio della scien-
za^ come si puó vedere nella maggior parte dei lavori 
moderni, che, per quanto del resto siano pregevoli, non 
rannodandosi a un pronunzíato superiore e inconcusso^ 
hanno un valore empírico solamente. 

I / un i t á del Logo, che somministra alia morale pla
tónica i principi da cui muove, i l fine a cui mi ra , e i 
dati in cui si esercita, le porge altresi i l método rigo-

( i ) II dogma della creazion sostanziale, come verita razio-
nale, é per diversi rispetti un assioma e un teorema, secondo 
che ho altrove mostrato (Introduzione alio studio della filosofía, 
cap. A; 5).. Alcuni Rosminiani, impacciati meritamente dalla 
somma razionalitá di tal principio, come quella che é impossi-
bile ad accordare col loro sistema, hanno preso il disperato par-
tito di negarla, affermando il dogma della creazione essere un 
semplice mistero rivelato, impossibile a conoscersi e dimostrarsi 
coi soli principi della ragione. Se ció fosse vero, ne seguirebbe 
che l'assurditá del panteísmo, del dualismo assoluto, dell' eter-
nitá della materia, e quindi dello stesso ateísmo (il quale r i -
sulta lógicamente e necessariamente da tali errori), sarebbe in-
dimostrabile. Enormitk, che condurrebbe alio scetticismo teo
lógico introdotto dal signor di Lamennais, e disapprovato dal 
magisterio autorevole; ma che non ha pur bisogno di essere 
confútala; poiché ripugna all'unanime insegnamento di tutte le 
scuole cattoliche di filosofía e di religione, dai tempi di santo 
Agostino fíno ad oggi. Ghiunque ha una notizia, almeno ele
mentare, della teología ortodossa, dee sapero che l'eternitc» della 
materia si puó combatiere con argomenti irrefragabili, dedotti 
dalla sola ragione; il che fu fatto da molti gravissimi autori, e 
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roso e severo per cui ella cammina. Questo método é la 
dialetticapropria delsavioateniese; laqnale é i l processo 
metódico piú autorevole e imiversale che si conosca. E 
i l piú autorcvole, perché si fonda nel Logo stessoj es-
sendo ontologicamente Tevoluzione di esso Logo in or-
dine al Cosmo, come le conseguenze sonó Tevoluzione 
del principio che potenzialmente le abbraccia. E i l piú 
imiversale, perché comprende la sintesi e ranal i s i , la 
deduzione e l'induzione, i l progresso discensivo e ascen-
sivo, pntologico e psicológico, ed esaurisce i due cícli 
per cui discorrono i l pensiero umano e i l sensibile uni
verso. Tntt i i metodi parziali sonó altretanti r ivoli di 
questo método imiversale, di cui Platone abbozza con 
mano maestra i l disegno nel Pedro, nel Filebo, nel So
fista, nel Político, nella Repubblica, e insegna l'uso col 

segnatamenle dal Gerdil, la cui dimostrazione é cosí rigorosa, 
che non ammette istanza di sorta. Fo questa avverteuza perché 
da qualche tempo in qua certi partigiani del disfatto Rosminia-
nismo, non contení! di ostinarsi a professar quest'errore, ne in-
troducono, per difenderlo, molti áltfi, e, ignari come sonó della 
teología cattolica, fanno i dottori a sproposito, e cercano d'in-
troclur nelle scuole le piu nuove dottrine del mondo. Cosí v'ha 
taluno che, dopo avere affermato che reternitk della materia non 
si puó combatiere dimostralivamente colla ragione sola, non ha 
arrossito di fare ripetutamente espressa professione di semipc-
lagiahismo nelle sue opere. Non voglio per ora nominare nes-
suno; perché spero e credo che l'errore sia proceduto piuttosto 
da ignoranza, che da mala intenzione; ma egli sarebbe bene che 
chi non sa la teología si astenesse dal paríame, e sovratutto dallo 
scriverne. E quando il vezzo durasse, usciró dal mió silenzio, e 
assaliró francamente l'errore dovunque si trova; perché sarebbe 
cosa troppo enorme, se certuni { i quali disonorano il Rosmini, 
invece di giovare alia sua causa) avessero balia franca di mal-
menare a lor talento, per amore di un falso sistema filosófico, 
la scienza sacrosanta della religionc. 
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proprio escmpio in quasi tutti i suoi diíiloghi. La lógica 
di Aristotile ha verso la dialettica platónica le stesse at-
tinenze della metafísica peripatética verso la teórica 
delle ideej cioé quella della parte verso ¡l tut to: giac-
ché la dialettica contiene i semi^, non solo délla sillogi-
stica^ ma deirinduzione e dellMpotesi sperimentativa, 
introdotte da Galileo nella scienza moderna. La dialet
tica é i l método piü rígido ed austero, poiché risponde 
adequatamente all'evoluzione razionale del vero nello 
spirito umanOj e allJesplicazione reale del íatto nell 'uni-
ver^o, comprendendo ne'suoi due cicli i l processo ap-
parente e teológico deH'Idea, e i l processo eífettivo e 
cosmológico del creato. Vero é che la vecchia eresia 
emanatistica dell'Ile eterna, innestata sul concetto del 
Logo platónico, lo altera, detraendo alia sua natura as-
soluta con un dualismo contradittorio, o alia sua immu-
tabilitá coll'assoggettarlo a una vicenda eííettiva; e se 
Pía tone pare inclinato alia prima ipotesi, la seconda é 
oggi ainmessa dagli Egeliani^ i quali , immedesimando 
panteísticamente i l Logo col Cosmo, che é quanto diré 
1'idéale colla realtá finita, presuppongono in quello una 
esplicazion successiva che risponde alia vita cósmica e 
al ílusso del pensiero umano, e quindi fmgono una dia
lettica divina, versatile e progressiva. Ma i due presup-
posti del parisi annullano, e si restituisce al concetto 
del Logo la sua essenza assoluta e immutabile, mediante 
i l principio di creazionej secondo i l quale, l'evoluzione 
dialettica delle idee divine non ha luogo realmente in 
Dio , ma succede solo psicológicamente dentro di noi , 
c cosmológicamente di fuori, in virtü dei l imi t i che co-
stringono tutto i l creato (1). La dialettica, applicata alia 

(1) Tal é a capello, sollo una forma alquanto piü rozza, la 
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morale, la rende non meno precisa ed esatta del la ma
temática (benché in altro modo), svolgendo la tela dei 
doveri (e di rimbalzo qnella dei diri t t i) conformemente 
all'esplicazion razionale delle idee divine, e alio svilup-
po reale delle forze cosmiche. La legge é d imi ta del 
Logo, divisa e moltiplicata mentalmente, secondo le 
varié attinenze delle creature, e accompagnata dall'a-
zione creatrice, che, oltre al far emergeré dal milla le 
esistenze, s'indirizza in virtú di essa all'arbitrio urna-
no, gli comanda, senza forzarlo o necessitarlo, e ac-
quista la dignitá d'imperativo. Eccoti i l perché ella suo-
n¡ grecamente partizione (vo>o; da v é ^ w ) , e venga, 
giusta i mitograí i , simboleggiata da Grono o Saturno, 
divisore e distributore del mondo; i l qual Saturno 
adombra la Mente increata, che parte e sparpaglia al 
di fuori negli ordini dello spazio e del tempo 1'imagine 
dell 'unitá semplicissima e incommutabile del proprio 
Logo, mediante i l processo estrinseco della creazio-

dottnna comune delle scuole cattoliche, insegnanti che la distiii-
zione degli attributi divini (naturalmente conoscibili) fra loro e 
dall'essenza divina, non é reale, ma razionale solamente. II Ro-
smini lo nega, in quanto considera l'ideallta e la sussistenza di
vina, come due forme realmente distinte eziandio negli ordini 
della sola ragione; e si accosta per questo rispetto al parere de
gli Egeliani, Proveró altrove la falsita della rosminiana sentenza 
e deH'Egelianismo, e meltero in sodo Topinione consueta delle 
sonóle ortodosse, mostrandone la concatenazione colla doltrina 
della formóla idéale e col principio di creazione. Faró pur ve-
dere come la dialettica platónica nasce da questo principio, e 
oltre al racchiudere i rudimenti di tutti i metodi possibili, e la 
sola metodología legittima, perché s'immedesima al possibile 
colla natura degli oggetti in cui si adopera, e di cui é quasi il r i -
vcrbero; tanto che a lei sola dirittamente conviene il dettato 
di alcuni moderni, affermanti ¡1 método esser tutta la scienza. 

3 
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ne (1). La legge é una c indivisa, in quanto risiede nel-
TEnte e s'immedesima coll'Ideaj é moltiplice, in quanto 
mira alie cose esistenti e s'incarna nell'universo. E co
me gU attributi divini , benché razionalmente segregati 
e distinti fra loro, si confondono insiéme in efietto, e la 
riílessione umana apprende la medesimezza lo ro , me
diante un processo dialettico, che trasforma ciascuno 
di essi in tut t i gl i altri scambievolmente, facendo emer
geré Tunitá dell'Ideíi dalle idee molt ipl ic i , e l ' identi tá 
rcale dalla diversitá apparente; cosi le varié membra 
dcU'ordine morale si compenetrano insieme dialettica-
mente, e le varié leggi alia Legge si riferiscono; onde 
nasceTarmonia e Funione indissolubile di tutte le Virtú 
esposta principalmente nel Protagora e nel Menone. 
L^evoluzione dialettica dei doveri e dei d i r i t t i , conte-
nuta fontalmente nei dettati platonici, manca aíFatto, 
per quanto io mi sappia, presso i moderni j ed Ema-
nuele Kant, che solo fra essi procede a piombo di ló
gica nel fermar le basi della morale, non entró in tale 
inchiesta3 né sarebbe potuto entrarvi con buona r i u -
scita (e dicasi altretanto degli stoici, che di tut t i me-
glio si accostano nella morale al rigore della scuola 
critica)^ perché i falsi principi della sua dottrina spe-
culativa glie lo vietavano. Dalla perfezione del método 
platónico adattato a lgé t ica , deriva la pratica severitá 
de' suoi precettij la quale é la dialettica accomodata 
all 'azione. lo noto che la bellezza del dovere nasce dal-
Tausteritá che lo accompagna; onde se questa vien meno 
e sottentrale un profano rilassamento, ogni grazia e 

( i ) Vedi I'eslratto del Comento inédito di Olimpiodoro sul 
Gorgia, presso il Gousin, nel tomo lerzo della sua versione di 
Piatone. pag. 44i , 445, 446, 
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lormositá morale svanisce; perché la virtú é solo bella 
e veneranda finché mantiene inílessiblímente la sua au-
tonomia^ e non entra a patti colle suggestioni del senso 
e cogli aíFetti ribelli. Non é perció da stupire se Fetica 
moderna di certi impuri casisti é di gran lunga inferiore 
a quella della piú savia paganitá antica: e se costoro, 
oltre all'ardire sacrilego con cui misero le maní nella 
divina legge, spogliarono (per quanto era in loro) i l 
Cristianesimo del decoro impareggiabile che gli r ¡don-
da dalla purezza e san tita de' suoi precettHl) . Ma se 
la morale di Platone é austera, per quanto le tenebre 
gentilesche lo consentivano, non lascia pero di esser 
soave, perché condita dairamore, che 1'informa- né i n -
corre in un rigorismo crudele ed impraticabile, percho 
la dialettica etologica^ applicandosi all'azione, contem
pla tutte le circostanze in cui i l dovere si dee indivi
duare; come la meccanica, adattandosi alia pratica, non 

(1) Non é da meravigliare^ se il difelto di prindpi acconci e 
di buona metodologia non solo ha snervala l'etica moderna, co
me scienza, ma spesso"ancora Tha corrotta per la sostanza della 
dottrina^inducendola a una larghezza colpevole. II male-fu in-
Irodotto dai nominalisti del medio evo, e accresciutO da parec-
chi casisti del secólo decimosesto e del seguente; ma infuria ai 
di nostri in cerle scuole íilosofiche e affatto eterodosse-di Ger-
mania e di Francia; alie quali non giovó la riforma severa in-
trodotta dal Kantismo. Le scuole catloliche, se non son tutte 
affatto puré, si mostrano certo meno intinte della medesima pece; 
c mi piace di poter menzionare a questo proposito lo Studio di 
Torino; nel quale 1'insegnamento dell'etica e della giurispru-
denza, sua sorella, fu quasi sempre schietto, severo -ed alieno 
dalle biasimevoli condiscendenze dei novatori. Esso ebbe in 
quesle due parti molti uomini insigni; e non ne manca fra i no
stri coetanei; dei quali mi sia lecito il nominar due solí, special-
mente cari e venerati, Giuseppe Andrea Sciolla e Felice Merlo. 
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dimentíca ne'suoi calcoü l 'attrito reciproco dc'corpi in 
cui ella incarna i suoi disegni. 

LJetica di Platone si fonda nel concreto assoluto, e 
ne deriva i l suo valore scientiftco; perché nessuna dot-
trina é autorevole, se ha per única base le aslrattezze. 
Non v'ha filosofo antico che abbia coito, al par i di Pla
tone, la concretezza delle veritá ideali, perché egli pos-
sedeva in sommo grado quell'organo dialettico che nel-
la Repubblica é chiamato /'occ^io dcll'anima, e che 
esercita nella speculazione un ufficio simile a quello del 
telescopio nella contemplazione degli astri. Imperó egli 
immedesima Tldea c o i r É n t e , e TEnte colla Causa ne-
cessaria e assoluta, ponendo in questo sommo concre
to , reale e idéale, le origibi di ogni altra concretezza, 
e i l principio autoritativo di ogni giudizio. A questo som
mo concreto debbono risalire tutte le discipline che aspi
rarlo al titolo di scienza, e non si contentano di esser 
semplici opinioni; onde la stessa geometría, e gl i assio-
mi che la corteggiano, sonó semplici ipotesi, se all5 og-
getto supremo delta dialettica ( TÓ OV ) non si riférisco-
no (1). L^idea platónica si distingue dal concetto logi-
cale e quindi dall'assioma scientifico, in vir tü della pro-
pria sussistenzaj la quale importa la perí'etta medesi-
mezza dell' idéale col reale nelF essenza infinita del-
t'Ente. I I concetto lógico e i l pronunziato assiomatico 
sonó astratti solamente; e quindi non sussistendo fuo-
r i dello spirito umano, non hanno in sé stessi alcun va
lore , né possono riputarsi legit t imi, se non in quanto 
si radicano nell'Idea obbiettiva e assoluta. La morale, 
come ogni altra disciplina, si dee fondare in questo 

( I ) Vedi in ispéele il sesto e settlmo della Repubblica, il Primo 
Alcibiade e il Teeteta, 
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concreto assolutó; il che é tanto piíi agevole, che fra 
le varié manifestazioni deirEnte, contenute nel Logo, 
1' ¡dea del Buono é la prima e piú eccellente di tutte f i ) ; 
onde nasce la maggioranza ontologica dell'etica sulle 
íiltre discipline derivative, come quella che s'immedesi-
ma piú direttamente coll'oggetto supremo della dia-
lettica. Ma perché mai i l Buono sovrasta alie altre idee 
divine? Platone non lo insegna espressamente; ma se 
si ha rocchio alia dottriria deiramore, idoleggiata nel 
Convivio (dove i l dio Amore é chiamato bellissimo ed 
oitiino), calla teleologia cosmogónica del Timeo, se ne 
puó inferiré che i l Buono platónico primeggi fra le idee 
sorelle, perché in esso la sintesi dell5 idéale e del reale 
divino é cumúlala dall'estrinsecazione della virtú cau-
satrice e dall 'imperativo; giacché i l Buono differisce 
dalle altre specie ideali in quanto, mirando ad attuare 
di fnori i paradigmi eterni del Logo, importa la realtá 
o almeno la possibilitá dell^atto creativo, si collega col
la teórica dell'amorej come principio attivo dell'univer-
so, e adombra in confuso tutta la formóla idéale (2). Ma 
checché sia di c ió , egli é indubitato che i l Buono pla
tónico , come le altre idee divine, é cosa sommamente 
concretare porge un saldo piedestallo airedifizio inó
rale sovr'esso innalzato. 

Le veritá razionali dopo Platone cominciarono ad 
oscurarsi; ed Aristotile, mutando l'idea in semplicefor
ma, e disdicendole una realtá sciolta dalla concrezione 

(d) De Rep,x VI , V I L 
(2) Ben s'intende che, trovando neU'opinione platónica sulla 

precellenza del Buono adombrata la formóla idéale, voglio par
lare di questa, intesa in modo aífine al concetto alterato degli 
emanatisti. Imperocché Iddio, socondo Platone, non essendo 
aulore delllle, é soltanto creatorc della forma cósmica. 
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materiale, in cui s'indívidua finitamente, spiano la via 
a coloro che sostituirono al concreto idéale le astrazio-
ni intellettíye. 17opera sua fu condotta a compimento 
dai semirealisti e dai nominali del medio evo, non oslan
te gli sforzi adoperáti i n contrario dai veri e legittimi 
realisti^ e venne rinnovata ai di nostri da Antonio Ro-
smini e dalla sua scuola. I I quale, puntellando l'umano 
sapere sopra un idéale destituito di realtá, aperse Fadi-
to a uno scetticismo illímitatoj e come i l suo sistema 
ideológico riesce a una metafísica ateística o alia men 
trista, panteística e sensuale, cosi ogni qual volta si ap-
plichi all'etica j dee partorire lógicamente un immora-
lismo assoluto. Qüal é , infatt i , i l principio lógico del-
l'etica rosminiana? I/autore lo esprime in questi termi-
n i : seyui nel tuo operare i l lume dtlla ragione (^). 
Formóla assai poco scientifica, poiché le parole onde 
consta, non hanno un valore risoluto e preciso^ ma che 
pur si potrebbe ammettere, se la yocz ragioaie ci espri-
messe almeno, conibrme ai dettati del retto senso, un 
lume idéale veramente ohbiettivo, e coito nella sua sus-
sistenza assoluta dagli spiriti creati, che ne fruiscono. 
Se non che, i l Rosmini avverte i l lettore che ü lume 
ddla ragione altro non é che / ' idea dell'ente in uni-
versale (2) , cioé Tidealitá e possibilitá schietta delle co
se, destituita nel nostro conoscimento di ogni realtá. 
Or chi considera le conseguenze di questa dottrina, che 
é l'anima del Rosminianismo, e si ricorda che, giusta 
g l ' insegnamenti ripetuti dai maestro e da tutta la scuo
la Tente idéale o possibile é Vultima astrazione pos-

(1) Prinápi della sciensa inórale, Milano, 1837, pag. 7, 8. 
(2) Ibidem, e Nuovo Saggio sull'origine delle idee, Milano, 

1836, pass. 
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sibile e la píic astratía di tutte le idee é u n ente 
mentaleye non ancora un essere sussistenle in sé fuor 
della mente (2) , una forma innata deíla mente uma-
na ( 3 ) , e un mero nulla neirordine delle cose, perché 
appartiene solamente all 'ordine delle idee (4)- dovrá 
spaventarsi pensando su che bel fondamento venga pían-
tata la scienza del dovere e del diritto. Né giova l'ag-
giungere che V ¡dea dell'ente é altresi una forma divi-
naj pe rché , lasciando stare la ripugnanza che corre fra 
quest'asserzione e le precedenti, e pretermettendo pa
re le conseguenze panteistiche che ne derivano (pro
vate da me altrove con argomenti a cui niuno de5 Ro-
sminiani osó sinora opporre alcuna replica, e inevita-
b i l i , se non si stabiüsce , come primo pronunziato, i l 
principio di creazione), i l Rosmini non puó ammettere 
la divinitá di tal forma ] se non in virtú di un razioci-
nio ulteriore; e siccome i l raziocinio, al parer suo, trae 
ogni sua vir tú dall'idea deliren te possibile, la quale, mam-
cando iñ sé stessa di realtá obbiettiva, non puó comu
nicare a gli al tr i concetti una legittimitá che non possie-
de, i l sntterfugio a cui si vuol ricorrere, si risolve in un 
mero paralogismo. I I principio cardinale dell' etica ro-
sminiana guida dnnque di necessitá a i r immoral ismo, 
che considera la legge morale come una disposizione 
subbiettiva dello spirito umano, priva di fondamento 
nelT eterna essenza delle cose. Non occorre diré che i l 
pió Roveretano e i suoi fautori ripudiano queste orr ib i l i 
conseguenze , e con nobile contradizione le sequestra-

(1) Nuovo Saggio sulVorigine áelle idee, tomo I I , pag. 23. 
(2) lUdcm, tomo I I I , pag. 317, 318,. 
(3) Ibidem, e II Rinnovamento della filosofía del Mamiani csa-

minato, pass. 
(4) TAUDITI, Lettcra d'ún Rosminiano. Tovino, 1841,. pass. 
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no dai lor pronunziati ; imitando., rispetto alia ragion 
pratica, la felice incoerenza di Emanuele Kant, come 
ne rinnovano gli errori in ordine alia ragióne specu-
lativa. Imperocché i l fondatore della scuola critica pian-
ta aí tresi , come i l Rosmini, una morale severa e dog
mática sopra una ideología rovinosa, che mena diri t to 
al dubbio universale. I Rosminiani pero vincerehbero 
in generositá sé medesimi, se in vece di contradirsi per 
amor del vero, ripudiassero francamente i l loro falso 
principio j perché quando si ostinino a difenderlo, e 
sorga tostó o tardi in Italia o fuori d'Italia chi osi snoc-
ciolare le conseguenze in esso racchiuse, tenendole per 
huone in grazia delle premesse, toccherá loro i l rispon-
derne (e ció sia detto senza mancare alia riverenza lo
ro dovuta) dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Che se 
i l Rosmini per la specchiata bontá e rettitudine dell'a-
nimo suo e della sua fede ha cansati i corollari logici 
delle sue dottrine, non ha pero potuto daré a' suoi filo-
sofemi quella consistenza, quel ñ e r v o , quella vita che 
mancano ai sistemi puntelkt i su vuote astrazionij enon 
che adempiere le moltiplici lacune dell' etica, tessendo 
una rigorosa genesi dci doveri, e avvivando le genera-
lita scientifiche col succhio rigoglioso e fecondo delle 
cose real i , egl i , alF incontro, fece un viluppo di astru-
serie e di sottigliezze ingegnose-, ma senza costrutto, 
che se annidassero nelle nostre scuole, ci ricondurreb-
bero difilato alio scotismo dei bassi tempi, e spegnereb-
bcro, senza r imed¡o, r ingegno itálico, giá pur troppo 
infiacchito (1). Alia stessa causa io attribuisco quel non 

(1) Nel portare questo giudizio delle opere morali del Rosmini, 
iDtendo solo di accennare a quella parte di esse che si collega 
colla ideológia del Nuovo Saggio. Imperocché ogoi qual volta il 
Rosmini ha la buona ventara di scordarsi il suo ente possibile, 
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so che di árido, di secco, di freddo, di stentato, di lán
guidamente prolisso, quel difetto d i calore e di unzio-
ne che si trova per ordinario negli scritti rósminiani3 
e riverbera nel loro raedesiino stilej perché le astrattez-
ze sonó inette a sublimare la mente, a muovere i l cuo-
re e Tiinmaginativa. Le astrattezze partoriscono lo stes-
so inconveniente che i fatti materiali, i quali oggi si 
chiamano positivij insterilendo lo spirito^ e smorzando 
in esso ogni aíTetto e fantasía soave) ogni nobile e ma
gnánimo ardimentOj quando V nomo ai loro inílussi tut-
to quanto si abbandona. La scienza, certo3 dee essere 
severa, e non si vuol confondere colle lettere frivole e 
volgarij ma vMia una poesia e un^eloquenza idéale ( d i 
cui toccheró fra^poco) che le si aíFanno e alia sua per-
fezione richieggonsi. Laonde, come un nomo che fosse 
tutto astrattaggini e intellezioni, non sarebbe perfettoj 
cosi perfetta non é la filosofía, e sovratutto quella par
te di essa che tocca i costumi, se non c atta ad accen-
dere ed eccitare la vena del cuore e della immaginazio-
ne, adornando le idee colle imagini, colorendo e incar-
nando gli scheletri intellettivi colle tinte e colle polpe 
ideali, e rendendo piacevole i l vero col lenocinio del 
bello. E come per rendere nella vita reale Tuomo per-
fetto, bisogna ricorrere agli antichi esempi, cumulando 
la prisca e ricca forma della natura pelasgicá colla ec-
cellenza sovrumana dell'Evangelio, cosi per avere una 
scienza e una fdosofia prossime alia perfezione, uopo é 
calcare la medesima strada. Ristorino adunque gl ' I ta-

e discorre col solo aiuto del retto senso e della tradizione or-
todossa, le cose che dice hanno veritá e sodezza; benché, por 
difetto di princípi e di unitá sistemática, non possano costituire 
una filosofía. 
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l iani l'etica trasandata e languente, ritirantlola alio stu-
dio dell'Idea e alie fonti platonichc, e correggendo i l 
vizio sostanziale del Platonismo col principio ortodosso 
di creazionej i l quale salva la concretezza e la sostan-
zialitá dell'Ile e del Cosmo, senza cadere nel panteísmo 
oriéntale o neldualismo pitagórico. 11 secondo di questi 
s¡stemi3 benché mcno pernicioso del primo per alcuni 
rispetti, apre tuttavia i l vareo a molt i disordini; e se 
piglia un certo indirizzoj non eselude nemmeno del 
tutto quelFascetismo esagerato ed assurdo. che é i l pro-
prio portato delle dottrine panteistiche, ma che pur si 
collega col dogma della materia eterna professato dai 
dualistij come quello che é un residuo deiremanatismo 
anteriore. E la storia dellé opinioni i l dimostraj impe-
rocché la misticitá eccessiva e eterodossa cui i l senno 
di Pitagora e di Platone seppe evitare, ma che apparve 
piú tardi per opera dei neopitagorici e dei neoplatonici 
di [Alessandria, dei Gnostici, dei Manichei e di tut t i i 
í'alsi contemplativi che turbarono i l medio evo_, ha in 
parte la sua radice nell 'eternitá favolosa e nel perpetuo 
antagonismo deirilé. 

Le astrattezze non giovano nella vita attiva, e non 
iníluiscono nel cuore umano, se non hanno midollo e 
sostanzaj perché i l concreto solo puó operar nel con
creto, e menar frutt i durevoli nel giro degli afíetti e del 
vivere civile.Onde, quanto le veré idee sonó attiiosejCÍR-
caci^possenti, tanto i concetti vacui dell'intelletto e gl ' i -
doli deirastrazione,bug¡ardi simulacri di quelle^riesco-
no inetti. La filosofía platónica, lavorando sul sodo, é per
suasiva, operosa, férvida e naturalmente feconda^ onde 
nasce la sua perenne giovinezza, per cui é propria di 
ogni tempo, benché venga combattuta con incredibile 
protervia dagli nomini corrotti e dagl'ingegni medio-
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cr¡3 che per vizio d'animo o cortezza t l ' ingegno l ' o -
diano o frantendono, e non vogliono o non sanno al-
zarsi un dito sulla vita sensuaíe e suU' usanza del vol-
go. I I Platonismo si collega da un lato mirabilmente 
colle lettere gentili,, colle nobili arti^ colle severo disci-
pline^, e sovratutto colla música, colla ginnastica^, colla 
poesia., coll'eloquenza, coU'astronomia, colla matemá
tica; e dall'altro lato mira alia civiltá, e sottordina alia 
giurisdizione della morale la scienza delle leggi e della 
repubblica. I I figliuolo di Aristone é i l primo fdosofo i l -
lustre^ dopo i vecchi Pitagorici, che, fedele al genio dó
r ico , abbia immaginata la confederazione e l 'a rmonia 
di tutte le arti leggiadre, e divinata 1'enciclopedia fu
tura ; la quale pero non dovea tentarsi, nc conseguirsi 
che sotto g l ' influssi cosmopolitici del Cristianesimo. 
Egli accozzo e unificó le varié discipline che allora cor-
revano, non giá con vincoli arbitrar! o psicologicij se-
condo lo stile dei moderni, e in ispecie di Bacone, ma 
con un nodo superiore e divino, simile alia gran cate-
na dell'oro con cui i l Giove omerico lega le cose celesti 
colle terreno; cioé coH'idea del bello,e colPardore amo
roso , che, mediante i l concorso delPimmaginativa e 
dell'aífetto, légano insieme e armonizzano tutte le part í 
dell'universo. 11 bello e l'amore platónico, insieme ac-
coppiati, costituiscono l'armonia pitagórica. Tuno nel-
Tordine dei concetti e della speculazione , F altro in 
quello dei sentimenti e dell'azione; ed entrambi si val-
gono a tal efíetto della dialettica, che, riunendo i con-
trari e accostando gi l estremi nel doppio giro del reala 
e dello scibile, abbellisce e pacifica tutte le cose^ r idu-
cendole a concordia e unitá. I I bello di Platone non é 
un concetto prettamente estético, ma un non so che di 
piú alto e di piú universale: esso é la forma aífettiva 
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del vero, del giusto, del Buono, e la piü cara ed ama-
bile manifestazione del Logo. U amore poi vi esercita 
un grandissimo ufficio, ed é forse la nota piú pellegri-
na che distingue la filosofía platónica da tutte le altre, 
non solo diffondendo in ogni parte di essa quella soave 
fragranza che non ha pari^ e quella eleganza squisitis-
sima per cui i l savio ateniese é altresi sommo artefice, 
ma ripristinando i l connubio naturale delle scienze, 
delle lettere, delle arti , e quello dell'intelletto, dell'af-
fetto e deir immaginazionej rotto dal corso prepostero 
dei progressi civili. Imperocché la civitá^ che mira con 
ragionc a tutto distinguere, non dovrebbe pero nulla 
dividere, né separare^ perché i divorzi e gli scismi sonó 
opera della barbarie. Ma v'ha un falso incivilimento, 
che si diletta di scimiottare la sua nemica, e si crede 
di aver tirato un gran punto, quando gl i riesce difare 
in pezzi le opere naturali o dei rar te , c l f é fabbricata 
natura; qual si é in gran parte quello che regna ai di 
nostri. Nulla certo di meno platónico che la sdenza, 
qual si coltiva in questo secólo analít ico, che, per Ten
derla austera^ l 'ha ridotta in pelle e ossa, e cosrscar-
na, sciatta, smunta, squallida, stecchita, allampanata, 
rabbuffata e spiacente, che i l fatto suo e uno spinaio e 
una tribolazione. La partizione del lavoro scientiíico c 
ogg i , scnza dubbio , piü che mai necessaria: ma essa 
non importa un sequestramento e dissidio assoluto: 
non costringe ogni peculiar disciplina a segregarsi af-
fatto dalle compagne, e sovratutto da quelle i l cui aiuto 
é giovevole a ciascuna, quali sonó la filosofía e l 'e lo-
quenza. La cognizione dei f a t t i , senza senno idéale c 
senza eleganza, non é coáa viva, ma morta, non un or
ganismo animato, ma una mummia o un cadavere; 
quali appunto riescono per lo piü le nostre scienze, che 
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si strascinano afFannose sotto un fascio pesante di m i -
nulaglie, non conáolate da filosófico condimento, e bat-
tezzate con tali nomi da fare spiritar gli Ostrogoti. Non 
ripudio gia la tecnología, quando é necessaria; ma v'ha 
modo anche in questo, e i vocaboli tecnici non son lo 
stile, né la materia j e io trovo che i pid sublimi ingegni 
negli ordini del sapere, da Galileo sino al Laplace e al 
Cuvier, scrissero con proprietá venusta, e, occorrendo, 
con eloquenza. E trovo, di piú, che furono somrai filo-
sofi, secondo i bisogni dell' arte che professavano, ben-
clié talvolta alcuno di loro pagasse tributo da questo 
canto alia miseria dei terapi. Insomma, se chi fa profes-
sione di scienza, non lasciíLperó di avere un enorme 
una imraaginativa come gli altr i uomini, perché si vor-
rá introdurre nelle opere dell'ingegno un divorzio im-
possibile ad eíTettuarsi nell'umana natura? Non debbo-
no quelle essere Tefíigie di questa? Non son tenute a 
sforzarsi di esprimerla integralmente? Non hanno l'ob-
bligo (V imitare al possibile, e ri trarre qucU' armonía 
squisitissima e delicatissima che riluce in tutto i l crea-
to? E in qual disciplina questo connubio é piú oppor-
tuno che nella morale, la quale ha tanta parentelajjco-
gli affetti ed é indirizzata aü5 azione? Ritorniamo adun-
que giudiziosamente alie usanze platoniche, solé degne 
di noi Italiani e del nostro sangue pelasgico; che i l 
vezzo di scarnare e stritolare la scienza , e di addob-
barla di cenci, e di fiorirla di lappole, e di ammaiarla 
di ortiche, ci é venuto, come tante altre cose, di oltre-
monte. Platone non si contentó di darci Tesempio, ma 
ne assegnó le ragioni , e le provó legittime colla sua 
ingegnosa teórica del bello e col dogma sovrano di 
amorc. 

lo non entreró ad esporre la pura e sublime filosofía 
C r i O B E R T i , Del Buono. 4 
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erótica j tratteggiata nel Maggiore Ippia, nel LisiJe e 
sovratutto nel Simposio e nel Fedro. Noteró solo, che 
errano a partito coloro che piglíano questi socraticí ra-
gionaraenti di amore come scherzi rettorici^ destituiti 
di valore scientificOj e consentanei ai comenti che nc 
facevano i nostri eleganti, ma fr ivol i , prosatori e poeti 
del cinquecento; i quali comenti sonó di tanto nerbo, 
quanto le frasche dei Pitagoristi sulla sapienza e sim
bólica numérale dei prischi e sinceri Pitagorici. I / a -
more platónico e la molla della vita pratica , come la 
ragione, della speculativa: per opera di esso l'anima del-
Findividiioesce dalla sfera della pretta speculazione, en
tra negli ordini operativi/partecipa alia vita universale 
della Psiche cósmica, si congiunge col Logo, e si rende 
eapace di cooperare con esso allJ abbellimento succes-
sivo delle cose créate. Chi puo dubitare della realtá e 
dell'importanza del platónico amore bene inteso?Qiial 
fatto é piü splendido di questo? Qual efficacia piíi uni
versale? Che F amore sia F anima della religione, non 
ne puó dubitare chi conosce i dettati e la storia del 
Cristianesimo j i l quale, incliando esso amore e mutan-
dolo in Carita, lo r i tornó al cielo, donde un raggio an-
ticipato ne era dianzi disceso ira gli uomini. Ma Fa-
more é altresi Fanima della civilta universalmente, e la 
molla piü operosa dê  suoi progressi; imperocché ogni 
gran v i r tu morale e civile, ogni impresa nobile e straor-
dinaria, ogni opera profittevole e duratura d^ingegno, 
di senno, di patrio zelo, di valore, c un eíFetto di quel 
desiderio amoroso che, sollevando Fuomo sul senso 
delle cose p resen t í , lo fa anclare all 'eterno, e gli mo-
stra su in alto uno scopo che, quasi fulgure s idéreo, 
riluce alia mente e alia immaginazione. Aspirando a 
questa eccelsa meta, Fuomo fa cose grandi ed eroichej 
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eziandio negli ordixii temporali- imperocché errano di 
gran lunga coloro che non sanno ravvisar con Platone 
sotto i simulacri della fama, della carita nazionale e 
delio stesso amore terreno (purchc non sia vile e sen-
suale) che iníiammano gl i uomini^ quell'idea eterna 
clie é Túnica fonte di ogni bellezza. Yero é che la m i 
seria e fragilitá della nostra natura abtuia spesso colla 
caligini di men degni affetti quello scopo sublime, che 
indirizza, come stella polare, le mortali generezioni; 
tuttavia é indubitato che dalla divinitá di questo lume, 
e non dalle ombre che lo traseorrono, procede ogni 
opera insigne e dnrevole che abbia luogo sopra la tér
ra. Parto di questo nobile e férvido amore e quella ric-
ca cultura onde Teta moderna é gloriosa; imperocché 
da Omero e da Fidia al Canova e al Manzoni^ da Godro 
e da Aristomene a Daniele O'Connel e a Silvio Pellico, 
tut t i gl i uomini per animo o per ingegno piu eminenti 
furono innamorati di quelTIdca divina, che^ ora mo-
strandosi sotto la specie del bello nella poesía o nel-
Farte , or pigliando i l volto della patria e della gloria, 
or vestendo altra forma, gli rapiva iri ispirito e gr ineb-
briava di se. Ma non é cosa strana che un^aífezione cosi 
potente e maravigliosa per sé stessa e pe' suoi effett¡0 
sia trascurata da quasi tut t i i moralisti modern í? O se 
ne parli con facondia di retore, anziché con sagacitá di 
filosofo? So che molti si vergognano ragionevolmente 
a discorrere di amor platónico; credendo col volgo che 
questo amor sia una certa quintessenza di spirito, una 
lambiccatura di cervello, somigliante alie fastidióse ne
nie con cui i l i r ic i cinquecentisti petrarcheggiavano in 
onore delle loro donne. E anch'io arrossirei di parlar-
ne, se si dovesse intendere a questo modo. I I discorso 
d i Platone sulT amore é un vero teorema scientifico , 



40 ÁVVERTENZÁ 
connesso con tutte le parti del sno vastissimo sistema, 
risalente per via di Empedocle, sino al Pitagorismo, e 
conforme universalmente al genio greco. Vero é che 
queste congiimture sonó veíate dai mit i e dai simboli; 
ma chi vuole intehder Platone dee saperlo leggere, e 
ben persuadersi ch'egli non e un autore fatto appunto 
come gl i altri. Dalla dottrina sulla reminiscenza (1) e 
da ció che si discorre nel Fedro (2) contro l 'arte dello 
scr ívere, come pur dall ' Índole di quasi tu t t i i compo-
nimenti platonici, si raccoglie che i l gran discepolo di 
Socrate volle essere, non giá banditore ed interprete, 
ma semplice ostetricante e iniziatore di sapienza, pro-
ponendosi, non d'insegnarla, ma solo di guidare i l let-
tore quasi per mano nei pr imi passi del tirocinio filo
sófico, per abilitarlo a camminar da sé solo in appresso, 
e a toccar ja meta senza estrinseco aiuto. E di vero la 
sostanza apparente e l'intenzione scoperta de'suoi com-
ponimenti si riducono per lo piü a una propedéutica 
disciplinare: Facroamatismo^ salvo pochi luoghi , vi é 
appena indicato e mostró quasi di profilo, per semplice 
lineatura, o come per ombra, per eco, per riverbero^ e 
alia sfuggita, conforme alia bellissima allegoria delF an
t r o , della fiammata e degli uomini in catena, esposta 
nel settimo della Repubblica. Ma questi scorci ideali 
son tratteggiati con tal maes t r ía , che i l lettore attento 
ed esercitato puó indovinare da sé la parte piú recón
dita della dottrina, riscontrando insieme i cenni sparsi, 
seguendo i l filo sottilissimo e lógico delle idee, e pro-
cacciandosi per tal modo i l nobile diletto di esser quasi 

(1) Nel Fedone, nel Menone e nel Fedro. 
(2) Yedi anche la seconda epístola, a Dionisio; opera, se non 

di Platone, corto di un Platónico. 
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egli medesimo l^autore della dottrina che apprende. 
Nel che Platone si mostró veramente socrático^ e come 
non ci ebbe altro maestro che Socrate, cosi non sorti 
alcun degno hnitatore. Ma per profittare di tal método, 
uopo é che i l lettore sia svegliato, alt ivo, e non solo 
passivo, come oggi si usa: uopo é ch5egli abbia molta 
acutezza, solerzia e alacritá di spirito, e non voglia che 
lo scrivente dicá tiUto, e parli sempre alia spiattcllata, 
e sciorini ttitte le conseguenzej e non lasci nulla da sot-
tintendere e supplire alia discrezion di chi legge, e gli 
t r inci e sminuzzi e mastichi i l cibo, e glielo imbocchi, 
come fa Tuccello verso la prole teñera c nidiace, o I'a-
morosa nudrice verso i l suo lattante. Tanto che se Pla
tone vivesse al di d'oggi, o dovrebbe mutare affatto te-
nore di scrivere, o potrebbe far de 'suoi l ibr i una bal-
doria e andarsi a sotterrare. 

L^amor platónico, quando é sublimato dalla virtú e 
dalla religione, e tocca i l colmo della veemenza e del-
Feíficacia, diventa inspirazione, afílato, entusiasmo d i 
vino, e rende pieni di Dio, come, si dice nel Fedro, e 
conseguentemente tcofori, coloro che lo posseggono. Pla
tone congiunge per tal modo la sua dottrina di amore 
con quella dell'estro, della mania, del furore infuso da 
Dio o dalla Musa nel petto dei mortal i , e fonle di fatti 
eroici, di vaticini e di poesía (1). Un filosofo moderno si 
contenterebbe di chiarire i l fenómeno, e di considerarlo 
come una legge deirumana natura, atta a spiegare glí 
oracoli, la Pizia, la Sibilla, e tutta la teología pratica e 
la teurgia degli antichí. Ma Platone non é di si facile 
appagatura, n é g l i basta la notizia psicológica delFa-
more e del delirio divino, se non ne trova eziandio le 

(1) Yecli il Fedro, il Simposio, l'Apologia e il Jone. 
4* 
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ragioni ontologicali. Alie quali egli e condotto dall'uf-
ficio medesimo che tal i due moti esercitano nell'animo 
umano come forme deU'afFetto,, ansiliari dell'imperativo. 
Imperocché siccome T imperativo é obbiettivamente 1' a-
zione creatrice e imperiante alio spirito; l'amore e Ven-
tusiasmo sonó FeíTetto della medesima. ¡n quanto essa 
premuove, alimenta, infiarama e addestra a volar sulle 
ali delle idee divine le angeliche farfulle, xxscxiQ dalla 
sua mano. Cosi la teórica deli'atto creativo, che diffon-
de una luce mirabiíe sul dogma sovriiitelligibile della 
grazia, illustra del pari 1'opinión platónica sovra Te
atro e Famore; la quale parve essere un presagio na-
turale e quasi un sentore di Cristianesimo. Pertanto 
1'Ero di Platone non é solo un fenómeno psicológico 
e un affetto. ma una realtá ontologica, e un dio univer-
sale e potentissimoj e la teología amorosa del Convivio 
c del Fedro, non aliena dalla teogonia mitica ed esso-
terica di Esiodo, combacia, anche per questo rispetto, 
colla dottrina dell'anima del mondo e colla cosmogo-
aia acroamática del Timeo. E come, d'altra parte, l'im
perativo platónico viene simboleggiato dal Genio di So-
crate nel Fedro, nelT Apología, nel Teagete, nell'Euti-
frone, nelTEutidemo, nella Fiepubblica (l), e si rappic-
ca colla demonologia di Oriente e col dogma del Cosmo 
spirituale, precorso al corpóreo negli annali divini del-
Funiverso; cosi il delirio amoroso del Fedro si appog-
gia alia vita premondana e alie danze musicali degli 
spiriti sotto i coregi celesti. Questa vita (giusta i canoni 
di ermeneutica mitica, í'ermati da Olimpiodoro, a tenor 

(1) II signor Cousm (Argum. du Théagh) trova nel demone 
socrático la simpatía dei moderhi. L a spiegazione é ingegnosa, 
ma poco probabile, perché psicológica, non dórica, nc platónica^ 
né antica iu alcuna maniera. 
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dei quali la favola suol rappresentare, come successiva 
nel tempo o diííusa nello spazio^ la connessione lógica^ 
immanen te 3 e la medesimezza reciproca delle veritá 
ideali) alinde alio stato edénico e primigenio della no-
stra natura, in quanto essa erumpe innocente dall'atto 
creativo, e risponde al perfetto esemplare del Logo. I n -
somma Famore vien considerato da Platone (sovratutto 
nel Simposio) come l'accordo primitivo degli oppositi, 
e lo strumento della dialettica universale, non sol nella 
música enella medicina, ma eziandio nel corso delle sta-
gioni e nella vita física del mondo; come i l principio 
unificatore del doppio ordine dell'idéale e del reale, 
dell'enciclopedia e della natura, esercente pei due versi 
Fuflicio dell'armonia pitagórica. Perció nello stesso mo
do che, come dio sovrano e informante 1' universo, egli 
esprime i l primo ciclo morale proprio della vir tú; come 
aífetto subbiettivo, ma divino degli uomini , e coll ' en
tusiasmo che ne procede, risponde al secondo ciclo, e 
mira a r í t i rare gl i spiriti verso i loro pr incipi , ripa-
triandoli alia vita celeste e cumulando la morale eccel-
lenza con un gandío immortale. 

Nello stesso modo che l 'Ero platónico e i l bello che 
gli risponde non han milla di sensuale, e i l primo nac-
que da Venere celeste, le gentili discipline, inspírate 
dalfardore amoroso, non sonó íigliuole della terrestre 
Polinnia, ma della nobile Urania, che per nome ed uf-
ficio somiglia alia madre del castissimo amore (1). Da 
questa musa vereconda procedono le arti che dilet-
tano migliorando; le quali Platone distingue aecurata-
mente dalle loro sembianze bugiarde' e corrompitrici, 
cioé da quelle viziose discipline che guastan gli uomi

ni) Ycdi il Simposio. 
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n i , e cli 'egli contrasegna generalmente col norne v i 
tuperoso di adulazione ( l ) . A tal novero appartiene colla 
retorica sofistica la facondia corrotta e concilatrice de' 
suoi tempi; come quella degli oratori famosi, vaghi di 
ñmia, di potenza, di onori, e al popólo adulanti: dalla 
schiera dei quali nel Gorgia ei non ecceltua lo stesso 
Pericle, benché lodato nel Fedro. Ma egli commenda 
e celebra a cielo la vera eloquenza, che accende gl i uo-
mini al bene, e opportanamente gli amraonisce, l i cor-
regge, l i biasima, gli sgrida, gli sferza, senza temeré i 
dispregi, i dispetti, i l disfavore, o uccellare agli applausi 
del volgo; e, non contento di encomiarla, ne porge bel-
lissimi esempi nell'Apologia, nel Menesseno, nel Fedro, 
nel Convivio e nelle altre sue opere. L'eloquenza oc-
cupava meritamente un luogo principalissimo nella c ¡ -
viltá degli antichi, non solo come política molla effica-
cissima, e parte stupenda dell'elegante letteratura, ma 
eziandio come órgano ed eloquio idéale ; giacché in 
essa risiede la parola [oratió) per eccellenza. 11 suo ma-
gistero tramezza acconciamente ira i l pensiero e l'a-
zione, la scienza e le lettere, i l vero e i l bello, la mente 
e l'immaginazione, la prosa volgare e la favella poética, 
ed é la sintesi armónica e pitagórica di tutte queste 
cose. Onde in lei si dee cercare la perfezione dell^nge-
gno e delle lingue; le quali non sonó veramente ma
tare e non mostrano tutta la loro virtü, se non quan-
do, compiuto i l periodo del canto e dell'armonia p r i 
mitiva, alia vena poética succede F oratoria, e Finspira-
zione dell'animo prorompe in eloquenza. Ma quesearte 
non puo stare senza filosofía, come i l corpo non puó 
vivero senz'anima, né i l fantasma esser bello c venu-

(1) KoXc{/.s{ocj Nel Gorgia. 
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sto, senza uno scheraa razionale che Tinformi. E la sola 
filosofía ¡nspiratrice di facondia é quella che é viva, 
idéale, ampia, sintética, lavorante 'sul concreto, aliena 
dai vani astrattumi dello spirito, e dal lusso spinoso deí 
barbarismi • i quali sonó piú tostó atti a soífocare Testro 
eloquente, che a destarlo. Laonde si puó tenere per for
mo che il dono della facondia e le falde allinguate di 
questa divina fiamma non poseranno mai in eterno sui 
cenacoli dei Rosminiani e dei Kantisti. Píatone instauro 
0 creó la vera eloquenza, perché restituí e perfezionó 
la sincera filosofía italogreca; la quale nel suo lungo di
scorso da Pitagora a Plotino si lieva in esso Platone al 
colmo delFcccellenza, come la facondia di questo filo
sofo, interposta fra la poesia omerica e l'eloquenza de-
mostenica e tulliana, é quasi il sunto e l'effigie eurit-
mica di.entrambe.E védete che Cicerone, benche roma
no, riconobbe nel discepolo di Socrate uno dei som-
mi maestri deH'oratore, e chiamollo il dio de' filosofi. II 
coniugio deirdoquenza colla sapienza, e l'instaurazion 
della prima, mediante una filosofía robusta e feconda, 
debbono tanto piü premere a noi Italiani, che siamo 
per questo rispetto poverissimi, e tal penuria non é Tul-
tima causa della nostradeclinazione civile, Ricordiamoci 
che i popoli colti, ma ineloqucnti e inetti a pensare, so-
no tuttavia fanciulli o piuttosto eunuchij e che siccome 
1 versisegnano Fingresso loro nelia vita pubere, e sonó, 
come diré, le prime caluggini deirincivilimento, cosi la 
maschia eloqtienza, congiunta al senno idéale, é la per-
fetta virilitá delle nazioni. 

Platone non é meno infesto alia poesia molle e de-
pravatrice dei rapsodi, dei ludi pubblici e del teatro, 
che alia facondia degenere della ringhiera e del foro. 
Benché egli si mostri tenero di Omero, e protestando 
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di averio amato e riverito sin dall'infanzia, ío imi t i 
nello stile, c perfino nei mitici racconti^ tuttavia lo r i -
prende severamente in piú luogíii j e bandisce contro i 
suoi imitatori i l decreto famoso di ostracismo, per cui 
i l poeta profumato e redimito viene espulso gentilmen
te dalla repubblica (1). Né percio egli ripudia la poe-
sia; ma vuole che, mostrandosi divina e non umanajCd 
esprimendo, non i fenomeni, ma gli enti eíTettivi, non 
le cose che paiono, ma quelle che sonó., ella sial" inter
prete fedele e graziosa del Logo (2). Ora tale non fu 
Omero \ i l quale mirando spesso al diletto piü che alia 
veritá, e mescendo i concetti acroamatici coi mi t i esso-
íerici^in modo che questi prevalgono e oscurano quell^ 
invece d'il lustrarli , induce in errqre i giovani e g l ' in -
dotti che lo leggono. Pía tone parra forse su questo ar
tícelo un moralista troppo severo, se i suoi tempi si m i -
surano dai nostri^ imperocché Omero non é piü peri-
coloso, da che i l Cristianesimo r i t i ró la mitología elle-
nica dal grado usurpato di dogma religioso alio stato 
legittimo e primitivo di essa, come semplice símbolo e 
poesía. Ma i l caso allora era molto diverso, e i l discepo-
lo di Socrate non sarebbe potuto mostrarsi piú condi-
scendente verso Omero e gl i al tr i poeti, senza manca
re e contradiré alia missione riformatrice, ricevuta dai 
proprio maestro. La sola poesía conforme a' suoi pr in-
cipi era quella che é idéale, per l'oggetto onde piglía le 
mosse, e morale, per lo scopo .a cui s'indirizza} poesía 
interiore, divina, contemplativa, diíferentíssima da quella 
che allora correva. Lelettere elleniche eranoinfette dal 
sensismo signoreggiante^ e come i l culto da loro rap-

(1) Z>e /íe^. l í . I I I . X. 
(2) Z)c «c/?. X. 
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preséntalo indicava.la natura, cosí la poesía ne era T a -
poteosi fantástica, jn cui di rado l'Idea lampeggiava. 
Onde anche in Omero, in Esiodo, in Eschilo, ín Sofo-
cle, in Pindaro, animati sovente da un senso religioso 
e dagli spiriti pelasgici, ii genio ellenico ábbonda e tal-
volta trabocca j cosicché per trovare un esempio di quel-
la poesia schietta e sublime nella sua semplicitá, di cui 
Platone si formava il concetto, uopo era risalire agii 
gnomi ed agl'inni, cioé ai carmi moralí e religiosi del 
lempo piú antico. L^inno é il carme teológico e sacer-
dotale per eccellenza,ele origini greche di esso appar-
tengono a queirepoca mítica e ieratica, in cui un gran 
numero di tribu o famiglie sacerdotali sostiluirono ai 
vecchi culti di Urano e Saturno la pelasgica religione 
di Giove, non ancor guasta dalle traite coloniali. 1/ode 
sacra passo quindi colle prische credenze dai collegi 
ieratici nei Misleri, quando prevalse nella ciltá il ceto 
guerresco) e allora sorsero gr innograíi laici colla señó
la tracia e mezzo favolosa di Orfeo, la qual risponde ai 
principi della. cultura ellenica, o, per dirmeglio^ cóli
ca, e si puó credere che spirasse verso i tempi di Esio-
do e dell'autor degrinni altribuiti ad Omero. Da Ome
ro nacque coH'epopea ellenica la nuova lirica, e Filtra 
recente poesia, contro cui la sapienza .italogreca e poi 
Platone inveirono, benché la teología corrente e esso-
terica vi sia manomessa, perché lo scetticismo sensuale 
che vi predomina comprende il prisco dogma non me-
no che le fresche eresie. In ció F ironía omerica, aristo-
fánea e lucíanesca diflerisce da quella di Socrate e di 
Platone, che Fuña involge o scmbra involgere in un fa-
scio il vero ed il falso, laddove Faltra li distingue ac-
curatamente, ed é quasi la protesta del senno acroama-
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tico contro i simboli abusati (1). Essa é percio assai píu 
dolce e delicata dell'altra, non morde^ne punge che 
con gran cautela ,̂ e non senza un certo sospetto, per
che teme, stracciando il velo; di nuocere al concetto 
che vi soggiace; come si vede ovunque Platone ricorre 
alie favole/ per dar luce e efficacia alie sue dottrine. E 
ilnnodo con cui egli adopera i miti, giova a farci co-
noscerequal concetto avesse della vera poesía j la qua-
le, scendendo dall'idea al fantasma^ e da ció che é a 
quello ahe pare, secondo il método ontologicale del 
perfetto filosofo, lascia veder di traforo il concetto della 
mente attraverso F idolo delFimmaginazione, quasi spe-
ra solare tralucente per un cristallo appannato, e abi-
liía il volgo ad afírsarvi l'occhio nudo e a sostenere il 
chiarore nella sua pienezza. Le fizioni poetiche diven
tano per tal modo una spezie di propedéutica filosófica, 
somigliante al tirocinio psicologicale, che é la parte 
preparatoria e quasi il proemio socrático della dialetti-
ca. Ma se Tascoltatore di versi poggia all'idea sulle ali 
delle imagini, il poeta dee ten ere il cammino contra-
rioj e imitare il filosofo che procede nel discorso acroa
mático a rovescio delE ¡nsegnamento essoterico e ap-
parecchiativoj discendendo dall'intelligibile alsensibi-
le, e dal concetto sincero all'idolo che lo riveste. Ma 
come mai il poeta, che é un nomo come gli altri, puo 
calcar questa via? Qui la dottrina poética di Platone 
consuona alia sua dialettica^ e si conserta con quanto 
egli dice sulF inspirazione, sulla manía divina, sul de-
mone socrático; anzi apparisce come un corollario de' 

(1) Omero distingue certo il Giove pelasgico dal coloniale; ma 
gli Omeridi, i rapsodi e il popólo, erano poco atti a cogliere 
quesle ñnezze. 
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suoi pronunziati intorno alia reminiscenza 3 all'anima 
cósmica e al Logo. I I vate umano non é propríamente 
autore, ma strumento animato e ripetitore di un car
me piú sublime^ quasi rapsodo che recita gli altrui ver-
si, o lira le cui corde risuonano al tocco potente di un 
invisibile ceteratore. I I vero e único poeta é Dio j signi-
ficato dalla Musa del Jone (1), che fa vibrare la catena 
magnética, e dall'Apolline Musageta del secondodelle 
Leggi, guidante il coro delle figlie di Mnemosine, e 
imprímente nelle danze festose la propria armonía. 
Anche Omero invoca la Musa, o le Muse per cantar de-
gnamente la guerra d^llio, e rassegnare le gualdane 
elleniche schierate alia pugna. La religión delle Muse, 
nata nella Pieria, alie falde del tessalico Olimpo, sotto 
il patrocinio cólico degli Aloidi, e traportata da loro 
sull'Eliconei connessa col ciclo poético di Orfeo e dei 
suoi discepoli, Lino, Museo, Eumolpo, Tamiri, cultor! 
di un artifizio tracio di origine, e forse frigio (2)- ap-
partenente ai primordi della civiltá ellenica, e síncrona 
per vía di Oto e di Eíialte col mito pelasgico dei Gigan-
ti, e quindi forse anch'essa originalmente pelasgíca; do-
vea piacere singolarmente a Platone, che nell'eleggere 
i suoi miti suoi risalíre airaiitichitá piú rimota delle 
memoríe greche, confidandosi, quasi per istinto, di me-
glio accostarsi al vero, quanto men si dilunga dal pri
mitivo. Egli era poi tanto piú ragionevole il ripetere 
dalle Muse Taffiato poético, che, oltre la consonanza 

(1) Indino a tenere Jone per autentico, stante che gli argo-
menti allegati in contrario non mi paiono definitivi. Ma se il 
dialogo non é di Platone, esso é certo di un Platónico antico. 

(2) L a convenienza del culto frigio di Gíbele colle divozioni 
tracie, orfiche, rodiane, cretensi e samotracie c grandissima, e 
fu gih notata dall'Heyne. 

5 
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del nome e della religione, la musogonia si consertava 
coW alpina culla e coi pr imi vagiti della letteratura 
greca^ nati fra le t r ibu montagnesi e valligiane dell'O-
limpo, del Pierio^ del Pindó, del Parnasso, del Citero-
ne'j delPElicone e del beozio borgo, raolti secoli dopo 
illustrato da Esiodo. Ed é forse altresi in virtú di que-
sta antichitá veneranda e quasi pelasgica, che Platone, 
premendo le orme di Pitagora, riferi alia música , cioc 
alearte delle Muse, la filosofía, e ogni gentile artificio 
e discorso ond 'é capace rumano ingegno. Gosi la poe
sía e tutta l'estetica di Platone hanno una base ontolo-
gica e divina al pari delle austere scienze^ e la fantasía 
artefice muove dalFatto creativo, come la mente specu-
latríce, L'arte umana non é meno opera di Dio che la 
natura, e camminando di conserva colla sua sorella sot-
to f impulso onnipotente e i l magisterio del primo mo-
tore, cospira seco a produrre le maravígliose vícende 
della civiltá e della storia, e i l concento mirabile del-
1'universo. 

1/índole eííicace e operativa della morale platónica, 
e la proporzione di essâ  non solo coi tempí che allora 
correvano, macón tutte le etá, spiccano principalmente 
nelle sue attinenze colla política. La quale, al parer di 
Platone, é porzione delFetica, ma inferiore e subordí
nala; e ragionevolmente; perche íl diritto é i l correla
tivo del dovere; ma i l diritto umano sottostá al dovere^ 
come questo soggiace al diritto divino. I I divorzío as-
soluto introdotto dai moderni fra la morale e la politi^ 
ca, cioé fra la scienza dell^onesto e quella delPutile pub-
blico, fu ignoto all 'antichitá sapiente (1) , e comincío 

(4) Ben s'intende che parlo della speculazione sola: chequanto 
alia pratica, il dissidio della política dalla sua sorella é antico 
quanlo Nembrotte e il diluvio, e tutlavia (cosa siugolarissima) é 
ancor di moda al d\ d'oggi. 
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presso di noi colla scuola del Machiavelli- i l cui sorgere 
corrísponde al cessare della costituzione civile del me
dio evo; e al sottentrare dello scisma religioso e della 
monarchia dispotica alia liberta e imita cattolica dei se-
coli preceduti. I I perfetto moralista dee studiare l'uomo 
in concreto^ e non in astrattoj qual é in effetto fra le 
moltiplici sue attinenze cogli esseri che lo circondáno, 
e non qual é in fantasía, quando mentalmente se ne 
sequestra^ eperc ió non dee disgiungere l'uomo príva
lo dal cittadino, né questo dal membro di una repub-
blica piü ampia ,̂ qual si é quella del genere umano^ del 
mondo e di tutto Fíntelligibile universo. La morale e la 
política si rífanno egualmente di questo conserto; per
ché la prima, entrando in comunella dá una parte colla 
vita attiva, esteriore e civi le , e dairaltra colla vita na-
turale ed universale, ne rí trae quel non so che di posi-
livo, di largo, di sustanzioso, di a t t ra t t ívo , di efficace^ 
che c l'anima delle scienze, c íl principio del loro cre-
scere e fiorire. E in virtú di questo connubio essa dí-
venta una disciplina progressiva e feconda, senza sea-
pito dell ' immutabili tá propriaj perché la condizione 
sociale ed estrinseca degli uominí variando successiva-
mente per molti r í spet t i , la scienza del dovere appli-
cata alie círcostanze esteriori, e fatta compagna, per 
cosí diré al corso della civílta, partecipa al medesimo 
andamento, e sí arrícehísce a mano a mano di nuove 
conclusioni, di pellegrine e recondite scopertCi Qual 
ampio mondo non sí scoprírebbe agli occhí del mora
lista, s'egli studiasse le attinenze del dovere colla mol-
tiplice ragione delle leggí penalí e cívili? colle forme 
di governo stabilíte all 'etá nostra? coi varíí ordini e 
ceti d 'uomin í , onde la socíetá si compone? col genio 
nazionale di ciascun popólo in particolare? colle atti-
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nenze di ogni uomo verso la patria.comune? con quel 
diritto universale che lega insieme le varíe genti? colla 
economia pubblica e privata^ e coi materiali incrémenti 
delle nazioni? colle industrie, coi banchi, coi traffichi, 
colle navigazioni, colle conquiste, colle coloníe? colle 
lettere, colle scienze, colle arti belle, e con tutte le ap-
partenenze del loro culto? e, in fine, col globo che abi-
tiamo, colle innumerabili famiglie di esseri inferiori 
che ci attorniano e provveggono alia felicita nostra, e 
con tutte le partí del sensibíle e intelligíbile universo 
che cadono in qualche modo sotto la nostra apprensí-
va? Ecco, díco i o , ció che darebbe air etica una bel-
lezza, un'allettativa, un 'u t i l í tá e una ímportanza i n 
finitamente superiore a quella che possiede, dappoi-
ché i suoí cultori Fhanno imprígionata in un píccol 
ccrchío di generalitá volgarí , e di secche, fredde, frí-
vole astrattezzc. Né dicasi che, cosi facendo, i l mora
lista uscirebbe dai limití del suo argomento^ perché 
non trapassa maí i confiní assegnati a una scienza 
chi ne cerca e studia le attinenze colle facoltá diverse. 
E nessun soggetto scíentifico ha attinenze piú varíe e 
pin moltiplící del doverej come quello che di sua na
tura é universale. Qual é in fatti l'atto umano, come-
che menomissimo e indiíferente in apparenza, a cui la 
legge morale non sia applicabile? e a cui non si debba 
applicare? Si puó egli operar senza fine? E i l fine non 
cade sempre, per diretto o per indirétto, sotto la gíu-
ridizion della legge? E la legge non abbraccía del pari 
i mezzi che si pongono in opera, non solo in quanto si 
collegano eolio scopo dell ' operante, ma ezíandio i n 
quanto consentono o r ípugnano agli ordini reali del-
l'universo? Non v^ha oggetto conoscibile che non entri 
nel dominio della moralej imperocché come tostó Tuo-
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mo conoscc una cosa^ egli acquista con essa una certa 
relazione interiore o esteriore ( i l conoscimento mede-
simo essendo una relazione^ da cui i l dovere immedia-
tarnente rampolla. Gli antichi, di mente assai piú vasta 
e di moral ¡ta assai piú esquisita che molti moderni, non 
cscludevano dalle considerazioni deH'etica nessuna qua-
lita di esseri che abbiano, comechesia, coraunicazione 
coU'uomo; scnza nemmeno eccettuare le piante ed i 
brüt i . Noi ci ridiamo di questi scrupoli e di queste de-
licatezze; e abbiam ridotto i l códice scientifico dei do-
veri a un complesso di precetti negativi e generalissi-
im, che servono al piú per non fare i l male, ma poco 
giovano per fare i l benej giacché si puó aífermare al di 
d'oggi che dal principe all'umile artigianello pochi so-
no gli uomini che conoscano i positivi loro obblighi. 
E perché non l i conoscono? Perché non si curano di 
studiarelerclazioni vive e concrete delle cose colla nor
ma sovrana imposta agli uomini dalla Providenzaj per
ché lo studio particolare che si fa degli oggetti mira , 
per lo piú, solo all^utile, anziché al debito, al convene-
vole, all'onesto. I I vero utile combada certo col dice-
vole e col giusto; ma per asseguirlo veramente e fug-
gire i l rischio di sbagliare, bisogna appunto accoppiar-
ne la considerazione all'esame della regola che dee go-
vernarlo. Quanti s o n ó , per esempio, g l i scienziati che 
abbiano i l loro ufficio per un ministerio morale loro 
commesso? che indirizzino l'acquisto delle cognizioni 
a uno scopo nobile e virtuoso ? che moralmeñte proce-
dano nella elezione dei mezzi? che si ricordino i l mé
todo scientifico non essere al t ro, infine infine, che la 
morale applicata al sapere? E che meraviglia, se, tra
sca randosi tutte queste avvertenze e studiandosi daí piú 
o per mero diletto; o per lucro od altro vantaggio, ú per 
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ambizione, la scienza diventaspessoinutile^spesso anche 
dannosa e funesta a coloro chela coltivanOj eallasocietá 
in universale? Lo stesso dicasi di ogni altro pregio e uf-
íicio civile, dagl'infimi sino ai sommi; giacché la civiltá 
tutta quanta^ che é un grandissimo bene, quando sia 
moralmente indirizzata, diventa, all ' incontro_, un gran 
male se é scompagnata dalla virtú., ed é sovente in tal 
caso peggiore della barbarie. Ma oggi a ció non si at-
tende, ê  salvo poche general i tá , per lo piú negativo^ 
Tinstituzione morale degli uomini é abbandonata al 
capriccio e alia fortuna. Né a ció rimediano gFimmensi 
volumi dei casisti- i quali travagliandosi interno a certe 
spezie particolari, che per ordinario sonó eziandio ne-
gative, non escono dei general!, anche quando si per
dono nelle minutezze, e sonó prolissi e fastidiosi senza 
frutto. I I casismo puó essere uti le, quando sia usato con 
grandissima sobrietá e riserva, per abilitare chi é no-
vizio nclla scienza dei costumi all'applicazion delle re-
gole, e a convertiré in giudizi pratici i suoipronunziati 

. speculativi; ma non é che una parte minima e acces-
soria delF etica; e un uomo potrebbe sapero a mente 
tu t t i i casisti del mondo, ed essere ignorantissimo della 
maggior parte de^ suoi dovéri. Imperocche (lasciando 
da parte i l colpevole rilassamento in cui trascorsero 
alcuni di tali autori) io non so se non si debba in parte 
ascrivere al casismo la grettezza e la negativitá delPe-
tica moderna ^doti che spiccano mirabilmente quando 
i l nostro modo di pensare e di sentiré in questa parte 
si paragoni con quello degli antichi. I quali ponevano 
la virtú principalmente nel ínre; e benché spesso erras-
sero nei loro giudizi per difetto di un lume superiore^ 
ogni qualvolta davano nel segno ¡ la loro morale era 
grande, forte, operosa, potente. L'uomo moderno, al-
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Tincontro, colloca la sostanza della v i r tu nel non fare; 
c quando egli non ha prevaricato alcun divieto^ crede 
di aver soddisfatto alia maggior parte del suo debito^ 
ond 'é che i piú di coloro che vengono riputati buoni 
nelle societa nostre, sonó perfettamente inútil!. Ma a 
chi si contenta di cansaré i l male gl i antichi davano i i 
nome d'innocuo ,, e non di buonoj perché la vera e com-
piuta bon tá c riposta nel vigore delle operazioni. Lo 
studio di evitare i l male, quando é solo, puó anche tra
scorreré in eccesso, e diventar cattivo j ed eccede ogní 
qualvolta la paura di errare nuoce all 'operare; come 
accade a certuni, cosí t imidi e scrupolosi, che, per non 
incorrere in qualche fallo, si astengono dalle azioni5 e 
non usano le facoltá di cui sonó forni t i , ad alcuno sco-
po notabile e proporzionato. Male gravissimo e tanto 
piú enorme, che comprende, si puo d i ré , piü o meno, 
una gran parte degli uomini dotati di migl ior i parti e 
di piu rette intenzioni; onde al di d'oggi i piú operosi 
sogliono essere i cattivi. Colpa deireducazione infingarda 
e pusillanime; alia quale non si potra mai rimediare se 
non riformando l'etica, e ritirandola verso le fonti pla-
toniche, purifícate, amplíate e compiute dal Cristiané-
si mo. 11 quale, eziandio umanamente considerato, é la 
piú operativa delle rel igioni; poiché destina la planta 
infruttifera al taglio, al fuoco, ad una morte immatura, 
e condanna ai supplizi i l servo inuíile, che non sa traf-
ficare e moltiplicare i talenti commessigli dalla Pro-
videnza. 

Alia política non é manco utile i l sussidio della inó
rale, che a questa i l concorso della sua compagna; giac-
ché non solo i l dovere c la norma piú sicura per cono-
scere i l diri t to, ma c puré i l principio che lo assicura, 
lo legittima, lo nobilita c lo perfeziona. Si puó stabilire 
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come una regola genérale che mai non falla, le tratta-
zioni delle cose civili essere tanto piú verCj sode, de-
gnej belle, fruttuose, quanto piú vengono infórmate 
dalla morali tá e dalla giustizia; ed é questa una delle 
cagioni principali del diletto che si prova alegger Pla-
tone ¡ e della perpetua verdezza della sua polizia filosó
fica , non ostante la forma ipotetica e apparentemente 
paradossastica dell'esposizione. L^mnesto deir etica nei 
vari i rami delle ricerche sociali sarebbe oggi tanto piú 
opportuno, che queste (dai fatti in fuori) son divenute 
a una povertá evidente; nata parte dalla trascuranza as-
soluta del corredo filosófico^ parte dalla mala elezione; 
giacché quasi tutte le composizioni de' moderni statistí 
in Italia, in Francia, in Inghilterra sonó fondate sui ca» 
noni del sensismo e del razionalismo psicológico. I I che 
ha viziati molti nobili ingegni; e fra gl i altr i quello del 
Romagnosi, uomo dottissimo, che fu senza dubbio uno 
dei cervelli piú robusti , e degli animi piú i l l iba t i , piú 
generosi e piú italiani de' suói tempi. I I che mi piace di 
avvertire, affinché niuno mi confonda con certi filosofi 
che si pregiano di disdire le debite lodi ai p r e g i p i ú e m i -
nenti del cuore e dell ' intelletto, quando chi l i possiede 
erra su qualche punto, o discorda, comechesia, dalle 
loro opinioni (1). L'Italia esule si gloria oggi di un chia-
ro scrittore, attissimo a ritirare la sapienza civile verso 
i suoi veri principij i l quale ha„g¡á cominciato a farlo 
per ció che spetta alia quistione importantissima e agí-
tata da molti sulle fonti ontologiche del diritto pénale. 
Che se altri puó dissentire da Terenzio Mamiani su qual-

(1) E anche talvolta, quando il dissenso non é che apparcnfe. 
Cosí potrei citar Tescmpio di alcuni sensisli, che gridano a gola 
contro il sensismo del Romagnosi. 
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che partícolare, la sostanza della sua dottrina su que-
sto articolo mi pare irrepugnabile; e se verrá seguito 
nella via, veramente platónica e cristiana, aperta da luí, 
e potra sincere (cosa difficile) il sensismo tuttavia do
minante nella famiglia dei giuristi3 egli fondera una nuo-
_va scuola di civiltá in Italia 3 assai migliore di quelle che 
la precedettero. i 

F u giá notato da molti che la politica di Platone é in-
teramente subordinata alia inórale, che ne é la prope
déutica, la base, la canónica, il fine, e quasi 1'anima, 
che si diífonde per tutte le parti di essa. Ma non biso-
gna credere che TAteniese sia stato inventore di questi 
ordini, o gli abbia tratti únicamente dal magisterio so
crático; poiché Tuso e Tesempio risalgono ai primordi 
della cittá doriese e alia forma pitagórica. E non solo 
egli dedusse da queste fonti nazionali il principato ci-
vile dell'etica, ma ne trásse eziandio il modo particola-
re con cui Tidea del Buono si travasa nella repubblica 
e determina le ragioni speciali del suo organismo. Im-
perocché la cittadinanza platónica, come quella di Egi-
mio e di Pitagora, é una copia del Gosmo, e non solo 
si radica esemplarmente, ma ha la sua prima cagione 
efficiente nel Logo; l'amor delFIdea inspirando il tesmó
foro, come il poeta, l'oratore, ilsavio, Fartefice; on
de Tufficio legislativo é un privilegio divino e ieratico. 
Perció. quando Platone volle incarnare il modello delle 
sue ordinazioni e adattarlo alia societá greca, elesse per 
seggio del suo poema idéale, o (per usare una frase da 
lui legittimata) della sua tragedia, i dintorni di Gnosso 
e un^isolaincui gl'instituti dorici signoreggiavano. Gre
ta, abitata in prima dagli Eteocreti e dai Gidoniati, r i -
ccvette ben tostó uno sciame di Pelasghi, e poi di Do-
riesi; le quali colonie, miste cogli aborigeni, talmente 
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prevalsero, che diedero aglMsolani il culto ̂  la civiltá e 
la lingua. La ri forma gioviale3 che fu opera dei Gureti, 
dei Dattili e dei Goribanti, ci fa ravvisare in costoro una 
ierocrazia pelasgicaj eMinossej inspíralo da Giove^ im
pose leggi dettate dal genio dórico ^ e forse le scrisse 
nellanuoya loquela, che nacque dall'antica, commista 
al dialetto greco. L ' autor^del dialogo che s' intitola da 
questo re e Va fra le opere di Platone, osserva che le 
leggi cretesi sonó le piú vetuste di tutta Grecia j dalle 
quali Licurgo avendo traite le sue,, Greta si puó,consi
derare come uno dei primi rivoli della prisca cultura^ 
origínala dalla linea di Doro. Ma i I)oricsi che ivi im-
migrarono aveano preso le mosse dalle pcndici del Par-
nassoj dove le mémorie ci mostrano la Iribú loro vi.ci-
nante o permisla a quella degli Eoliani- il cui dialetto, 
come ognun sa, c similissimo al dórico, piú. áulico, e 
sembra essere stata la fonte degli ellenici favellari. Al 
che se si aggiunge che i ricordi piu velusti delle favole 
clleniche sonó per la piú parte eolici, e che gli Eoliani 
paiono avere acquistato abito e splendore di gentilezza 
assai prima degli altri Elleni, si puó ravvisare in essi 
Fanello etnográfico che congiunge storicamente Tepoca 
cllenica, e specialmente dórica, colla pelasgica prece
dente. Accenno questi riscontri slorici, perche alti a il-
lustrare il concetto di Platonej il quale enllocando in 
Creta la scena delle sue Leggi, e introducendo a collo-
quio un Cretese con un Lacone e un Ateniese, non volle 
solo rappresentare al vivo Findole dórica dei propri con-
cetti, ma miró piú alto al popólo sacerdotale, invento-
re dei rili gioviali, inquilino della prima Grecia, e ve-
tustissimo fra quelli onde s'avea memoria. Gerto, Pla-
tone, che in opera di tradizione amava sempre di ricor-
rere airevo piú áulico, non potea fermarsi nei Doriesi: 
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e dovea trovare i Pelasghi, g¡á noti ad Erodoto, tra-
passando peí ramo degli Eoliani; e l 'Índole ieratica del-
la sua dottr ína basterebbe a mostrarlo. Ora i l vero de-
putato pelasgico delle Leggi é i l collocutore ateniese: 
g'iaccbé i Joni abítatori dell'Attiea si erano confusi coi 
prisehi Pelasghi, e ne avevano presa talmente 1' índole, 
g r íns t i tu t i j i costumi, che Pelasghi riputati erano ( l ) ; 
onde questo nome sinónima spesso negli autori con quel-
lo de' Joni , identici ai giapetici Javaniti, e ai Greci an-
tichissími. Quindi, giusta i l mito egiziogreco degli At-
lanti j Atcne fu i l campo del gran conílitto stícceduto 
fra i pr imi aborigeni di Occidente e la vincitrice stirpe 
pelasgica. 

Premesse queste considerazioni, non sará difficile i l 
rinvenire Y idea generativa della polizia morale di Pla-
tone, e 1'intento supremo, benché recóndito, a cui mi-
rano tutte le sue dottrine. I I quale era la imsformazio-
ne della civilta ellenica in pelasgica, per tnezzo dei 
concetli c degli usi eolicodoriesi; che é quanto diré i l 
ritiramento degli Elleni verso la cultura del popólo gia-
petico pr imit ivo, e quasi una restituzione fra i Deuca-
lionidi della prisca e sacerdotale Pelasgia. Questa rífor-
ma, gíá tentata da Pitagora in Italia, dovea abbraccia-
re lo stato, la religione, le scienze, le lettere, i nobili 
artifíci e tutte le appartenenze del pensiero e dell'azio-
íic umanaj ed essere operata dalla filosofía, come arte 
e disciplina principe. Dal che séguita che Platone, a ro-
vescio della piú parte de' suoi coetanci e di noi níoder-
n i , collocava in gran parte la meta de' suoi dcsideri nel 

(1) II genio de'primi Joni dell'Attiea era differentissimo dal 
jónico; perché i colli Pelasghi aveano informati i nuovi e bar
bar! coloni. Gli spiriti jonici si risvegliarono in appresso cogl'in-
crementi del Demo. 
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passato, e considerava il vero progresso come un savio 
ritorno airantichitá; perché nel suo concetto tantico si 
accosta meglio al primitivo^ ed egli é negli ordiní cro-
nologici ció che é Fldea negli ordini logicij ovvero V I -
peruranio del Fedro3 rispetto alio spazio e all'universo. 
Né perció egli ripudiava i veri miglioramenti delle etá 
piú recenti e della propria3 e voleva rinnovare il vec-
chio e il barbárico coirantico; ma avvisava che^ in or-
dine alie fondamenta della societá, delle credenze^ delle 
instituzíoni, del sapere, i tempi vetusti erano assai mi-
gliorí e piú innanzi de5 suoi. E cosí dovea essere; per
ché la piú antica antichitá serbava meglio le tradizioni 
primordiali, e le memorie di quella vita premondana 
che simboleggia in Platone la purezza della conoscenza 
intuitiva oppositamente ai diíetti e agli errori seguenti 
della riflessione. Ora Teta origínale, intuitiva e aborí-
genica della Grecia giapetica era quella de' primi Joní 
o Javaniti di Occidente, cioé dei Pelasghi; e la stirpe 
campata dal diluvio di Deucalione era un semplice ram
pollo barbárico e degenere di quella prima schiatta, il 
quale sustituí al monoteísmo sacerdotale il politeísmo, 
e vi aggiunse le eresie essoteríche, recate in Grecia da-
gli orientalí coloní. Le cose dei Pelasghi erano forse men 
note ai tempi di Platone, che a quelli di Erodoto; come 
si raccoglíe da Tucidide, grandissimo storico dell'etá 
sua, ma poco informato dell'antica, e tanto ignaro dei 
veri primordii greci, quanto Livío dei romani. Ma Pla
tone era studiosissimo dell5antichitá, quasi domestico 
retaggío, e raccolse le memorie mítograíiche, serbate e 
tramandate dal leggísta degli Ateníesí. E se egli antipo-
neva sottosopra al moderno Tantico, chi di noi puo dar-
gli il torto, e non dee anzi ammirare quella sagacitá di-
vinatrice che seppe con acuto sguardo penetrar nelTav-
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venire, e vide la ruina della Grecia uscir dagli spiriti 
sensuali e dcmocratici de' suoi tempi, e dalla falsa gen-
tilezza, che ne era re í le t to? Platone scrisse durante 
T agonía della liberta.greca^ e i suoi insegnamenti so-
no una continua e fatidica protesta contro i l prevalere 
delle idee ioniche, e tutto quelFordine di cose che do-
vea addurre in breve i l patronato frodolento di Fi l ip-
po, la dittatura militare di Alessandro, la dístruzione 
deU'indipendenza greca, e lastricar la via ai futuri con-
quisti dei Romani é dei Turchi. Vero é che, per guar i ré 
i l morbo, che infieriva, vano era i l ricorrere alie pittime 
e ai cordiali della filosofíaj la quale puó benissimo sug-
gerire i r imedi , ma non mai praticarli, massimamente 
quando si tratta delle nazioni. Ma nc Platone né i l suo 
maestro ebbero questa fiducia; e nel disperare della van-
tata onnipotenza filosófica (a cui crede soltanto chi non 
é filosofo), nel conoscere la debolezza o nullítá dei mez-
zi prettamente naturali che sopperivano a un savio leg-
gidatore per ritirare al bene e al vero i suoi sviati e 
corrotti compatriotti, consiste appunto gran parte del-
F ironía socrática. Ai di nostri si puó ragionCvolmente 
sperare un po' piu nella sapienza umana, ogni qual vol-
ta essa sia tale, che venga secondata, aiutata, sorretta 
dalla diyinaj giacché la filosofía é atta solamente a far 
cose degne di qualche considerazione, quando ha la fe-
de per puntcllo, ed e animata dagli spiriti cristiani. Ma 
la concordia fra i l sapero individúale e le comunl crc-
denze mancava del tutto alia traligna e faziosa civilta 
dcgli Elleni. 

La condizion di Platone verso i tempi e i luoghi in 
cui viveva, é similissima, per piu rispetti, a quella di 
un vero filosofo verso i nostri 5 perche anche oggi la sa-
lute delle nazioni é riposta in un sapiente ritorno verso 

6 
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le parti idealí del medio evo., púrgate dalla ferraría bar-
barica che le ingombrava e soííbcava, e arricchite di 
tutt í i sodi inerementi che in appresso s¡ aggiunsero. 
Anche oggi TEuropa dee tornare alFunítá cattolica c 
i tal ianacome la Grecia di Pitagora e di Platone sareb-
be dovuta rinvertire verso 1'imita dórica e pelasgica; 
la cjuale era una spezie di cattolicitá naturale fra lo 
scompiglio del paganismo esperio. Anche oggi si deb-
bono dismettere le idee joniche^ cioé franceSi, e mace-
doniche, cioé tedesche; e quindi si vuol rinunziare alia 
liberta eccessiva, alia democrazia religiosa e civile, al 
principato despótico^ al patriziato feudale^ e alia lette-, 
ratura volgare^ frivola^ ciarlatanesca dei giornali e delle 
gazzotte^ la quale rispen de aU'eloquenza delle concioni 
o demegorie tumultuarie, e alia poesía della Commedia 
vecchia e dei Satiri teatrali di Atene. Anche og'gi si vuol 
daré lo sfratto al psicologisrao di Lutero e di Cartesio^ 
e alia numerosa famiglia delle dottrine protestante sen
sual!, panteistichej razionali, che sonó i l politeismo fi
losófico deU'etá corrente^ ed effettuarono in Europa in-
tellettualmente e civilmente ció che lo scisma della scuo-
la jónica , dell'abderitana, della sofistica, e la guerra 
del Peloponneso fecero in Grecia innanzi all 'etá di Pla
tone. Anche oggi si debbono instaurare nel fatto e nel-
Topinione pubblica le due instituzioni piu sublimi del 
mondo, madri e nutrici di tutte le altre j cioé la mo-
narchia civile e cristiana (la quale concede ai popoli 
una liberta moderata, o l i prepara e g l i educa ad acqul-
starla), e i l cattolico pontiíicato; e si debbono accop-
piare queste due paternitá venerando, uscite dall 'única 
fonte del primigenio e divino patriarcato, coi frutti piü 
esquisiti e serotini della pulitezza moderna. I Pitago-
rici subodorarono questo antichissimo e ideal principa-
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to, e restitiiirono al Demo^ come al Cosmo, V unitá go-
vernatrice, modellandoli entrambí sul concetto increato 
del Teocosmo dórico 3 e divinando tanti secoli innanzi 
11 sistema copernicano, e la dittatura pontificale dei bassi 
tempi, onde uscirono ad un parto le §cienze e i regni 
moderni. Ma benché la distinzione fra il Basileo e il ti-
ranno appartenesse eziandio al senno volgare de^Greci, 
Platone, scrivente in Atcne e sotto la dura scutica del-
l5 onnipotenza plebeia, non avrebbe osato imitare in que-
sta parte la schiettezza della scuola itálica; tuttavia T i -
stinto monarcale trapela in piu luoghi delle sue opere; 
e io sonó propenso a credere che il principato cretense 
e pitagórico, necessario compimento dell'aristocrazia 
dórica e del sacerdozio gioviale dei Pelasghi, apparte
nesse all'insegnamento acroamático dell^antica Acca-
demia. Finalmente anche oggi il vero savio ha due cause 
da difendere, due contrasti da sostenere, due guerre da 
vinecre; l'una centro i nuovi demagoghi e sofisti ,che 
vorrebbero scompagnare i nuovi acquisti intellettuali e 
civili dal senno anliquato, romperé il légame che unisce 
il passato coll'avvenire, e dissipare il capitale per ac-
crescerne i frutti; l'altra, centro i successori degli Aniti 
e dei Meliti, che ripudiano i legittimi progressi, e sotto 
il nome di antichitá venerando, vorrebbero coprire e 
conservare o risuscitaf la barbarie. E se V ufficio di sa-
pienza, onde Teta corrente abbisogna, somiglia al mi-
nistero che Socrate e Platone esercitarono nel loro se
cólo, pari altresi é il guiderdone che se ne dee promet-
tere chi se lo addossa; a cui non puó falliré di gradire 
a pochissimi, di non essere inteso dai piú, di aver cen
tro tutte le fazioni, e di essere sprezzato, schernito, 
perseguitato dalla boriosa e indotta moltitudine. E ben
ché oggi piü non siano di moda (se si parla dei popoli) 
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F ostracismo c la cicuta non é pero che non si abbiano 
altri spedienti poco meno efficaci per impediré altrui di 
diré i l vero, o per punirlo di averio detto. Ma i l savio 
non ignora che, come la vera scienza evita gli estremi 
c concilia gli oppositi., mediante Tarmonico tempera
mento del mezzo, cosi colui che 1'adopera, non poten-
do piacere agli uominí mediocri o superlativi, inetti per 
poco ingegno a comporre í contrari o per passione a 
cansare gli eccessi, dee rassegnarsi ad averli per nemi-
ci y tanto piú implacabili, quanto meglio son capaci in 
cuor loro di ávere i l torto. E non si sgomenta dei pe-
ricol i o troppo s^afíligge dei mali che gtiene seguonoj 
perché la dialettica del filosofo é un vero e continuo 
combattimentOj somigliante a quello che travaglia nel 
giro del tempo la natura universale, e apparecchia len
tamente Funi tá futura del mondo: né la fílosofia sareb-
be bella e sublime, se non imponesse suoi cultori i l 
debito del sacrificio. 

Platone dispose i suoi pensieri politici nei due dialo-
ghi piú estesi che siano usciti dalla sua pcnna, cioé nelle 
Leggi e nella Polizia o Repubblica. Gonformandosi in 
entrambi al genio concreto ed elegante della sua filo
sofía, egli individua i suoi pensieri fra le specialitá tén-
zonanti della vita esterna, e finge uno stato organato, 
quasi civil dialettica, a tenore delFideale modello, crean
do in fantasia la cittá armónica e perfetta, che é quanto 
diré doriese e pitagórica. Oggi si suoi ridere da molti 
delle fizioni platón;che, che per istrazio si ehiamanouto-
p¡e¿ quasi che questo vocabolo, inteso secondo la sua 
genuina e propria significanza, esprima una chimera 
vana o biasimevole, non un concetto lodevole e sublime. 
Conciossiache ogni idea é un ' utopia ^ sia perche in sé 
stessa non ha alcun luogo, o, per dir meglio, non sus-
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siste localmcnte^ ma partecipa ai prívilcgi dell" immen-
sitá divina ed é iperuranica, per parlar con Platone (-1); 
e'perché qnando ella s5incarna nel mondo, mediante la 
creazione, la sua sensibile comparita non é mai perfet-
ta, atteso Tintrinseca difettuositá della materia (a cni si 
aggiunge Talterazione originale, per ció che spetta al 
nostro mondo tellnrico), e la copia a gran pezza non 
corrisponde all'esemplare increato. Cosicché a questo 
ragguaglio tutte le instituzioni sonó ntopie i giacché i l 
concetto da loro rappresentato non si adegua giainmai 
plenamente alia rappresentazione: e Tutopia é tanto 
maggiore, quanto piu Finstituto é nobile ed importan-
te; perché la sproporzione che corre fra la copia e Fori-
ginale, é sempre in ragion diretta della eccellenza di 
questo. Per tal modo sonó utopie la famiglia, la ci t tá , 
la monarchia, la repubblica, perché i difetti degli uomi-
ni ne impediscono sempre pin o meno Tideal perfezio-
ne: utopia é la morale, non dandosi v i r t u , anco eroica, 
che non sia appannata da qualche mancamento o tra-
scorso: utopia é la stessa religione, considerata sulla 
térra e negli ordini della ulteriore espiazione, dove i l 
buon grano si frammescola al loglio o non é maturato 
e mondo, finché la societá divina, purgata da ogni ma
cóla, non s'infutura ne i re te rn i t á , e di militante o pur
gante che prima era, in trionfante non si trasforma. 

(1) L'Iperuranio del Pedro, giusta i principi della perfetta 
filosofía ortodossa, pii6 simboleggiare il conlinuo deirimmensitá 
divina, aníeriore e superiore al discreto dello spazio. Ma a te-
nore deiremanatismo oriéntale, di cui si trova un vestigio nella 
semiortodossia di Platone, esso esprime la virtualita del Gronó-
topo infinito, in ordine al secondo momento della sua esplica-
zione. L'Iperuranio c l'Urano in potenza, antcriore all' esplica-
menlo cmanativo. 

6* 
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Perció quando lo scienziato^ i l lettcrato, i l filosofo si 
studiano di asseguire e di esprimere la vera idea di un 
oggetto qualunque, sgombrandone i vizi e i difetti che 
l'alterano nella vita reale, essi fanno una utopia; e ogni 
special disciplina é un complesso di utopie particolari, 
come Tenciclopedia tutta quanta,, in quanto si propone 
di esprimere una imagine compita e perfetta del Gosmo, 
c un5 utopia magnifica ed universale. Coloro, pertanto, 
che accusano Platone di avere slesa un'utopia política, 
credendosi di dargíi un biasimo, non se ne intcndono^ 
conciossiachc, a tenore di questo giudicatorio, si do-
vrebhero sbandire i migliori discorsi di filosofía civiíe. 
COSÍ, per cagion di esempio, quando i l Montesquieu 
nell 'undécimo della Ragion delle leggi mise in disegno 
la costituzione britannica, egli avrebbe fatto opera pue-
rile ed inutile; giacché Tidea di tal governo, considéra
lo da lu i come i l tipo della monarchia rappresentativa, 
e scevrato dalle imperfezioni che lo accompagnano nel 
fatto, é senza dubbio una utopia che non corrisponde 
agli ordini reali della Gran Bretagna (!•. Ma tanto é 
lungi che i l filosofo sia da riprendere quando da opera 
a utopie di questa sorte, ch'egli sarebbe degno di cen
sura se facesse i l contrario; e invece di ordire la scienza, 
idéale delle cose, ne descrivesse únicamente la storia, 

(1) Si pu6 dir sottosopra altretanlo dcgli Scili di Giustino e 
di Orazio, e dei Gcrmani di Tácito, che sorro idealmente gl'Ipcr-
borei della storia. Generalmente gli antichi, come i moderni, 
rincacciarono verso il polo l'Edene, cioé l'ideale primitivo della 
specie umana; c per questo rispetto 1'utopia anglica del Mon
tesquieu ricorda il mito antico dei Saturnidi, e le conghietturc 
poctiche di alcuni moderni sul paradiso deliziano e suU'Atlan-
tide. Talvolla ancora airincognito polo si sostitui l'ignoto equa-
tore; onde le favole anlichc o nuove dei Macrobii, dcgli Etiopi, 
dei Troslüditi. 
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dandoci i r i trat t i pimtuali degli oggetti^ in cambio dei 
loro modclli. 

Yero é che non tutte le spezie di utopie sonó egaal-
mente lodevoü, e che per far equa stima del loro valo
re, si vuole aver Tocchio alio scopo che si propongono 
gli autori. 11 che si ricerca sovratutto in ordine a Pla-
tone; giacche pochi filosofi sonó cosi acconci ad esserc 
írantesi da chi legge alia spensierata, e non mette gran 
cura e cliligenza nel cogliere la vera intenzione di chi 
scrive. AntichL, acerbi e ripetuti a nausea in ogni tempo 
furono i clamori suscitati dalla Repubblica dello stati-
sta ateniese^ e anche oggi i critici si meravigliano che 
un tant'uomo abbia poluto immaginare un sogno cosi 
impraticabile, come quel suo governo^ e uno statuto 
cosi sconcio, come la comunitá delle donne. Ma io mi 
maraviglio piuttosto della bonarietá di questi c r i t ic i ; 
perché se Platone avesse avuto, scrivendo, la sagacitá 
che essi mostrano nel censurarlo, le sue opere non si 
leggerebbero al di d 'oggi, e non darebbero occasione 
a tali censure. Ch'egli non debba essere inteso allá lét-
tera su questo e altri articoli della sua Polizia, risulta 
da un argomento irrefragabile, cioé dalle Leggi; nelle 
quali non trovi nessuna di quelle esorbitanze che scan-
dalizzano i lettori dell'altro dialogo. Per ispiegare la 
cont rar ie tá , alcuni suppongono che nella Repubblica 
Platone abbia inteso a esprimere l'idea del períetto go-
verno} e nelle Leggi abbia voluto ri trarre Timagine di 
un reggimento meno squisito, ma praticabile a' suoi 
tempi $ ) i L'autore stesso sembra accennare a questa 

(1) Elnograficamcnte, queslc due ulopie rispondono alia dua-
lila eolicodoriese e pelasgica, unificata dalla medesimezza del 
sangue giapelico; come apparisce dalla sede loro assegnala. Im-
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distinzione nel quinto di esse Leggi; e io Tammettereí 
volontieri, se potessi rendermi capace che i l diseepolo 
di Socrate credesse effettuabile fra la corrattela dell'etá 
sua gli ordini dorici, tratteggiati da Clinia e da Megillo. 
P«r raetter d^accordo un tale ingegno seco inedesimOj 
io distinguo due sorti di utopie j Tuna, che chiamerei 
genérica e universale, la (juale lavora solamente su certi 
dati comuni a molte ragioni di esseri esistenti o possi-
h'ú\, senza considerare i i concreto della loro "natura ; 
Faltra, specifica e particolare, che si adatta a una certa 
specie determinata di viventi, presa nella sua concretez-
za. Ciascuna di queste utopie si fonda sopra un^idea^ un 
tipo^ un esemplarej giacché nella ideología platónica vi 
sonó due diverse famiglie d îdee^ corrispondenti ai ge-
neri e alie spezie ,̂ e abbraccianti negli ordini ¡deali íntt i 
i gradi di cognizione, dalla raassima gcneralita sino ai 
minimi particolari. Le utopie generiche sonó veré ipo-
tesi, i l cui scopo scientifico é di mettere in luce e di 
render piú vivi e appariscenti certi concetti universalis-
simi, sequestrandoli dagli elementi concreti che gli ac-
compagnano nel giro della vita reale, e mostrandogli 
isolati^ per dar loro i l maggior risalto possibile. Tal é la 
Pí-epubblica di Platones nella quale tutto é sottordinato 
al principio del!'imita política , c per farlo spiccare sí 

perocché Creta, dove il genio dórico dominava, é ii seggio dalle 
Leggi^incui glispirili eolicodoriesi prevalgono; laddove il teatro 
della Polizia é il porto priocipale di Atene; la cui popolazione 
jónica era immedesimata dagli anlichi coi primitivi Pelasghi. 
L'Attica, per mezzo de' Joni, rendeva imagine de'Javaniti o Pe
lasghi primitivi, e porgeva a Platone una sede acconcia all'uto-
pia genérica e müica della sua Repubblica: giacché il mito e 
l'idea schietta amano diessere incarnali nei popoli piú anlichi 
e mezzo favolosi. 
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presnppono un assetto di cose per cui F individuo e la 
famiglia si annullano in grazia dello stato^ senza alcuna 
considerazione alie leggi irrepugnabili della nostra na
tura. I n tal fatta di lavori Tidea é congiunta col m i t o ; 
cioc con una fizione immaginativa, che Tincarna; onde 
la Repuhblica per questo rispelto somiglia alia vita an-
tcmondiale del Fedro (nella quale, non meno che nel-
l'androginismo del Simposio^ trovi i l germe del sistema 
unitario esposto in essa Repuhblica), al secólo saturnio 
del Político, agli Atlanti del Grizia e del Timeo. Le uto-
pie speciíiche, alFincontro, come quella delle Leggi, la-
vorano sui dati concreti, che sonó in natura, benché 
suppongano essa natura migliOre che non é in cíTetto, 
sovratutto se si ha rocchio a certi luoghi e tempi par-
t icolari , quali erano, verbigrazia, la Grecia e i l secólo 
di Platone. Sonó u t i l i , in quanto insegnano agli uomini 
ció che non sonó, ma dovrebbero e potrebbero essere; 
propongono loro un modello a cuí si debbono almeno 
accostare, se non possono raggiungerlo affatto; e l i r i -
tirano verso i principi incorrott i , e lo stato origínale e 
integro della loro natura.Dai frammentí ricuperati della 
Repubblica di Cicerone, e dalle sue Leggi si puó r i t rar-
re che la prima di queste opere appartenesse a tal ge
nere di utopie; e che i l romano oratore vi delineassc 
la prisca cíttá latina, come Platone adombró quella degli 
Eoliani e dei Doriesi vetusti. Le utopie piú celebri dei 
moderni , come quelle del Campanella, del Moro, del-
THarrington e simili appartengono per diversi rispetti 
alie due classi, ma assai raeno alia seconda, che alia 
prima; come quella che meglío si piega agli ardiri del-
l'ingcgno e piú diletta Fimniagínazione. 

Le utopie generiche c specífiche, intese e maneggíate 
col scnrto di Platone, hanno un valore scientifico, e ap-
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partengono airespressioneessoterica delle dottrine.Esse 
si voglionó accuratamente distinguere da una terza fa-
miglia di fizionij frequenti ai di nostri , e state in voga 
nel medio evo j le quali^onsistono neirideare uno stato 
di societá e di cose piü o meno chimérico colla persua-
sione che si possa metiere in opera e coll'intento di re-
carvelo in effetto; onde sonó ridicole o funeste. L'etá 
presenje^ sovratutto in Francia, ridonda di tali sogni: i l 
medio evo ne fu puré ricchissimo; e basti i l ricordare le 
opinioni deirabate Gioachino, di Giovanni di Parma e di 
Piergiovanni di Oliva, le quali nacquero, almeno in 
parte, dalle dottrine di certi pseudoevangeli, dagli er-
ror i degli Gnostici e dei Chiliasti, dai mi t i palingenesiaci 
dei culti orientalL e s'intrecciano colle eresie mistiche c 
con alcuni cieli romanzeschi dei bassi tempi. L'utopia 
platónica si divide dalla volgare, perche arguisce una 
coscienza distinta e precisa del divario che passa fra 
l'ideale divino c i l reale creato, e del contrasto che corre 
fra i l Gosmo ed i l Logo nel giro della durata tempo
ránea. Onde lo scrittore non s'illude intorno a ció che 
v'ha di finto e d'ipotetico nel suo discorso j né induce 
in inganno i lettori attenti e capaci di capirlo; perché 
la sua vera mente trapela di fuori sotto le forme delicate 
ed attiche delFironia. I / i r o n í a , che appartiene alie ra-
gioni del ridicolo, nasce per una parte dalla discordanza 
delle cose verso i l loro tipo, e per Taltra dalla innocente 
malizia dello scrittore, che sembra voler dissimulare tal 
dissonanza, ma non la dissimula in eífettOj onde corre 
fra chi scrive e chi legge una tacita intelligenza, che 
tiene assai del piccante, e desta i l sorriso f quasi una 
spezie di ridicolezza attenuata, dignitosa e urbanissima. 
La filosofía di Platone, c in ispecie le sue utopie polit i-
che, sonó una continua ironia^ perché sotto i scmbianti 
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di un reale ipotctico T idéale solo campeggia^ laddove 
gil iitopisti moderni, che non conoscono i l reale ne 
l'ideale, parlano sul serio, e possono far ridere sola
mente di sé. I I parlare irónico di Socrate e di Platone, 
quanto era accomodato alia finezza dell'ingegno áttico, 
anzi greco, tanto riesce sproporzionato all'apprensiva e 
al gusto dei modernij i quali per ordinario sonó rozzi, 
plumbei, grossolani; non sentono se non ció che si puo 
contare o toccare con mano, e non s'intendono che di 
polizze e di macchine. Ondeche i l sale ñnissimo del-
l'ironia antica riesce aíTatto insípido al loro palatoj e 
se altri oggi si provasse a imitar Platone, non dico solo 
interno alia morale e alia política, ma negli altri argo-
menti, non sarebbe inteso, anzi correrebbe grave rischio 
di essere franteso (1); Fra gíi stessi coetanei dell'uomo 
grande, sappiamo ch'egli ebbe dei contradittori; e io 
mi pensó che taluni Tavranno accusato di voler rinno-
vare la ierocrazia e misticitá oriéntale, e di far retroce
deré la civiltá del suo secólo. Gl^ ingegni della stampa 
di Platone paiono retrogradi alia turba mediocre, per
ché intendono a ravvivare Tantichitá idéale, a conciliare 
i l passato col futuro, a conservar l'essenza delle institu-
zioni, e non mirano, scrivendo, solamente all 'etá loro, 

(1) Credo che si debba eccettuare per questo rispelto la bassa 
Italia, dove il senso greco par clie siasi serbato piu in vhiu del 
clima, che d'altro; come que'frutli che provano naturalmente a 
solatio, e a certé benefiche guardature del cielo. Ma quanto a 
parecchi sili dell'Italia superiore, che tengono piü del macigno 
e delle Alpi, l'accorgimento di molti lettori (non dico di tutti) 
puo gareggiare per sottilitá e perspicacia con quello che gli an-
iichi assegnavano agli abitatori della Beozia. Ghi vuol essere in
teso e approvato in tale luoghi, lasci starc la filosofía, e scriva 
di statistica; scienza sublime e pellegrina, come ognun sa, anzi 
la scienza per eccellenza. 
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ma ad ogni tempo, confulandosi assai mcno del pre
sente, che deiravvenire. Quindi c chela loro filosofía c 
aristocrática per eccellenza, come la loro política 3 e 
spiace agli amatori di civiltá volgari, i quali vivono in-
chiodati nel momento che corre, non antiveggono i l 
futuro, chiaman vecchio tutto ció che é antico^ e ripon-
gono i l progresso nelle demolizioni e innovazioni asso-
lute. Tal era i l capriccio democrático della contrada e 
del l 'e tá in cui Platone scriveva^ onde fra lu i e i suoi 
cittadim correva una proporzione simile a quella che 
passa oggí in Italia fra la moltitudine dei semisapienti, 
infetti dalle eresie celtiche o germaniche, e i pochi uo-
mini che serbauo ancora intatto i l genio pelasgico. I I 
che rende alquanto difíicile Timpresa di coloro che at-
tendono in filosofía, e segnatamente nell'etica, a instau
rare Tingegno patrio colla beata sapienza degli anti-
chij ma essi, non che perdersi d'animo, debbono crescer 
di lena e di vigor cogli ostacoli. Imperocché anche nella 
scienza la Yittoria non é mai bella, se non é combattuta; 
e chi combatte virilmente e indefessamente peí vero, 
senza spaventarsi delle indugie e delle travaglie, c si-
curo al postutto di vincere e di trionfare. 

Ho premesso questo lungo discorso, per mostrare in 
che modo si possa, al parer m i ó , introdurre un^ utile 
riforma nella morale, ritirandola verso le fonti platoní-
che; giacché la brevitá dello spazio che mi fu conce-
duto, non mi permiso di tentarla nell' infrascritta ope-
retta. Questa pero, cosi breve e imperfetta com'é , mira 
a quel medesimo fine cui sonó principalmente indirittc 
le altre mié opere^ cioé alia concordia della filosofía c 
della religione, che sonó i due poli della civilta amana, 
l ío esposto in un ragionamento, teste divulgato, in che 
guisa io intenda questo accordo possibile ad cílettuarsi; 
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e come lo giudichi assolutamentc necessario, non che 
opporthno , alia rcdenzione moralc e civilc della mía 
patria (0 . Non ignoro che Topera mia trovo in Italia 
molti ed acerbi appuntatori; e che venne ripntata da 
taluno di essi indegnissiina di vedcr la luce. Ma nelia 
stessa guisa che io mi risolsi a pubblicarla, benche an-
tivedessi le querele di ogni sorta che avrebbe suscítate, 
ora non mi pento di averio fatto, quantunque siasi av-
veralo i l mió presentimento} e se fosse ancor inano-
scr í t ta , la stamperei egualmente, senza torne pur uno 
di quei concetti che han dato luogo alio scandalo. I m -
perciocché io sonó di un certo umore, che la contra-
dizione mi risvcglia e mi stimola^ invece di attutarmi o 
di scoraggiarmi, quando muove da certe persone; e i l 
disprezzo mi da nuovo polso, allorché ne vengo grati-
ilcato da coloro ai qüali assai piü mi dorrebbe l'esser 
soggetto di encomio. E quanto é piú grande i l numero 
di tali opponenti e dileggiatori, tanto piú io soglio ral-
legrarmene j sovratutto quando le censure ristorano 
colla loro novitá e piacevolezza i l fastidio che altrinienti 
si proverebbe a sentirle. Oltreché, chi non iscrive per 
ambizione, né per semplice trastullo, e pensa e studia 
prima di pigliar la penna, suole antiporre all'approva-
zione del volgo quella del proprio animo; e si consola 
fácilmente di mancare degli altrui suíTragi, non essendo 
molto vagOj né sollecito ad acquistarli. La sovranitá del 
popólo é tanto poco ragionevole nelle lettere e nelle 

(1) L a conclusione della presente opera, composla innanzi al 
Primate, é un sunto brevissimo deü'idea principale, esposta in 
qneslo ultimo libro. L a ritengo, parendomi una di quelle ripe-
tizioni che non tornano affatto inulili, e giovano, se non altro, a 
far iterare altres'i a certi corfesi censori le loro critichc. c a mo
strare il contó che se ne tiene. 

Gior.Kn r T , De l Ruano. 7 
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scienze qnanto nella vita chile e política; e come un 
principe che aspiri acl esser lodato da ciascuno iií ció 
che fa ahenefizio dei sudditi^ e stimi possibile Tunani-
raitá dei cervelli^ é matto^, cosi uño scrittore Che voglia 
piacere a tu t t i ,non é savio.E chiamo popólo helle scien
ze e nelle lettero i presontuosi di ogni grado e di ogni 
colore, ancorché per avventura i ciondoli ornassero lo
ro i l petto, o la loga accademica coprisse loro le spalle. 
Imperocché ogni classe, eziandio rispettabilissima 3 ha 
i l suo volgOj che non suole essere searso di numeroj né 
povero di tracotanza. lo mi credeva di aver detto altrc 
volte , assai chiaramente , che se le mié opinioni non 
piacevano, io mi contentava di scrivere per nessimó ; 
ma siccome i critici di una certa risma mostrano di 
non avermi inteso, lo ripeto, acció sappiano, d'ora in-
nanzi, che stima io faccia del loro giudizio. Niuno piú 
di me apprezza e riverisce i l modesto parere degli amo-
revoli, e i l parere aiitorevple dei veri dot t i ; ma gli uni 
c gli altri non sogliono esser molti in alcun luogo e 
tempo; e non hanno per uso di sentenziare a spropo-
sito fuori del giro delle proprie cognizioni o dei pro-
pr¡ studij né di malmenare all'avventata le altrui í'atiche. 
E da questo canto i voti favorevoli che io ho ottenuti 
(eziandio per parte di coloro che non approvano tu t t i 
i miei sentimenti) son di tal peso, che bastano a ren-
dermi pago ecl onorato del mió lavoro. Né io sonó di 
quelli che stimano piú le l o d i , che le critichc, quando 
queste siano fondate, o almeno cortes!, e qüalí si deb-
hono usare verso.un autore di rette intenzioni, che non 
iscrive né stampa a caso, e tralla le lettere, giusta i l suo 
potere, come un grave uíílcio, non come un frivolo e 
íacile passatempo. Ma quanto ai semidotti e ai p i ú , io 
non sonó mal stato cosi semplice cía promettermi i l loro 
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assenso j eziandio parziale ; o 1c loro lodi-; quasi che 
un' opera ¡ndirizzata a nudar le piaghe della mia infe-
licc patria , e a proporre i rimedi con quella modesta 
riserva e libera sinceritá che si addicono alio scrittore, 
potesse riscuotere gi l applausi dell'universale. Ben raí 
sarei stupito, se ció fosse accaduto ,, e in tal caso sol-
tanto confesserei di essermi ingannato^ imperocché, se 
la raaggior parte de' miei compatrioti fosse acconcia 
ad accettar di buon grado i consigli dettati dalla im-
parzialitá e dalla moderazione, 1'Italia non sarebbe gra
vemente inferma , com' e poco avrebbe bisogno di 
medicina. 1 . 

E veramente i l morbo principale ti 'I talia consiste nel 
ripndiare i farmacíli applicabili e giovaturi, e nell 'anti-
porre ad essi certe chimere che non í r n t t a n o , o certi 
mezzi violenti;, i quali non servono ad altro che ad ac-
crescere i l male e ad avacciare la morte. Tali sonó i 
conati rivoltosi che quasi ogni anno funestano le nostre 
terre; ciascimo dei quali fa dietreggiare la civilta di piü 
lustri e conferma o prepara i l dominio straniero. Ke i l 
traviamento procede da cattivo animo, ma in alcuni da 
loggerezza e da un certo impeto sprovveduto di consi-
gl io ; in altri da una misera scienza, peggiore dell'igno-
ranza, e da poca o tímna contezza delle í'accende uma-
ne. Imperocché in nessun paese del mondo, coloro che 
pur si vantano di una certa cultura ed amano sincera
mente i l pubblico bene, vivono in un giro d'idee cosi 
meschino e ristretto, e si mostrano tanto incapaci di 
giudicare con equitá solamente mezzana le idee che si 
dilungano dalle loro proprie, cOme molti dei nostri in 
certe parti della Penisola. Onde accade che, senza vo-
lerlo, cadono spesso in terr ibi l i equivoci; q u a l s i é , per 
esempio, qucllo di favoreggiare i l dispotismo per amorc 
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tlella liberta, c di reputare avverso alia sacra causa del-
rincivil imento chi la intende assai meglio di loro. E le 
idee che l i governano non sonó pnr grette e frivole, ma 
aliene, barbariche e traportate di fuori con quel peg-
gioramento cui le ragioni del tempo e le vicende del 
transito sogliono arrecare alie merci forestiere. Ké ció 
solamente nella política; ma eziandio intorno alie cose 
ancor piu gráv i , qual si é i l culto nazionale; di cui due 
terzi dei nostri eleganti compatrioti s' intendono cosi 
benej come dei r i t i dell 'India o della Ciña. Imperocche 
cssi sogliono giudicarne col bugiardo e puerile criterio 
dei sofisti francesi nel passato secólo; e riescono con 
mirabile industria ad essere insieme barbari e barbogi. 
I Volteriani, che son derisi Ih Francia, seggono ancora 
a scranna in.Italia: i l senno itálico,giá signore del mon
do , é ludibrio dei Volteriani! Non é meraviglia, se fra 
tanta sapienza egli e impossibile, non dico il persuadere 
altrui, ma 1'essere inteso, quando si discorre intorno a 
certi temi; rispetto ai quali chi scrive italianamente 
nclia Pcnisola dee riuscir cosí chiaro, come se parlasse 
arábico o sánscrito. Non é anco da stupire, se a chi non 
cede al torrente si bandiscc la croce addosso, come a 
nemico della patria; né i meriti piú eminenti (quando 
in esso per avventura si trovino) bastano a salvarlo dal 
grave torto di usare un linguaggio o di menare una 
vita troppo discordi dal vezzo degli udienti e degli spet-
tatóri. Allegheró l'esempio di un uomo i l cui solo no
mo sovrasta ogni elogio; e mi par di poterlo íare tanto 
piü convenevolmente, che io gli dedicai T ultimo mió 
mió libro. Una vita costantemente illibata, congiuntaa 
una gloria letteraria che non ha molte pari, e due lu -
stri di patrio mart i r io , sostenuto con fortezza e magna-
nimitá sovrumana, non han poluto far perdonafé a 
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Silvio Pellico (chi ' l crederebbe?) la religión clie pro-
fessa. Non credo che si possa trovare un escmpio piu 
illustre e piú efficace di questo per dimostrare a qnanta 
meschinitó di spiriti siano r idott i alcnni I ta l ian i , che 
pur si vantano di averli grandi e liberissimi. Un nomo 
che sarebbe venerato e adorato in Pa r ig í , in Londra , 
m Filadefia, in Berlino, eziandio da coloro che sonó 
pin alieni dalle sue crcdenze, é bistrattato da'suoi com-
patrioti-, perché nelle cose della fede non si governa 
col sen no loro. lo voglio supporre per un momento 
(benché sia lontanissimo dal concederlo), ch' egli tra
scorra per avventura in questa parte; ma ció, non che 
acusare, aggrava i l torto dei mormoratori 3 e mostra 
<]iial sia la liberta di coscienza che promettono ai po-
poli civili. O non consiste appunto la liberta religiosa 
nel diritto che ha ciascnno d'intendere la religione a 
vSuo talento? Di praticarla quando e come gli piace, 
senza essere impedito, inquietato, schernito, ingiuriato 
da'suoi cittadini? Di potería anco esagerare, se ció g l i 
aggrada, senza starne a sindacato di alcuno, senza 
esporsi alie critiche contumeliose e alie insolenze di chi 
la pensa altrimenti? Queste cose io dico, non come cat-
tolico, ma come uomo; perché quando puré avessi la 
sventura di essere ateista, non la discorrerei in altro 
modo. Ma i filosoíi subalpini non la piglíano per questo 
verso) e vorrebbono che un Pellico si reggesse nelle 
cose dell'anima col loro consiglio, e gl i accettassé bo-
namente per direttori di spirito. Or donde cavano essi 
una giuridizione cosi curiosa ? Quali sonó i lor titoli ad 
esercitarla? Basta forse i l chiaccherar della patria nei cer-
chi e in sui giornali per íare i l satrapo addosso a chi so-
stenne per amor di essa un orribile e decennc supplizio? 
% se i minori cittadini vanno eseuti dalia loro teológica 

7* 
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sferza, come puó soggiacervi i l piü grande di tutti? 
Forse í ceppi di Spilberga lo hanno reso loro vassallo? 
Forse chi oppose un animo invitto all'ingiustizia dei po
ten ti dovrá cederé alie pretensión i di ogni nuOYo caV 
sista? Non avrá quell5arbitrio che si concede airnomo 
pin volgare? Che non si nega a nessuno? Da qnesto dí-
ri t to nniversale verrá solo escluso l'autore delle Mié 
Prigioni e della Francesca da Rimini? Egli solo non 
potra andaré a messa, senza che altri abbia facoltá di 
sdegnarsene e di convenirlo al tribunale della pübblica 
opinione? Di molestarlo coi biasimi e colle rarnpogne 
piu acerbe? Di conquiderlo coi dispetti e coi sarcasmi? 
Di vituperarlo, come fosse un bacchettone e un pinzo-
chero? Di metterlo in voce come un fedifrago3uno sper-
giuro d" Italia ? Di bestemmiare i l suo nome intemerato 
e santo? Perché egli usa pubblicamente alie chiese, e 
non arrossisce del culto che professa, gli negherete l'o-
nore dovuto a chi per la patria virtú eminente ha po-
chi pari in tu t t i i secoli? Gli disdirete l'omaggio della 
vostra riconoscenza? Lo vilipenderete come uno de! 
volgo? E ve la piglierete persino con coloro che non 
imitano F insigne vostra ingratiludine? Oh vergognal 
Mentre FAmericano abbandona i suoi l id i e valica l 'O-
ceanó per venire a contemplare un istante quella fronte 
pura e veneranda, solcata da un eroico dolore, 11 con-
cittadino dell'uomo sommo non lo degna pur di un sa-
lu to , e F o l t r e p a s s a s q n a d r á n d o l o con ciglio dispetto-
so! Se la dappocaggine e la fiacchezza italiana non íbs-
sero chiare per piú t i tol i , basterebbe a provarle i l con-
tegno di molti verso Silvio Pellico. Dico di mol t i , gra-
zie a Dio , e non di t u t t i , perché gli uomini che piú 
onorano la Penisola hanno peí martire illustre quella 
venerazione che é\{ si dcbbe. Ma i l numero degli scon-
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sigliatí e pur tale, che basta acl av.vilirci e a far iklere 
del falto nostro le altre nazioni civili. Alie quali non é 
da diré qnanto riescá piaccvole ¡l veder coloro che pre-
dicano ed inculcano Fimitazione forestiera, .eziandio 
nelle cose meno lodevoli^ ripudiarla soltanto nel cele
brare le patrie glorie. So che queste parole mi suscite-
ranno una folla di nemici; e che coloro í quali biasi-
marono agrámente la mia elezione, per aver fregiato i l 
mió libro col nome di Silvio Pellico, monteranno in col
lera, trovandomi si poco docile ai loro giudizi. Ma lo 
confesso che uno dei maggiori piaceri e piú vivi che 
sentir possa in qnesto mondo é quello di calpestarl'o-
pinione quando essa é manifestamente contraria al gla
sto ed al vero; e ringrazio di cnore la Providenza ogni 
qual volta mi porge l'occasione di farlo. Non che ram-
maricarmi, io' godo di partecipare nelF altrui concetto 
alie sotú di quel magnánimo; e mi e piü caro di vedere 
i l mió nome malmenato con quello di un uomo grande, 
che di essere levato a cielo da'suoi detrattori. Che se a 
lu i , rassegnatO e mitissimo/basta i l conforto della pro-
pria coscienza per vivere tranquillo fra i disprezzi e g l i 
scherni degFingrati compatrioti; giova a me, forse men 
soíTerente, i l víveme lontano , e l'essere óbbligato al 
mió esilio di non vedere cogli occhi propri le onte e le 
sciagure della mia patria. 

11 mió sdegno pero non sarebbe del pari ragionevole 
interno alie critiche che mi coneernono spccialmente , 
se non riconoscessi la lealtá di quelle che vennero mosse 
da alcuni amorevoli, e la bontá dei sentimenti che le 
dettarono. lo ho lodate le instituzioni fondamentali d ' I -
tal ia , e mi sonó studiato di provare che i mali di essa 
derivano assai meno dalle cose, che dagli uomini; con-
chiudendo che noi potrcmmo essere felici senza picor-
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rere a nmtazionl violente, quando gli ordini attuali si 
migliorassero e si fecondassero , mediante i l concorso 
unánime del governi e degF ¡ngegni eccellenti, e col 
regno pacifico, ragionevole deiropinione. Ora, quando 
si commenda un5 instituzione qualiinque , pare a moiti 
che se ne vogliano approyare o scusar gl i abusi; e que-
sta persuasione ha luogo sovratutto in coloro che sonó 
spettatori continui di tali abusi , ne sentono i dolorosi 
efietti, si puó diré á ogni istnnte, e quindi penano a sol-
levare lo spirito sopra la trista realtá presente, per con
templar le cose nel loro vero essere. Ma benchc la ló
gica popolare, che ripudia le idee per odio dei vizi e 
mancamenti timan i , che ne áccompagnano 1' eíTettua-
zione quaggiu, sia scusabile, specialmente in chi soffre, 
essa pero non si puó menar buona, e vuol essere com
ba ttú ta, acció non si radichi; che a ragguaglio di essa 
si dovrebbero condannare le cose piú u t i l i , e si avrebbe 
da fulminar la scomunica contro le instituzioni piú sante 
che si trovino al mondo. Certo , né i l coniugio , né la 
pa tern i tá , né la legge, né i l maestrato, né la religione 
medesima potrebbero síuggire V anatema, se i meriti 
loro dagli abusi si misurassero. Gli uomini debbono av-
vezzarsi a giudicar delle cose col lume della ragione, 
non colle impressioni del senso, né cogl'idoU della i m -
máginativa • a discernere aecuratamente i l buono dal 
reo, guardandosi dal rigettare i l primo per uggia del se-
condoj a distinguere le idee dai fatti, in cui esse pigliano 
forma individúale e abito sensato di concretezza- a non 
couíondere gl'instituti con coloro che son poco attiaso-
stenerne i l pondo e male l i rappresentanoj, a sapersi sol-
levare sulle miserie e debolezzc presentí , per avere ani
mo e fiducia onde attendere e preparare un piú lieto 
aucnire; a persuadersi che la periezione non si da nelle 
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cose umane^ e che i l bene non si puó conseguiré, seftza 
]a mistura del suo contrario j e inririe, a distinguere e 
cerneré accuratamenté dalia zizzania destinata al fuoco 
i semi vitali e salutiferi che si vogliono custodire, per 
non incorrere nej danni dell'incauto agricoltore che 
schianta i l buon grano col loglio , e spegne anticipata-
mente i l ricolto. U uso contrario é proprio dei ragazzi 
e della plebe, che, confitti nel senso del presente, o di -
sperano dei miglioramentí f u t u r i , o vogliono ottenerli 
con distruggere tutto ció che si t rova, fare i l suolo 
netto, e tOr via ogni addentellato peí nuovo edifizio. Ghí 
Ja discorre in tal guisa suol confondere lo stato dei po-
poli giovani e barbari con quello delle nazioni attem-
pate, che vegetano in una culta e molle vecchiezza. 
Presso i prlmi i l difetto di civiltá nasce dagli ordini sta-
b i l i t i , viziosi o imperfettissimi j laddove appo i secondi 
i l male non suole appartenere agli ordini , ma alie per
sone ; perché negli uni gli uomini soprastanno per or
dinario alie insti tuzioni, e negli altr i valgono meno d i 
esse. Tanto che nei paesi c iv i l i , finché i costumi non si 
emendano, finché gl'intelletti e i voleri non si rinvigo-
riscono , ogni altro rimedio torna dannoso od inutile, 
Provatevi a mutare e rivolgere ogni cosa sossopra negli 
stati di questa seconda spezie, senza migliorar gl^indi-
vidui, e farete un buco nell'acqua, o accrescerete ¡l tra-
vaglio,invece di alleggerirlo; dove che, se vi adoperaste 
a perfezionare gli ordini pubblici, senza toccarne le ra-
d í c i , solievando gli uomini alia loro altezza e metten-
doli d' accordo con essi, vedreste miracoli. Ma accio 
quest^opera pacifica possa aver luogo, uopo é, per prima 
condizione, allontanar dai principi la paura, e ^lai po-
poli la smania delle r ivoiuzioni ; perché fin tanto che 
durano i l tremíto e i ! calore di questa febbre. ogni altra 
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cura riesce ímpossibije, come non si puo innalzare un 
edifiziOj mentrc i l suolo Vacllla, e un turbine sotterra-
nco ne squassa le fondamenta. Laonde i piú gran ne-
mici della civütá e d l la l ia sono ,̂ da un lato^ i movitori 
di sommosse e di tumultíj e dairaltro^ glMaipíovidi go-
vernanti, che non riparano a questa rabbia, cessando i 
disordiriij e annuendo ai moderati e giusti desidéri dei 
popoli. Se la Providenza non ci soccorre per questo 
doppio verso , non passera gran tempo che i l ílagello 
del Bárbaro r isuoncrá di nuovo in Italia terribilinentej 
e principi e popoli saranno insieme convolti in un ec-
cidio comune. I I debito dello scrittore non é di placeré 
alia tu rba , o di plan d i r é , di adulare agli ebbri e agli 
assonnati; ma di annunziare le calamita imminenti agli 
un i ed agli al tr i , e proporre i l modo di antivenirle, dis-
sipando qucgli errori funesti che rendono insanabile i l 
morbo, travisandone le cagioni. E quindi egli dee so-
vratutto attendere a disgregare le idee divine, largite 
ai morta l i , da] difetti umani che le oíTuscano, e a mo
strarle nella loro pura ed eterna bellezza. Tal é lo scopo 
chMo mi proposi nel mío libro sulla maggioranza itá
lica- nel quale, lodando la sostanza degli ordini nostrali, 
mostrai clr'.essi acchiudono in sé medesimi i l germe di 
ogni perfezionamcnto, e che se taluno di essi non pro
duce tut t i quei frutti che si desiderano, se ne dee recar 
la colpa a coloro che non sanno usufruttuarli a dovere, 
né addnrli a compimento, attuando le vitali potenze in 
essi raccolte. Né ció facendo, mi spaventai degli abusi j 
perché questi cessano o almeno diminuiscono notabil-
mente col migliorar dcgli uomini ; e la storia ci porgo 
V escmpio di molti ordini paruti poco buoni per colpa 
di chi l i guastava , e poi riusciti per prova eccellentis-
s imi Qual si é, verbigrazia, i ! piu grande di tut t i , cioé 
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i l romano ponliftcatoj che, divcnuto nel décimo secólo 
preda e ludibrio dei baroni, pote sembrare agfi spiriti 
leggeri non u t i le , ne reverendo laddove nelf etá sé-
guente , sollevato da uomini dotti e santisslmi, rifulse 
d' insólito splendore , e fu stimato , com' e veramente ; 
1' instituto piü efíicace , piü proíittevole e piu sublime 
del mondo. lo non lodai se non ¡1 bene ; c non tacqui 
degli abusi dovunque si trovano- e credo che sará dif-
ficile i l citarne un solo, che io non lo abbia almeno 
accennato , indicandone i l rimedio. Non ignoro esser 
paruto ad alenni che io m'inganni sulla condizione ef-
fettiva della mia patria, e la reputi per ogni rispettq 
un soggiorno felicissimo, un Edene, un paradiso- i l che 
potrebbe veramente succedere, quando io vivessi negli 
antipodi e non nel Belgio. Io prego i miei riverit i corn-
patrioti a persuadersi che , quantunque pcllegriho da 
dieci anni in paese straniero, coriosco lo stato attuale 
d'Italia forse quanto essi, e non mi pasco di álcuna i l -
lusione su questo proposito: e se parve loro di trovare 
i l contrario nel mió libro , ¡o confesseró volentieri di 
non aver saputo bene esprimere i l mió pensiero , par 
ché confessinó anch' essi modestamente di non aver 
sempre saputo leggere. Concederá puré di non essere 
stato cosi facondo su questo articolo, come taluno vor-
rebbe ; perché niuno s' immagini che io abbia cansato 
lo stile romoroso c amplificativo per amore della mia 
persona e non de'miel scr i t l i ; i quali solo aspirano ad 
entrare in I ta l ia , e abbisognano di averci patente di 
passaggio e di domicilio. Cosi, riconoscendo ciascuno 
di noi un tantino d'insuíRcienza o d'inavvertenza dalla 
propria parte, potremo far la pace e accordarci insieme 
amichevolmenté. 

Al t r i sonó ai quali i l mió libro dovette scottare per 
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cagioni assai piíi delicate, e pur da me prevéJute . Im-' 
perocché, avendo notatí i difetti di alcune classi onorate 
della culta cittadinanza italiana, parlan done, seconda 
i l vero , fuori di ogni parzialitá e dissimulazione , pa-
recchi di coloro che appartengono a tali ordini e sonó 
consci di qtialche taccherella, sentendosi per avventura 
toccar nel vivo (benclié io non iabbia colle mié parole 
mirato ad alenno in particolare, di che fo espressa pro
testa), han dovuto riscuotersi e strillare. Né anche con 
costoro io mi sdegno; perché sarebbe un atto di seve-
rita troppo indiscreto ¡l volere che l'uomo che si senté 
r imordere, eziandio meritamente, non getti qualche 
grido e non si risenta della puntura. Lascio stare che , 
avendo combattute con qualche buon successo certe 
opinioni fdosofiche, e ributtate con forza e eon esito 
non cattivo le calimnic di alcun loro partigiano, io mí 
trovo avere addosso gli amici , i fautori , i clientí della 
setta e del ealunniatore; i í jua l l , non potendo appan-
tarmi dove piii vorrebbono, debbono cercare di sfogarsí 
altrimenti, tirando a mal senso ogni mió scritto^ inge-
gnandosi di screditarlo anche prima di averio le t to , e 
facendo ogni opera per rovinare, almeno letteraria-
mente , quel po' di fama e di favore ch'io godo presso 
alcuni de' miei nazionali. A queste cagioni di disgrazia 
se ne aggiunge un'altra, círé piu gagliarda di tutte; la 
quale risulta dalla natura delle mié dottrine e dallo 
scopo che io mi propongo nelle mié opere. Imperocchc 
io fo professione d i una filosofía , che é la piú ampia e 
universale di tu t te ,perché cansando ogni eccesso e ogni 
negazione, riünisce ed accorda con un principio supe-
riore tut t i g l i elementi positivi del vero nell5 armónica 
perfezionc del mezzo , e rumo va cristianamente T im
presa ten tata piíl di venti secoli fa da Platone colla sua 
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(lialettica (1). 11 qual proposito ini costringc a rigcttare 
tutte le opinión! negativo e superlalive, le qnali son 
quasi le solé clie regnino al di d ' o g g i , e a muover 
guerra al due campi opposti che dividono i l mondo; 
Fimo dei quali vorrebbe la civiltá senza la religione^ e 
l'altro la religíone accompagnata dalla barbarie. Or ciie 
meraviglia., se quasi tut t i mi danno in sullavoce^quando 
gli uomini di mente larga e di animo moderato, ai quali 
soli posso piacere, sonó rarissimi? Tanto che ogm qual 
volta io chiamo a rassegna coloro che,per un motivo o 
per l'altro debbono farmi cattivo viso ed essere avversi 
alie mié opere, sonó tentato di maravigliarmi che cia-
scuna di esse , e l ' ultima specialmente , abbian potuto 
trovare qualche benévolo accoglitore.Ma sian puré mal-
menate da tutti^ e con esse i l loro autores purché non 
tornino aflatto inuti l i . Gridino gl'Italiani contro chi gl i 

(1) Questa filosofía non é che l'evoluzione lógica, necessaría, 
rigorosa di un'idea prima, che^bbracciando nella sua com-
prensione tutto lo scibile, non eselude alcun dalo eEfettivo, ben-
ché minimo, dal suo giro, e assegna alia religiooe queU'ailo 
seggio clie le si conviene. Alcuni si contenterebbono di questa 
larghezza, purché ne fossero rimossi il papa, i preli ed i frati; 
quasi che il vero filosofo sia padrone di sfrattare cui vuole, c 
possa ripudiare i falli che rispondono alie idee. Non sonó io che 
abbia creati il papa, i preti ed i frati: coloro a cui non vanno a 
pelo, se la intendanocollaProvidenza. Mabadino che, rigettando 
il papa, i preti e i frali, saranno forzati dalla lógica a rigeltare 
molte altre cose che importano a tutti ^ qual si é , verbigrazia, 
l'unita morale dell'uman genere, e l'eroico esercizio della carita 
cristiana. Ben s'inten^e che, parlando di frati, parlo della cosa, 
non del nome, né degli accidenti, Insomma quando si tralla 
d'idee, o tullo o nienle: chi non é ben persuaso di questa mas-
sima, e chi non sa applicarla, lasci di filosofare, o si Irastulli, per 
passarc il tempo, coll'ente possibile. L a vera filosofía non é falta 
per lui. 

8 
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ammonisce dei loro difetti- ma si emendino e diventino 
migliori. Emendiamoci t u t l i quant i , secondo i l nostro 
bisognoj che troppo folie io sarei, se nel farmi talvolta 
banditore al pubblico di utile rampogna , volessi sot-
t rarmi airobblígo dell'ammenda comune. Ánzi io farci 
pattó volentieri coJ miel aristarchi di maledire d' ac-
cordo con essi, e scomunicare i l mió l i b r ó , pa rché si 
risolvano a mostrar col fatto che le lagnanze in esso 
racchiuse non hanno alcun fondamento. Dicano, per 
cagion di esempio, che io farneticai bruttamente., aífer-
mando che due terzi de'miei nazionali (e sovratutto de' 
miei provinciali) son nei pens ie r ine l le parole e nelle 
opere infranciosatij e per chiarire i l mió torto, sentano 
e scrivano italianamente. Ma se per caso una parte di 
loro continuasse a pensar col cervello e a parlar colla 
lingua dei nostri vicinij se que'medesimi che mi c r i t i -
cano e mi rabbuííano annegassero le loro censure in 
un mare di gallicismi; se non sapessero ripudiare una 
sola delle mié idee , come troppo vecchia, senza sosti-
tuirvi una rancidezza francese; niuno avrebbe buon 
garbo a dolersi delle mié querele. Parimente i varii 
ceti italiani ai quali osai diré i l vero , facciano toccar 
con mano ch' io non mi sonó apposto, giudicandoli 
bisognosi d ' intenderlo ) e redarguiscano coll5 eíficacia 
dei fatti la vanitá delle mié parole: io ne saró lietissimo, 
e cantero di buon grado la palinodia. Questa é Fuñica 
via ch'essi abbiano per togliere ogni autori tá al mió 
libro. Gli altri spedienti tornerebbero inút i l ! , e forsc 
profitterebbero piú a me che a loro j perché i l miglior 
modo per dar yoga a una scrittura stá appunto nel 
dirne male con passione , e nello straparlarne troppo 
spesso coirintento di screditarla. Y'ha chi suole menar 
remore centro qualche parte di un lavoro, non percho 
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trovi in essa eífettivamente a ridire ? msí per odio di 
un'altra parte, che gíi ha dato qualche bruciorcj delta 
(¡uale egli tace a bello studio, aíTmché niuno penetri la 
vera cagione della sua stizza; come 1' ínfermo che sí 
gratta nelle parti sane del corpo, per calmare i l pruri to 
e 11 pizzicore delle sue ulcere. Cosí io raetterei pegno 
che la collera di a lcuni , gr idant í a gola centro i l mió 
secondo volume , muove ( ahimé ! ) da qualche pagina 
contenuta nel primo. Ma questa politica é vecchia e 
stracca, e piú non riesce al di d'oggi. I n proposito del 
mió secondo tomo } io confesso di aver qualche voglia 
di r iderej perche/vedendo la prosopopea e i l sussiego 
di alcuni nel dirne ogni male , mi son ricordato della 
bonarietá veramente antica con cui feci motto delle 
contrarieta di vario genere, fra le quali mi accadde di 
scriverlo. Vero é che soggiunsi di averne medí tata po-
satamente la materia, e accennai di non temeré gran 
fatto i contradittori. Ma ora mi accorgo del fallo che 
ho commessp, e spero che i miei critici, per mettere i l 
colmo alia mia ignominia, vorranno provarsi a debili
tare o annullare colla stampa > almeno una sola delle 
moltissime conclusioni che vi son contenute, appiglian-
dosi a quella che parra loro di piú facile. cancellatura. 
E quando i l facciano, non dubito punto del trionfo che 
otterranno, e della mia sconíittaj né del piacere che ne 
tornera a ogni lettore , e a me specialmente , avendo 
occasione di ammirare i l loro modo pellegrino di razio-
cinare e di scrivere, la vastitá della dottrina, la squisi-
tezza e la sagacitá del giudizio. 

A coloro, finalmente, che per consolarsi dell'opera 
mia si dolgono che essa non abbia corrisposto all'aspet-
tativa, e ne commiserano Fautore, poco ho da diré. L i 
ringrazio delFaíTetto, che credo tanto sincero e cordiale 
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(e non é tlir poco) quanto la loro opinionej ma non 
posso accettare con buona coscienza la lode^ né i l bia-
simo che me ne torna. Non la lode; perché,, se altri si 
prometteva da me qualche opera straordinaria e mira-
colosa,, i l torto é suOj e non mió. Non i l biasimoj per
ché acció un autore possa rispondere all'espettazione 
di tu t t i j uopo é che tut t i aspcttino la medesima cosa; 
i l che quanto si verifichi al di d'oggi in letteratura, in 
filosofía, in política, in religione, ciascun dee saperlo, 
se conosce alcun poco 1'Índole dei tempi che corrono. 
lo non trovo che i miei coetanei si accordino in altro, 
fuorché nel desiderio di godere e di arricchire; e non 
so qual libro possa andaré a genio di t u t t i , se giá non 
insegna l 'arte di far Foro o di perfezionare la nostra 
encina. Credelti per un momento che l'argomento del 
mió discorso dovesse gradire almeno a tut t i gl ' I tal iani ; 
ma ora mi accorgo che, lungi dall'essere i p r imi , siamo 
gli ul t imi degli Europei, e che io ho avuto i l torto ad 
aíTerraare i l contrario, perché grave ingiuria ai pusil-
lanimi é Fassegnar loro i pr imi gradi del campo, come 
quelli che importano i pr imi carichi e pericoli della bat-
taglia. I I mió scritto poi , non che garbare a tu t t i , dee 
contentare pochissimi, perché ripugna ai concetti su-
perlativi, e non é ligio di alcuna setta; due qualitá che 
oggi non possono aver fortuna, e tampoco aggraduirsi 
la mollitudine. Non giova anche diré ch'esso abbia fal-
lito a ció che altri se ne prometteva, perché le cose che 
vi si contengono non siano veré né molto nuove. Gon-
ciossiaché, quanto al vero, non basta raífermare e i l sa
cramentare che una dottrina sia falsa, per farla creder 
tale íigli assennati; e non mi pare che fetá in cui vivía
nlo sia molto inclinata a prestar fede agli uomini sulla 
loro parola. Dal diré che un autore abbia i l torto e de-
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siderarcheUabbia.al provarlo, corre qualche intervallo; 
e 1'ultima di queste cose e nieno agevole a farsi delle 
due prime. Ri^uardo alia novitá, io mi pensó di aver 
soddisfatto suíílcientemente al desiderio degli equi e 
gindiziosi estimatori^ per quanto la natura del soggetto 
lo comportava. Vero é che non saprei quante migliaia 
di qnesti estimatori abbia al presente i l mío paese; per
che, se debbo giudicare della novitá che si desidera3 da 
quella che si mette in opera, ¡o trovo che 1'impotenza 
intellcttiva degritaliani non é stata mai cosi grande, 
cosí vergognosa, cosi universale nelle materie che alia 
speculazione appartengono; e che nove decimi dei l ib r i 
che cscono ñiori sonó gremiti di ciance, di pattume, di 
triviali e rancidissime qnisquilie. E cosi dee esscre, da 
che l'ingegno itálico si é spossato, evirato, insterílito, 
coningandosi colla sapienza francese. Ora, quando odo 
acensare di poca o niuna pellegrinitá i miei scrittí da 
cotesti autori o lodatori di articoluzzi da enciclopedic 
e da giornali , o di singhiozzi filosofici e di centoni spe-
culativi, io non posso tenermi di ridere, con tutta la 
riverenza che porto al mió secólo. E se dicessi di cre-
dere che v'ha pin novitá di concetti in aleone pagine del 
mió Primato, che in molti volnmi coetanei, non istime-
r e i , per questo, di oíTendere la modestia o di fare un 
elogio troppo grande al mió libro. Alcuni avrebbero vo-
luto che, per mettere in sodo la maggioranza italiana, 
io avessi noverati ed esposti minutamente tut t i i t i tol i 
delle nostre glorie; ma, oltre che avrei dovuto a tal cí-
fetto dettare una lunga storia e non un semplice d i 
scorso, e scambiar rufficio del filosofo con qnelló del-
Tannalista e del compilatore, mi sarebbe spesso toccato 
di dover ripetere, c forse malo o mediocremente, le 
cose giá dette e dichiaratc cccellentemenlc da gravis-

8* 
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simi mitori. In vece di fare un trito e distinto raggu.i-
glio di particolarí gia no t i , mi contentai di riassumerli 
sotto certi general!, e innalzandomi sovra di essi, osiñ 
tentare a prioríAn dimostrazione del mió tema, provan-
do che l 'Italia non solo é ,ma deeesserela nazione pr in
cipe in vir tú della propria natura, perché i l suo genio 
nazionale s' immedesima intrinsecamente col primo pr in
cipio di tutto lo scibile. Ora, ¡1 rannodare tutte le scienze 
nmane al principio sovrano di creazione (che é i l perno 
delle dottrine íilosoílche esposte ne'vari imiei scritti), c 
fondare sovra di esso le prerogative italiche, non mi 
sembra nn concetto de 'piú volgari. Ma sia volgare o no, 
ció che piú importa c che sia vero; del che io mi tengo 
sicuro, ancorché avessi contro tu t t i i critici italiani da 
Torino a Siracusa, e tutti i fanciulli barbati e canuti del 
secólo decimonono. lo non piego i l capo al mió secólo, 
e non vengo a patti colla turba dei presontuosi; e, an
corché fossi lasciato solo, sarei cosi fermo ed intrépido 
nelle mic credenze, come se avessi dal mió tutto i l ge
nere umano. Non piego i l capo alia schiavitü delle mentí 
italiche, e osero solo, se occorra, mantenere l 'indipen-
denza ed i l decoro intellettuale della mia patria; osero 
solo professare Fuñica filosofía che mi paia degna di leí, 
del suo gran nome, della sua gloria, nc mi spaventeró 
di coloro che la ripudiano, la vilipendono, senza inten-
derla, e di sciocca ingratitudinc ricambiano le mié f'a-
tiche. Non piego i l capo alia sapienza di certi Italiani i 
quali levano a cielo gli strani, e calpestano chi c nato 
nel loro seno; e non fanno huon viso alie dottrine che 
non si contentano di essere municipali, ed aspirano a 
diventar nazionali (1). E mi curo cosi poco di gradire 

11 spirili municipali sui nazionali c antico 
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alPopinione per questo rispetto, e di rispondere all'a-
spcttativa, che mi contento d¡ passare per superbo e per 
arrogante, parlando, com'io fo, per solo amor del vero, 
e per impediré che questo venga soprafatto dal discre-
dito ¡n cui si mettono i suoi assertori. Quanto a' miei 
l i b r i , egli é in poter di ciascuno i l lasciarli stare o bru-
ciarli , come piu gli aggrada, assicurandosi che per ció 
non mendicheranno i l pane o la protezione di nessuno. 

Ció bastí ¡ntorno alie dotlrine e al fatto mió , come 
antore. Rispetto poi alia mia persona, per quanto mi 
ripugni i l discorrerne, debbo puré aggiungere due pa
role , e posso farlo, senza debito di scusarmi con chi 
legge; poiché ci sonó síorzato da chi vorrebbe toglier-
mi quanto ho di piü caro e di piü sacro al mondo, V6~ 
nore. Da qualche tempo in qua io sonó assalito dalle 
piú vi l i e infami calunnie; le quali escono principalmen
te dalla provincia ove nacqui. Certo, quando nel 1855 
10 lasciava l ' I tal ia, non avrei preveduto che dopo dieci 
anni di vita laboriosa e íncontaminata, i miel piü acer-
bl nemlcl sarebbero l miel compatriotl. Qual é la causa 

difetlo dci Piemontesi; e ne ho toccate altrovc le cagioni, Oggi 
molli ne sonó guariti^ e il Piemonte puó gloriarsi di non pochi 
uomini veramente degni d'Italia per ogni rispelto. Ma la radi-
cala consuetudine chira ancora in parecchi; e vi abbraccia lutto; 
senza escludere la fdosofia e le leltere. Io sonó inclinato a cre-
dere che a questa cagione si debba attribuire in parte la voga 
passeggera, aviita testé dal Rosminianismo nei paesi subalpini. 
11 genio di questo sistema (e ció sia detto senza pregiudizio della 
riverenza dovuta ai suoi partigiani), é squisitamente municipale; 
non privo di mezzana profonditá e sodezza; ma grelto, ristretto, 
incapace di uscire da un augusto cerchio d'idee, e di levarsi a 
una certa altura; e sovratutto infecondo. Per ispegnere, senza 
rimcdio, il brío e l'cstro delle menti italiche, e tarpar affatto le 
í lí all' ingegno speculalivo, non conosco ricetta migliorc della 
doltrina dcirenle possibilc. 
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di tanto íávpmfüh ¡o forse disonorato ¡IPiemonte? Glí 
lio forse nociuto colle parole o cogli scritti? Fo io del 
male a nessuno? Perché adunque son vitupcrato? Per
ché non sonó lasciato vivere? Se tanta rabbia é causata 
dalle mié opinioni e da5 miei i i b r i , me ne consolo in 
parte; perché si puó inferirne che le une siano íbnda-
te, e gli altri abbiano qualche valore. Testé io veniva 
lacerato coi l ibel l i : ora piú non si stampa^ ma si va ha
cinando che ambisco ricchezze ed onori ; che scrivo per 
aver fortuna; che non penso ,̂ né credo qnello che scri
vo : e si afFerma espressamente e formalmente che ho 
venduta o sonó almen pronto a venderé la mía pen-
na (1). Questi romori sonó sparsi e ripetuti da molti 
Piemontesi anche fuori d'Italia con mrasseveranza e 
pervicacia cosi singolare, che chiariscono i l disperato 
proposito di perderé a ogni costo la mm riputazione. 
Da principio io ne risi^ parendomi che la calunnia fosse 
da passare tanto piú di leggieri, quanto é piíi grave e 
meno credibilej né ci vidi altro che uno splendido esem-
pio di malevolenza e di stupiditá subalpina. Chi mi co-
nosce dee sapere che fra i miei veri difetti non si trova 
pur l'ombra di quelli che mi vengono imputati; e ch'io 

(1) Se qualcheduno fu indolto a questi caritatevoli presup-
posti sul contó mió dalle lodi che ho date nel mió libro ad alcuae 
persone, c dal modo onorevole e rispettoso con cui ho paríate 
degli inslituti e governi italiani, sappia che io non lodo mai i po-
tenti, se non quando non ne spero e non ne desidero alcun be-
nefizio. Tal é il mió costume; e niuno che mi conosca püó du-
bitarne. Se io bramassi e mi promettessi qualche favore da chi 
puó, mi guarderei molto bene dairencomiarlo; perché 1'elo
gio, ancorché meritato, diverrebbe un'ingiuria, potendo parere 
nn'adulazionc. Qneste proteste sarebbero inutili, se coloro che 
mi tassano di viltá e mi tengono per vendereccio, facessero sli-
ma de'miei portarficnli dalFifadóle mia . e non dalla loro. 
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non do e non diedi mai i l menomo appiglio alie acen
se di viltá, d ' imjíostura, di cupidigia e di ambizionc. 
Ma siceome i miei conoseenti non sonó molt i , i l decoro 
del mío stato e l 'onor della mia persona non mi com-
portano piú di lacere; tanto pin che da qualche tem-
po, non che allentare, aumentano ed infieriscono i sn-
surri dei calonniosi. Alcuni dei quali susurri mi paiono 
tanto piú singolari, che non si fanno solamente da co
loro a cui dispiacciono le mié opinioni , ma eziandio 
da tali uomini, che ío mi promettevo benevoli e corte-
si. E questo non é i l solo disinganno a cui soggiaccia 
chi scr ive per onore d'ltalia e del vero in una etá vol-
gare e ingenerosa, come la nostra. Che i nemici delle 
mié dottrine mi aecusino di fingere e di esser cómplice 
nel mió cuore dei loro pareri , é cosa trista, ma natu
rales quando é piú facile i l sospettare della lealtá altrui, 
che i l mettere i n dubbio la veritá e l'evidenza delle pro-
prie preoecupazioni. Ma che coloro i quali approvano 
la sostanza de'miei l ib r i , specialmente delmio Primato 
( e che debbono approvarla, se non vogliono contradi-
re a sé stessi), ne iníamino l'autore, e vadano spargen-
do ch'egli non crede a ció che dice e non parla verace-
mente, é un^impertinenza cosi solenne, che tien del m i -
rabile e dell'incredibile. Né io so immaginarmi qual 
sia raífetto che muove, e la norma di operare che go-
verna costero^ se giá essi non mi stimano men degno 
di lode, perché scrivo a patrocinio della religione, che 
di biasimo, perché m^ingegno di accoppiare i l suo d i 
vino culto eolio studio della filosofía e di ogni altro i n -
civilimento. In tal caso io mi confesso meritevole del-
l'odio loro; perché quei due amori non si possono scom-
pagnar nel mió cuore^ come i loro oggetti sonó indivisi 
nel mió pensicro; c tengo pernemico capitalissimo della 
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íede cliianque aspira a separarli nel falto o neiropinio-
ne degli uomini. Impresa vana, sacrilega c impossibile 
a riuscirej perché Iddio lia créate ad un parto la civil-
tá. c la religione, come due sorelle che debbono aiutársi 
a vicenda, collegando ed armpnizzando insieme le ra-
gioni del tempo e quelle dell'eterno^ onde niuna forza 
creata potra mai operare fra di esse un divorzio dure-
vole. Ne i nemici della cultura hanno meglio da imbal-
danzire in proposito di sofismi, chequei della fede,; per
chel i l vero, risedendo in un mezzo. a rmónico , egual-
mente lontano da ogni eccesso, é come un coltello a 
due tagl i , che recide ad un tempo le contrar ié esage-
razioni , e uccide tut t i g l i esageratori. Ma se fcensori 
di cui parlo, non appartengono (voglio sperarlo) a que-
sta bieca generazione, perche straziarmi? Perche vi l i -
pendermi? Perché screditare, di conserva cogli scrilti 
miel, le loro proprie dottrine, pubblicando chi le, pro
pugna per bugiardo ed ipocrita? Non sanno che Finía-
mia di uno scrittore, ancorché poco autorevole, r idon-
da s e m p r e p i ú o meno sulle credenze ch'egli professa? 
O forse credono che Teta in cui viviamo sia talmente 
ricca di apologisti della religione, che chi assume que-
sto ufíicio in Italia possa essere convenuto come un ar-
tefice di menzogné e messo in voce d'impostore, senza 
qualche danno della causa da lu i avvocata? E se puré 
cgl¡ dee essere vi tupéra lo , a chi spetta meno i l farlo, 
che agli uomini religiosi e civili? A udire i bisbigli di 
costoro, diresti che la Chiesa non sia piú afílitta da al-
cun errore, ovvero che non manchino le opere classi-
che atte a porre la veritá in salvo, e si travagli da que-
sto canto meno d'inopia, che d'abbondanza.Ma io veg-
go benissimo che i l sensismo, i l panteísmo, i l raziona-
lismo religioso, la miscredenza assoluta, le dottrine dei 
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licenzlosi e dei rivoltosi, signoreggiano quasi universal-
mente in Europa, ed infetlano la mía patriaj nía non 
veggo del pari quali siano le faticheletterarie di parec-
clii ira coloro chê , per debito d'instituto e di vocazio-
ne', dovrebbero meglio di ogni altro combatiere e at-
terrar tali mostri. Forse ve ne ha molte. che io ignoroj 
forse anco,, dappoiché ho lasciato l 'Italia, i fautori del-
Tempietá e dei tumult i sonó spariti afFatto o r idot l l a 
piccolissirao numero^ e la Penisola tutta qnanta é d i -
venuta, da dieci anni in qua, un tempio di credenti e 
un soggiorno felicissimo di tranquil l i tá pubblica. Se la 
cosa é in questi te rmini , me ne rallegro con tutta l'a-
nima; e siccome un tal miracolo dee attribuirsi senza 
fallo alie buone dottrine, io vorrei che mi si nominas-
sero i l i b r i che Thanno prodotto. Come si chiamano i 
loro autori? I n qual luogo sonó usciti alia luce?Qual é 
i l tipógrafo che gli ha dati alia stampa? Ma se a queste 
interrogazioni non mi si risponde che col silenzio (i)3 

(J) L'Italia coetánea non manca affatto di buoni componi-
mcnti in questo genere^ ma essi sonó per la scarsita del nume-
ro, e anche per altre cause, impari ai bisogni che corrono. Fra 
le cose che nocciono di piu all'effetto delle opere che per diretto 
o per indiretto mirano a difesa e apología della religione, non 
solo fra di noi, ma eziandio in Francia ed altrove, si é in alcune 
il mancamente di una filosofía precisa e determinata, in altre 
Tuso tácito od espresso del psicologismo cartesiano. Perché mai, 
verbigrazia, le opere dehBonald poco fruttarono, non estante 
la pellegrinitci dei concetti, la facondia del dettato e l'elevalezza 
dei sentimenti? Perché esse non si fondano sovra un sistema 
speculativo ampio e inconcussoj e sonó tanto scarse difílosofia, 
quanto abbondano di filosofemi. Ora un'opera filosófica che non 
muova da principi legittimi e indubitati, e non proceda con un 
método rigoroso e scientifico, non potrá mai ingenerare la per-
suasione nella maggior parte dei lettori, e quindi tornerk infrut-
tuosa. Oltre che, il difetlo di lela scientifíca condurri l'autore a 
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io non son costrelto ad ammirare la sapienza di coloro 
che, invece d i vergognarsi della loro ignavia,, vorreb-
Lero che ognun rimitasse. Poltriscano i "vigliacchi sulle 
loro coltrici^ se ció loro aggrada, mentre i l nemico é 
alie porte della reggia e del santuario ^ ma non se la 
piglino centro chi le difende col suo braccio, e fa loro 
sendo del proprio petto. Se mentre voi, neghittosi, non 
proíerite puré una sillaba a tutela dei t roni vacillanti 
e dell'altare assalito da un'oste formidabile, si leva un 
esule, un ramingo, un abbandonato, a cui avetetolto 
la casa^ la fortuna, la patria, e a cui forse v i dolete in 
cuor vostro di non aver tolta eziandio la vita, i l quale, 
invece di rendervi male per male, combatte per voi, de-
bolmente quanto velete, ma certo sinceramente, voi do-
vreste sapergliene qualche grado, o almeno astenervi 
dal maledirlo. Quando vi paia ch'egli non abbia eletta 
la buena via per sortire i l suo scopo, e mostri piu zelo 
che sufficienza, fatemeglio di l u i , e potrete riprender-
l o ; ma finché tenete le mani a cintola, arrossite di mo
lestarlo, se non velete essere doppiamente v i l i , aggiu-
gnendo alfinerzia Tingrat i tudine. Che se in cambio 

molte esagerazioni, non evitabili altrimenli che con una metodo
logía severa;-e gl'impedirá d¡ cavare dal propri pensieri quel 
costrulto che potrebbero avere, se dal processo rígido della 
scienza fossero fecondalí. Cosí íl Bonald, che colse con raro ac-
corgímento l'ímportanza doltrínale deU'opiníone platónica e leíb-
nizíana sulla necessitá della parola in ordine al pensiero, non 
poté innalzarla alia dignitá di teorema, perché non era sufficien-
temente filosofo; giacché tutte le quistioni che riguardano il lin-
guaggio, non potranno mai essere hen trattate da chi non sia 
ontologo, lógico e psicólogo profondo. Quanto al psicologismo 
cartesiano, io non conosco alcun filosofo di professione, poslc-
riore al Gerdil, che non ne sia piu o meno infetto, ancorchc rc-
ligiosissimo. 
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di fargli buon viso, gli bandite la croce RLltlosso, e non 
potencio appuntarlo snlle dottnnc , lo mettete in grido 
di fingitore, che si avrá a diré dei fatti vostri? Se rinrm-
nerate cosi i difensori, che cosa farete ai nemici? E io 
(poiché hen sapete che di me si parla) in che guisa do-
vro governarmi con esso voi? Che potro fare per pla-
carvi ed andarvi a sanguC? Come pttenere la vostra sti-
ma ? Come attutare la vostra collera? Se ch¡ serive. se-
condo 11 suo potere, in favore della veritá cattolica e 
della monarchia civile, e avuto da voi in contó di ma
rinólo e di parabolano , che giudizio farete di chi le 
combatte? Che,giudizio portereste di me, se accanito 
dalle persecuzioni dei potenti, dai mali deir esilio c 
dalle ingiurie della fortuna, se ingannato e sedotto dal 
genio, dai sofismi e dagli esempi del secólo, mi fossí ar-
rolato a questa schiera? Direste puré in tal caso ch'io 
fingo, e mi spaccereste per un filosofo spigolistro? Ov-
vero ñi'ávreste per léale e per sincero, e rendereste a 
me incrédulo é defnagogo una giustizia e una lode, che 
mi negate, perché vivo e scrivó cristianamente? In ve
r i t á , che io non so capire i l modo di connettere usato 
da alcuni miei compatrioti; e sto pensando, se i l ragio-
nare a sproposito non sia uno di quei t i tol i per cui VL-
talia odierna va innanzi a tutte le altre nazioni. Quanto 
alia norma di operare con cui si reggono i miei beni-
gni e caritevoli sindacatori, io vorrei sapere quat sia i l 
moralista che giustifica i l loro procederé? qual sia FE-
vangelo che ha loro insegnato a contaminare la fama 
del prossimo? a giudicar temerariamente delle sue in -
tenzioni? a dubitare, senza motivo plausibile, della súa 
buona fede? a calunniare i l suo animo e le sue creden-
ze? sovratutto, quando si tratta di un nomo, che non 
é personalmente conosciuto da loro? quando si tratla 

9 
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di uno scrittore cattolico, le cui opere sonó una conti
nua e solenne protesta di ossequio ai divini dettati, e a 
quel magisterio che g l ' interpreta sovranamente? Se 
credono che la miá vita porga qualche ragionevole ap-
picco a sinistre conghietture, parlino alto e chiaro; e 
sapró loro rispondere. Non sará questa la prima volta 
che faro ammutire e forse vergognare i calunniatori. Ma 
finche si contentano di ronzare alia macchia,non si tro-
r e r á chi dia loro fede aperche é cosa troppo improba-
hile che un uomo oscuro, ma intemerato, lontano per 
natura e per abito da ogni vanita, da ogni briga, da 
ogni passatempo, avvezzo a passar la sna vita in sui lí-
b r i e a scrivere di cose ingrato alia níaggior parte de7 
suoi coetanei e nazionali, possa essere un soppiattonc 
ed un bindolo. Ma se vogliono una professionepiú espres-
sa su questo articolo, son pronto a soddisfarli. lo dissi
mulo talvolta ne' miei scrittiA ma non simulo mai; nc 
si trova in essi puré una parola che non risponda alia 
inia intima persuasione. Ma se non pensó mai i l contra
rio di cib che dico>non dico sempre tutto ció che pensó; 
perché ogni qual volta la manifestazione del vero non 
torna opportuna, i l dissimulare é_, non che lecito, pre-
scritto e degno di lode. La mia prudenza, come scrit-
tore, non c pero mai governata da considerazioni che 
m i riguardino, ma dal mió debito verso gl i a l t r i . e so-
vratutto dall'amore che porto alia religione e alia pa
tria. Né questa riserva dovrebbe disaggradire a chi mi 
biasima, ma piuttosto andargli a sanguej perché quan-
do io mi risolvessi a metterla da parte e a non tener 
nulla ncl gozzo, non so se gli eífetti di tal franchezza 
eccessiva piacerebbero a coloro che, abusando del di
screto mió lacere, mi avrebbero stuzzicato a parlare. 

Ció basti rispetto a quelli che, non potencio condan-
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nare le mié dottrine3 si studiano di seminar dei dubbí 
sulla mia sinceritá nel professarle. Quanto a coloro che 
m'incolpano. di agognar ricchezze ed onor i , e di essere 
brigante e procacciante, non ho anche d'uopo, per giu-
stificarmi, di entrare in troppe parole; perché tut t i sanno 
che la mia presente fortuna non potrebbe essere piu te
nue e modesta, né i l luogo che occupo nella vita civile 
piü umile ed oscuro. Ció non di meno io sonó cosi poco 
ávido e ambizioso, che mi contento della mia sorte3 e 
e non la cambierei a qualunque splendore mi si potesse 
oflrire da' miei nazionali, secondo i l presupposto mali
gno e ridicolo dei maldicentí. La sola onoranza che 
avrei accettata di buon grado nella mia patria, sarebbe 
stato un ufíicio di pubblieo insegnamento; e, senza 
chiederlo, l'aveva giá ottcnuto per ispontaneo favore i n 
una parte eletta della Penisola. Ma poiché piacque al 
governo che, su false informazioni e per via somma-
ria , m i condannava, dieci anni s o n ó , airesilio (1) , di 
togliermi eziandio questa ultima occasione, di riveder 
la mia patria e di chiudere in essa tránqui l lamente e 
onoratamente i miei g io rn i , io sonó sciolto dairunica 
ambizione che in me giammai annidasse La risposta 
mi par chiara, precisa e tanto piü calzante, ch'io non 
mi contento di farla a voce, ma la mando a stampa, sen
za paura che i fatti smentiscano giammai le mié parole. 

(1) l a proposito del mió esilio, per ovviare alie argute e bc-
nevole chiose di cerli gentiluomini che amano d' ingerirsi negli 
affari che toro non appartengono, prego il lettore a ricordársi 
ció che ne bo scritto altrove. 

(2) II falto qui accennato, e la notizia che ne ebbi, precedet-
tero la composizione, non che la stampa, del mió Primate. 11 che 
sia detto per ammaestramenlo di coloro i quali credono un~au-
tore incapace di non pensare ai fatti propri quando scrive, e di 
non attendere a'suoi inleressi cd affelli, quando biasima o loda. 
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llispclto alie dottrine e agli scrít t i , protesto di non ser-
vire a nessun individuo^ á nessuna setta, a nessuna clas-
se d 'nomini, éztahdk) rispettabilissiina; e di avere una 
libértá c indipendenza di spirito ín questo secólo ser-
vile possednta da pochi. Sonó libero di gran lunga pin 
che i miei morditori : percbé essi ubbidiscono all'ínvi-
dia, al l 'animositá , alie false preoccnpazioni, e vivono 
schiavi della moda e dei tempi; laddove io non curo e 
derido tutte queste cose, e non ho riguardo, scrivendo 
e operando, che al santo ed al vero. Né la mi a liberta 
pnó tralignare iu licenza- conciossiacbé, qnanto sonó 
immuné ne 'miei pareri da ogni influenza e autorita 
umana, tanto riconosco ed adoro la divina sovranitá 
della Chiesa e del supremo suo capo. E aggiungo che 
chinnqne abbia almeno due ditadi cervello, e legga con 
mediocre attenzione le mié opere, non potra dar luogo 
al menomo clubbio sulla sinceritá delle mié proteste. 
Non potra mai credere che io m i r i , scrivendo, ad altra 
cosa che al vero o a quello che mi par talej e che ¡o ab
bia patteggiato o sia disposto a patteggiare con alcuna 
fazione. Io vivo su questo articolo con animo riposalis-
simo • e mi affido che la franchezza del mió diré vincérá 
sempre nell'opinione pubblica la sciagurata perfidia de5 
miei nemici. Compiango e non odio i miei nemici (1), 

(1) Protestando di non odiare i miei nemici, io intcndo, non 
giá di scrivere una frase di cerimonia, ma di esprimere un sen-
timento vero e reale. Non che odiare chi mi fa iogiuria, io mi 
lerrei fortunato di potergli cssere utile in qualunque modo. 
Ouesl'obbligo, imposto a tutti, a me non é penoso, perché il mió 
animo é naturalmente poco accessibile ali' odio. Se nondimeno 
parlo con calore contro i malevoli, e do loro all'occorrenza qual-
che carpiccio, lo fo anche per cagioni assai piü importauti del-
Tonore o dcll'inlcresse mió pioprio. Imperocche quando ¡¿Ü 
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ma mi í'ido dellc loro trame; perché , non desiderando 
nulla da'miei simili , e vivendo piu contento della mía 
oscura povertá che a l t r i forse della sua illustre e fastosa 
opulenza, essi non possono gran fatto nuocermi,. Se 
avessi voluto rinnegare i miei princlpi e la mía coscien-
za ,po t r e ¡ forse anph'io essere agiato, onorato ed esal-
tato; desterei forse r inv id ia di chi mi gratifica dell'o-
dio suo. Mi trovo oggimai condotto in termine, che glí 
uomini non possono a gran pezza farmi del bene nc 
troppo male colle loro opere; perche la rimota solitu-
dine ¡n cui vivo salva la mía persona dai maneggl dei 

esempi brulali d' intolleranza che si van porgendo da molti in 
Italia, non siaho rintuzzali con forza, dove riusciremo? Qual 
nomo, verbigrazia, osera professarsi religioso a suo modo, se il 
farlo é inlerdelto a un Silvio Pellico, e se nemmcno i merili piü 
eroici verso la patria non gliene danno il diritto? Chi ardirát 
combatiere gli errori speciosi e radiCati, se chi impone loro si-
lenzio é guiderdonato colle calunnie? lo sonó ora straziato, co
me un uomo cupido e venale, perche dichiaro alia libera il mió 
parere sulle cose d'Italia, colloco nel cattolicismo il suo piü i l
lustre privilegio di onore, e rinnovo moderalamente l'idea guel-
fa. Ma ancorché il mió libro fosse da capo a fondo un tessuto di 
errori, d' inezie e di paradossi, chi avrebbe perció il diritto di 
denigrar le mié inlenzioni? di metiere in dubbio la mia lealta? 
di calunniare i miei andamenli? di appormi la colpa piü vile 
onde possa macchiarsi uno.scrittore, qual si é quella di venderé 
la peona e la coscienza? Se la cosa continua su questo piede, 
non si potra piü muovere una parola, senza esporsi al pericolo 
di un libello. Egli importa a tulti i buoni Italiani (qualunque sia 
del resto il lor modo di pensare) Tostar con vigore a quesla nuo-
va inquisizione filosófica, che si vorrebbe introdurre dai fanatici 
e dagl'inetti, e il tutelare un giure comune, troppo necessario 
a chi colliva le letlere. Oltre che, lasciando libero campo ai teií-
lennini é agli aguzzini, noi ci renderemmo ridicoli e odiosipresso 
gli altri popoli. Ridicoli, perche La bacchetloneria a rovescio e 
rinsoffcrcnza dci filosofi arguiscono poco spirito, mono doltrina 

- ' • . 9*' . ' ' v 
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malignií come preserva le raie orecclüe dal fastidio dei 
ciarlatori. Calpesto le arti cupe ed abbiette che si usano 
per denigrarmi; e l'odio feroce che le inspira sará sem-
pre minore del mió disprezzo. Tuttavia ho crédulo di 
dover romperé i l silenzio; perché la pazienza prescritta 
non vieta un giusto e modéralo risentimento, ogni qual 
vplta é richiesto dal proprio decoro, dal trionfo della 
ver i tá , dal benc medesimo di chi insolentiscej quando 
la petulanza procace di taluni salirehbe al colmo 3 se 
non fosse rintuzzata a dovere. Né imitero per questo 
rispetto reccessiva ed eroica soíFerenza di Silvio Peí-
Vico; giacché m'accorgo che in me si rivolge da una 

e nessun giudizio; onde gli slrani se ne adonlano. Quando 
nel bollore della miscredenza piü eccessiva, il Ghaleaubriand 
pubblieo il Genio del Grisüanesimo (dove loda, fra le altre cose, 
anche le parti piu accessorie degli insliluti i;eligiosi) l'autore non 
fu vitupéralo, che io mi sappia, eziandio da quelli che piü ab-
borrivano dalle sue dottrine. Ma s' egli avesse dato fuori il suo 
libro in Piemonte, sai'ebbe stato lapídalo. Oh sapienza di cerli 
Piemontesi! Molti dei quali si guardano dall'imitare il costume 
della contérmina Francia solíanlo nelle parti lodevoli; e ne van-
no cinguettando e scrivacchiando la lingua, mentre ne ripudiano 
i buoni esempi di tolleranza e di cortesía. Ma non imilino gli 
strani, eziandio nel bene; giacché possono imparar questo bene 
dai propri compalrioti. Si specchino nella umanissima Toscana, 
seggio di ogni genlilezza, che puo servir di modello alie altre 
province italichej perché ivi la critica é sempre benigna, e la 
lealtá delle inlenzioni non viene mal disconosciuta. Gi rencle-
remmo anche odiosi, perché il ricambiare cogl'insulti e colle 
maldicenze l'uomo onorato che dice con franchezza il suo pa-
rere, qualunque siasi, c s'ingegna a poter suo con lunghi sludi 
di giovare alia patria e onorarla (ancorché non lo consegua in 
Gffetlo), e 11 non sapere alcun grado almeno all' intenzione é una 
villana ingratitudine, di cui niuna gente al di d'oggi é capace in 
lullo il mondo civilc, da quailchc provincia o cilla' italiana in 
fuori. 
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parte dei Piemontesi la generosa crociata bandita con-
tro di luí. 11 solo torto di Silvio (torto degli ottimi e dei 
magnanimi suoipari) fu i l credere di poter placare colla 
dolcezza e colla sopportazione la moltitudine che lo cir-
conda; laddove egliavrebbedoviito schiacciar colla pen-
na gl'insetti che rombano alie sue orecchie, o abban-
donare un paese indegno di possederlo. Oh perché non 
ha egli accettato un asilo íbrest iero, dicendo 1'ultimo 
vale all'ingratissima té r ra che gli ha data la vita? E 
qual paese civile non avría gareggiato per ospitarlo, e 
acquistar Falto onore di essere sua patria adottiva? Che 
se l'amor d'Italia e dei buoni lo strinse, giova i l ricor-
dare che per servir la patria e i suoi degni íigli al di 
d'oggi, uopo, e sovehte l'esserne lontano. lo non posso 
per alcún titolo paragonarmi a un tant'uomo; ma vivo 
in centrada straniera/dove le leggi regnano e la stam-
pa é libera ; e hd rinunziato per sempre al Piemonte. 
Non giá perché io non ami teneramente la mia provin
cia nativa/e non vi abbia molti leaU, generosi e caris-
simi nmici; ma perche ho conosciuto per prova che 
Podio dei tristi vince per ordinario in efficacia la bene-
volenza e i l patrocinio dei biíoni. E in nessun paese ció 
si verifica piíi che in Piemonte] dove a costa degli uo~ 
mini cortesi e magnanjmi, per virtú o per dottrina e in-
gegno eminenti (i quali non sonó ivi piíi scarsi che in 
qualsivogliaaltra provincia italiana^annidano pur trop-
po certe anime nere ed abbiette, impástate di fango, 
d'invidia c di perfidia, che baciano e abbracciano, co
me i l serpente, per attossicare col morso o soífocar Fin-
cauto colle loro spire. E se io potessi scordarmi che i 
colpi piu acerbi onde venne afllitto i l mió. esilio e l 'e-
silio stesso, con tut t i i mali che lo accompagnano, é 
cerli occulti maneggi, che testé mi tolscro i l destro di 
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vivcder l 'Italia e di finir la vita ¡n decorosa quiete sotto 
i l suo cielo, mossero dal Piemonte, basterebbe a scal-
t r i nn i l'indegna persec.uzione onde sonó presentemen
te ilbersaglio. lo non desidero piü milla da'miei com-
patrioti: non oro, non carichi, non applausi, non onorí 
letterari o civíli o di altra sorta che si conferiscano daí 
grandi o dai piccoli, dai dotti o dag r indó t t i , dai prin-
cipi o dai popoli. Ghieggo solo di essere lasciato stare; 
di.essereyse non ricordato senza livore, almeno dimen-
ticato, e di poter vivere e morir tranquillo nel mió r ¡ -
tiro straniero. E mi par gran cosa di non poterlo ot-
tenere; mi par gran cosa e qiíasi incredibile, se non la 
tóccassi con mano, che chi vive in Torino voglia ado
perare spietatamente le forbici addosso a un nomo so
litario ed innocuo che dimora in Brusselle, e non abbia 
verso di Iui? suo antico/ concittadino, almen que ' r i -
guardí di gíustízia e di cortesía che gli sonó usati da 
tut t i gl i strani che lo conoscono. Se l'odio de' miei ne-
mici ha bisogno di pascólo, m i par che dovrebbe loro 
bastare i l male che mi hanno fatto; male gravissimo e 
senza rimedio, poichc hanno rovinati i miei studi, con
sunta la mia sanitá e rcsa inutile la mia vita; senza vo-
lermi arrogere nuovi insulti e nuovi travagli. Ma quan-
do ció non si possa conseguiré, e io debba a ogni costo 
esser ¡acerato dalle lingue malediche di certi miei pro-
vinciali, avverto i laceratori che so anch'io morderé ' e 
posso usar la penna, e dar loro da rodere piü di quanto 
desiderano, senza uscire dai termini conceduti a ciascu-
no. Gli avverto per loro bene, aífinché non si t rovino, 
quando che sia, delusi, come accade a coloro che si 
danno ,della scure in sui piedi; perché quanti sinora mi 
assalirono, se ne pentirono in breve, e non ebbero ca-
gione di rallcgrarsi delle loro prodezze. lo fcci uso per 
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Fatldictro di juolta riserva e di prudente dissimula/vio-
ne; ma se mi tirano pei capellíy votero i l sacco - dal 
cfiíate useiranno parecchi nomi; perche/ qnantanque 
lontano, io sopo bene in íbrmato , so a capello cío che 
si dice de' fatti miei , e conosco i malevoti che mi ono-
rano della loro memoria. E quando ci sia costretto , lo 
farp senzá scrupolo, e tanto piúdi buona voglia, (planto 
piú eccelso e temuto é i l grado^ dei detrattori; perche 
io godo a calcare la potenza e la fortuna di coloro che 
ahusano vilmente le proprie prerogative; e tengo per 
locito all'innocente i l convenire in pubblico e consacra-
re all'infamia i l nome dei mormoratori , se ció é asso-
lutamente richiesto a propriadifesa. Queste considera-
zioni riguardano in parte i l niio onor personalej e in 
parte i l patrocinio delle mic dottrine; che quanto al-
ringegnOj, alio stile, aü 'erudiz ione e alTaltra mia sup-
pellettile letteraria, come scrittore^ non mi curo delle 
dicerie degli appuntini, e l i fo volentieri padroni e á r -
bi t r i della mia fama. 

Niuno pero sMmmagini che non abbia anch'io va-
ghezza di quella fama e celebrita popolana che oggi d i -
letta a m o l t i , e non aspiri a g ú s t a m e , prima di moriré , 
almen qualche sorso. Sentó i l bisogno di far questa di-
chiarazione e di esprimere questa speranza, mentre sto 
per cífrire al pubblico una nuoYa anticaglia, tratta dal 
mió victo erancido borsellino, dando alia luce la presente 
operetta sul Buono. Imperocché io preveggo i l giudi-
zio che ne porteranno gli oculatissimi e sapientissimi 
critici del mió Primato, e mi raccapriccio solamente a 
pensarvi. lo mi sonó adunque proposto per riconciliar-
mi col mió secólo, e rendere, se o possibile, immorta-
le i l mió nome, di mandar fuor1 quanto prima unascrit-
turelta di pochi fogli, che conterra i l fiore delle dottri-
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ne che corrono ¡ntorno al tema importantissimo del 
progresso; nella quale mi stuclieró di fare che tutto sia 
nuovo, e non sí trovi puré una sillaba che abbia sapor del-
Tantico. Quanto alia dicitura, non usero.parola né frase 
che non sia tolta dal francese o dalí' inglese o dal tedesco, 
ovvero da certi l ib r i e giornali italiani che sonó in gran 
fama, e i l cui stile non difFerisce sostanzialmente da 
quello che é proprio delle dette lingue. Quanto alie 
ma lc r i é , per rimuoverne tutto ció che sa di vecchio e 
di s tant ío, non faro alcuna menzione delle cose passa-
le : taceró puré delle presenti, come quelle che pizzi-
cano altresi di volgare e si accostano troppo alie pr i 
me j e mi occuperó solamente dell'avvenire. Invece di 
razzolar con fatica nelle tradizioni e nelle memorie, 
per saper quanto fecero e dissero i nostri trisarcavoli, 
descriveró la storia del fu turo: porro le basi di una 
letteratura, di una filosofía, di una religione aífatto nue
ve: annunzicró i fati imminenti di una Italia pur nuo-
va o giovine che dir si voglia. Spero che i l mió lavoro, 
per la mole, per la materia e per la forma, sará degno 
de¡ valorosi miei coetanei, e che avró almeno una volta 
lal)uona fortuna di soddisfare alia comune espettazione. 

Di Brusselle, ai 15 di setiembre, 184^. 
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D E L B U O N O 

P R O E M I O 

La voce Úuono, che in latino e negí'id'iomi derivatm 
sinónima spesso con utUe,p{acevole, bello, conforme a 
tmo scopo, piú comunementé e con maggior proprieta 
si usa a significare quella sorta di pregio che nasce dalla 
virtú e costituisce la morale eccellenza. Pao adoperarsi 
senza inconveniente^ nel sensosuo proprio,, quando Tai-
tro significato viene escluso dalla natura degli oggetti 
onde si parla^ come dicendo, verbigrazia, buon caval-
10̂  buon pranzo, buon quadro^ buona penna, buona 
spada, e s imil i : ma se si dice nomo buono, i l vocabolo 
é inteso da tu t t i propriamente, perché F nomo é capace 
di vir tú e della perfezione che ne consegue. Dovcndo 
parlare del Buono^ secondo la piú stretta significanza 
della voce, io mi trovo condotto a discorrere del ben 
morale- l 'idea del quale, congiunta colle nozioni del 
verOj del bello e del santo, é uno di quei concetti su-
premi che, secondo la magnifica dottrina dei Pktonic i , 
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srovernano ¡l realc e lo scibile, la mente dell'" nomo c la 
costituzione deiruniverso. A ciascuna di qncste idee so-
vrane e dominatrici risponde una scienza, che ne é la 
sintesi riflessa o ranalisij e un^arte^ che ne é rapj3l¡-
cazione e la pratica^, per quanto rincarnare quegli alti 
pensieri é agli uomini concednto. Cosi al vero la lógi
ca, al bello l 'estética, al santo la disciplina teológica o 
religiosa corrispondono^ le quali , come scienze, mira-
no alia cognizione speculativa delF idea in cui si trava-
gliano, e come art i , alia estrinseca eíTettiiazione di es-
sa. Medesimamente al Buono si riferisce la morale o eti
c a , pigliando queste vOci conforme alPuso largo dei fi-
losOfi, c non secondo Tetimologia, che le restringe ai 
costumi, e le rende espressive di una semplice pratica, 
anzi che di una razional disciplina. L'etica non solo é 
parte nobilissima della filosofía, ma avendo per oggetto 
i l maggior bene degli uomini , cioé la v i r t ú , é la piu 
importante delle scienze umane, e costituisce la som-
ma della sapienza. Onde gli antichi riponevano in cssa 
la sostanza della filosofía, e tenevano le altre facoitá 
per semplici acccssorii e strumenti della dottrina gover-
natrice delle umane azioni.Perció la filosofía era da essi 
chiamata generalmente cserchio, cultura, correzione, 
medicina, cducazione dell' animo, arte e regola di vita, 
indagairice delle virtü, sterminatrice de' vizi, madre 
di ogni vivere gentile ed umano, conforto e speranza 
dei morituri, e vía discorrendo; le quali lodi non qua-
drano alie scienze speculative, se non in quanto riguar-
dano principalmente al Buono (1). E per aver vólto lo 

(1) Cíe , Be Orat, 111, 57; - Tuse, I I I , 3, T, % 3; - De Se-
nect., % - De fin., I I , 5, I I I , 2; - D« Lcg., I I , i 4. - SEISEC, Epist., 
pass. - PLAT.J- Phfcdr., pass. 
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speculare a qucsto fine sacrosanto, dando lo sfratto alie 
frivole e oziose indagini dei precessori, Socrate fu lé
valo a cielo e celébralo come padre della greca sapien-
za. I n vir tü dell'etica la filosofía si collega colla religlo-
ne, e partecipa della sua divinitáj giacché la religione, 
indirizzando tutto i l suo studio a santificare i l volere 
dell 'uomo, e permettendo la cultura delle altre poten-
ze alie discipline inferiori , ha per único intento di per-
fczionare e bear V animo di luí col possesso e col godi-
mento del Buono. 

La morale, come le altre discipline sue sorelle, é una 
scienza seconda che s'innesta sulla prima ^ e riceve da 
essa i privilegi e i l titolo di scienza, pigliandone i l sog-
getto su cui si aggira, i principi da cui muove, i me-
todi per cui procede, e varii fini a cui ŝ  indirizza. Mo-
streró in questo discorso l'addentellato dell'idea del 
Buono colla scienza prima - inchiesta negletta dai mo-
ralisti eziandio piú illustri e degni per altr i rispetti del 
titolo di maestri. La cagione si é , che la scienza prima 
fu sinora la parte piú trascurata della filosofía, special-
mente dopo Cartesio, i l quale , per ció che spetta al mé
todo , regna tuttavia da principe nelle scuole dei filo-
sofi. Non procederó solo per ragionamento speculativo, 
ma toccheró , secondo l'occorrenza, le tradizioni dei 
popoli consérvate dalle l ingue, dalle scritture e dai mo-
numentij anzi mi stenderó su questa parte piú che in
terno alie conclusioni dottrinali della scienza, giá d i -
chiarate maestrevolmente in molti l ib r i^ laddove le at-
tinenze del Buono colla storia, che hanno puré dell'at-
trattivo assai, e sonó di gran ri l ievo, vennero trascu-
rate dai moralisti. Tut t i gli ordini delle cognizioni e 
delle cose s'intrecciano fra loro, e sonó a parallelismo 
e a simmetria composti; dai che emergono la concordia 

GIOIÍERTI j Del Bao/io. 1 0 
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degli oppositi, Tunitá del moltiplice, T armonía deira-
nima col corpo, e delFuomo coll5universo, iraraagine 
viva, benché imperfettissima, del supremo artefice. Per-
cio, come la fantasia e le arti belle sonó quasi uno spec-
chio delF intelletto e della natura, qual fu al principio 
in sé stessa e qual é nel divino archetipo, e come ogni 
elemento estético risponde a un elemento intellettivo, 
e ne é, per cosi diré, Tespressione e il volgarizzamen-
to; cosi la vicenda dei fatti e delle opinioni sottoposte 
al corso del tempo é un ritratto successivo della ordi-
tura simultanea delle idee, e una sensata conferma o, 
vogliam diré, verificazione dei pronunziati scientifici. 
E siccome senza il fdo delle idee é malagevole il pene
trare con pié sicuro nel laberinto dei fatti, e aggirar-
visi senza smarrirsi, come accade airarcheologia eslege 
o soggetta al sensismo signoreggiante; cosi e converso 
lo studio dei fatti giova mirabilmente alie speculazioni, 
e impedisce che altri sdruccioli dalle idee divine alie 
illusioni umane, e scambi i concetti sodi e fondati coi 
vuoti parti dell'astrazione; i quali son verso i primi, co
me i lucidamenti e gli spolvef i verso i vivi e ben carnati 
dipinti. Ondeché lo studioso della sapienza non dee mai 
dismettere, per amore della considerazione interiore o 
della contemplazionej la ricerca delle cose esterne, ma 
farle camminar di conserva e aiutar Tuna coll'altra. I 
traviamenti e gli eccessi in cui la filosofía spesso tras-
corse, nacquero in gran parte dalla sua solitudine; es-
sendole avvenuto ció che incontra a quei savi selvatici, 
che, stando continuo rinchiusi nei loro studioli e nelle 
loro celle, e non praticando cogli altri uomini, voglio-
no intromettersi nelle loro faccende. Gostoro danno nei 
ghiribizzi e nelle chimere, c quando si occupano di po
lítica, creano le utopie civili: símilmente la filosofía, 
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sequestrandosi dalle altre dottrine, in ispecie dalla sto-
r i a , e facendo casa da sé, da in sistemi vuoti ed aerei, 
che sonó veré utopie speculative, le quali a breve an
daré svanisconOj e tolgono ogni crédito alia scienza che 
le ha partorite. OvverOj per cansare questo inconve
niente, ella diventa nna cosa secca, smunta, fiacca, 
lonza, esangue, senza vita e tipore, e si mantien sana 
per dieta; come accade oggi alia filosofía chiamata eclet-
tica (che pur é la sola delle scuole francesi odierne che 
meriti qualche considerazione), i cui seguaci sommatí 
insieme, e aggiuntovi anche per soprassello quelli della 
generazioñe trascorsa , non t i danno un mezzo Male-
branche. I/inchiesta dei fatti esteriori feconda l'ingegno 
e avviva la specnlazionej oltrcché, metiendo innanzi la 
natura reale e eífettiva delle cose, o vieta i trascorsi di 
quella, o ne Tammonisce e le somministra i mezzi 
pronti e efficaci per emendarli. I I sensismo , che teste 
regnava solo e alia scoperta, é ancor oggi la filosofía 
della piü parte del dotti- perché non potendosi coltivare 
una disciplina qualunque senza un tácito od espresso 
filosofare, i moderni scienziati ricorrono a quel sistema 
che fa qualche caso dei fatti esteriori, ebene o maíe si 
adopera a spiegarli. Se non che i fatti piú conducenti 
alia filosofía non sonó mica i fenomeni sensitivi, che non 
trapassano i l giro dell'individuo e hanno un pregio so
lamente relativo, ma si bene i socialij i quali sonó Te-
strinsecazione delle idee e hanno per tal rispetto un 
valore assoluto. I razionalisti, da Senofane e da Capila 
sino a quelli dei nostri d i , ne trasandarono affatto lo 
studio o imperfettamente lo coltivarono, perché di piü 
non davano i tempi. Certo a Pitagora, a Platone , ad 
Aristotile , a santo Agostino , al Leibniz, al Vico , non 
V ingegno stupendo, non 1' ardore infa^icabile, ma solo 
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i sussidi estrinseci dell'erudizione in buona parte man-
carono. U etá corrente , sazia e stanca di sottiüzzare a 
vanvera e di sognar senza p r o , si é vólta con fervore 
alia indagine dei fatti umani: la filologia, l'archeologia, 
la storia sonó | n onore e cuite a dovere da alcuni ec-
cellenti: s" imparano le lingue peregrine, si rivolgono 
gl i archivi , si dicifcrano le inscrizioni, si rintracciano 
e descrivono e studiano con operosa solerzia i monu,-
m e n t í ; e mercé di queste fatiche, si son risolnti con 
rara felicita alcuni di quegli enigmi che disperavano 
glí eruditi. Per ravvivare e rimettere in crédito la filo
sofía scaduta e languente non v5 ha forse mezzo piü 
opportuno che accomunarle questo gran moto di eru-
dizione, tanto piü proficuo, quanto mcglio le dotte rí-
cerche si accostano alie origini dei popoli e delle insti-
tuzioni. Ma a tal effetto uopo é guardarsi dagli studi 
superficiali e dal vezzo corrente di universaleggiare a 
furia con poca o niuna notizia dei particolari; ¡1 che 
genera una scienza falsa , peggiore dcll ' ignoranza. La 
Francia ha alcuni uomini dottissimi • ma é travagliata 
da un nuvolo di scr i t tor i , che, sollo nome di filosofía 
della storia, vanno abborracciando certe insulse gene-
ralitá sulle religioni e sulle altre cose di Oriente^ e Dio 
voglia che non siano imitati in Italia. La parte vítale 
della storia consiste nei fa t t i ; e la sua filosofía non ha 
alcun valore, se non si fonda nella minuta ed esatta 
contezza dei particolari , fuor della quale V astratteg-
giare sugli eventi umani é vanissima impresa. I I com-
mercio della storia, bene intesa, colla filosofía giova ad 
entrambe, perché í fatti e le idee s' illustrano e fecon-
dano a vicenda. I tempi non corsero mai piü propízi a 
questa confederazione; giacché íl secol nostro ha eo-
minciatoaschiudere quelle impenetrabili porte deH'Asía 
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ulteriore, per cui lo studioso si puó accostare all'origine 
dclle nazionij e Teta che si avvicina par destinata a rom
perle affatto, e a plantare in Europa lo scettro di quel 
gran mondo deir Oriente. , 

11 buono, come ogni altra idea razionale, si manifesta 
in due modi, cioé per intuito e per riflessione. L'intuito 
é la semplice apprensione dellldea^ senza piú: la rifles
sione é ¡1 ripiegamento dello spirito sovra di sé, e quindi 
sullJ intuito e sulla percezione intuitiva. La sola rifles
sione é un conoscere perfetto ^ giacché la conoscenza 
(quasi coscienza, cum íc/mift»), dovendo compenetrare 
e possedere sé stessa, non ha luogo quando altr i sa 
qualche cosa , ma non sa di saperia; come accade al-
Tintu i to , che, affisandosi tutto nell'oggetto, senza re-
plicarsi sul soggetto intuente , é una cognizione rud i -
mentale e incoata. Acciocché lo spirito possa ripiegarsi 
sul proprio pensiero, questo dee aver luogo preceden
temente per un atto primo^ onde la riflessione non puó 
darsi senza Y intuito , che porge la materia su cui ella 
si esercita. La scienza nasce dall^uso provetto e squisito 
della riflessione , ed é una riflessione maturata e con
dolía a compimenlo. E siccome ella é, per modo di diré , 
una rifrazione dell' intuito , T arle (nel senso genérico 
del vocabolo) é un riverbero di essa, una rifrazione 
seconda, una riflessione riflessa^ un rifleltere veslito di 
corpo, soggelto ai sensi ed estrinsecato. I I che si po-
trebbe esprimere con frase dantesca, dicendo che, se 
Tintuilo é figliuolo di Dio, la riflessione scienlifica é ñ i 
póle , e Y arle pronipole del sommo facilore. La rifles
sione prima consta di concelli e di parole pensale, non 
potendosi rifleltere senza uso di segni: la riflession se-
conda si compone di parole pronunziale, scritle, sculle^ 
effigiate, rappresentale per cento raodi diversi nel vasto 

10* 
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campo della natura, che porge i.suoi materiali air in 
dustria ideográfica dell'uorao, quasi carta o papiro sot-
tostante alia penna e alio stilo degli scrittori. I caratteri 
vergati dalla riflessione esterna sonó le lingue, le let-
terej i monumenti, i successi, le ímprese, le usanze^ le 
instituzioni, e insomraa tutte le opére piü o meno r i -
cOrdevoli degl3 individui e delle nazioni. 11 gran libro 
in cui questi caratteri raccolti si custodiscono, é l'isto-
ria, la quale perció si potrebbe definiré una riflessione 
esterna e obbietiiva. La filosofía e la storia sonó sorelle, 
come quelle che rispondono alie due specie di cognizion 
riflessiva, e abbisognano 1'una deir altra a formare la 
riflessione matura e perfetta. Dovendo io investigare la 
natura del Buono e riandare i varii suoi componenti, 
mostreró come ai,principali di essi (non potendo ab-
bracciarli tu t t i ) rispen de un elemento proporzionato 
nel doppio giro della storia ortodossa ed eterodossa; 
onde si chiarisca che non si puó negare i l concetto spe-
culativo, senza tor via i l fatto storíco, e scambievolmen-
te. En t re ró nei particolari anche m i n u t i , per quanto 
la brevitá ingiuntami lo comporta e mi studieró di 
contrabilanciare la copia delle cose colla sobrietá delle 
parole. Gii annali della nostra specie apparranno come 
una prova irrepugnabile della realtá del Buono, e quella 
civiltá moltiforme di cui a buen diritto andiamo glo-
riosi, si mostrerá nel suo corso, e persino ne'suoi tra-
viamenti , mallevadrice perpetua della Yirtú. 

I I Buono é in sé stesso un^idea semplice, suigeneris, 
e quindi non atta ad essere definita. Onnipresente al-
r in tu i to , essa accompagna inseparabilmente i l concetto 
di ogni atto libero nostro od altrui, e si manifesta come 
una cosa assoluta, distinta per essenza dal dilettevole, 
dall' utile, dal bello, e anche dal vero, che risguarda la 
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cognizione splamente, laddove il Buono si riferisce al-
Tazíone. Avendo rocchio alie sue estrinseche attinenze, 
quisto si puó &tf\mTQ una perfezione divina parteci-
pabile imperfeüamente dalle creature ras-ionali e li
bere, mediante la notizia della legge assoluta e lá con-
formita elettiva dell'arbitrio con essa /ey^e. Dalla qual 
definizióne risulta che la bontâ , come rintelligenza, la 
sapienza , la liberta e la sussistcnza medesiraa , é una 
dote assoluta, che puo diventar relativa ed essere par-
tecipata alie creature ^ benché in modo e grado infini
tamente diverso. La bontá e quel caro attributo con cuí 
gli uomini amano di rappresentarsi il celeste padre: e 
10 stesso dolce nome di padre che si da a Dio^ esprime 
principalmente la b.ontá j e suscita con qüesta idea gli 
affetti piú soavij imperocché se Iddio fosse solo l'Onni-
potente e TEterno, il terrore sarebbe Túnica religione; 
ma noi osiamb accostarcegli^ pregando ed amando^ per
ché sappiamo ch'Egli é infinitamente buono. II Buono 
é adunque uno di quegli anelli che légano il Creatore 
colle sue fatture, senza togliere Finfinito intervallo che 
gli divide^ e in esso risiede massimamente quella divina 
somiglianza e celestial cognazione che assegna alTuorao 
11 principato sopra la térra. I/uomo é imagine di Dio, 
perché ha uso di ragione; e gli rassomiglia, in quanto 
é capace di bontá. Ma questa in Dio é essenziale, infi-
nita, libera per sé stessa, perché va esente da coazione, 
e puó di fuori variamente esercitarsi, sécondo il divino 
beneplácito^ laddove nelTuomo é qualitá partecipata, 
che puó acquistarsi, accrescersi, menomarsi, perdersi 
a tempo o per sempre} ed é suscettiva di gradi senza 
numero, come quella che non é mai, né puó essere at-
tualmente infinita. A tenore della definizion sovrascritta, 
noi dobbiamo considerare il Buono umano; ma qucsto. 
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essendo uno sprazzo del divino, ci condurrá a Dio, come 
i raggi levano al solé gli occhi del riguardante, e come 
i r ivi che scorrono per le ime valli, guidano i passi del 
viaggiatore alia fonte che spiccia dal sommo della mon-
tagna. E siccome i l Buono, a rispetto nostro, é una dote 
intr ínseca, benché partecipata, delFanimo, i pensieri, 
gli affetti e le operazioni dell^ nomo si possono solo 
chiamar buone, in quanto si collegano colla bontá di 
esso animo o derivandone o cooperando a produrla. 
Imperocché i l Buono in sé stesso é un abito piü o manco 
durevole, e non puó intendersi di un atto passeggero, 
se non in quanto questo atto conferisce a generare 
queir abitual perfezione, o scaturisce da essa. Premesse 
queste considerazioni, cominciamo chiamando a rasse-
gna i varii elementí che in modo esplicito od implícito 
si contengono nella nostra definizione del Buono. 
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CAPÍTOLO PlllMO. 

D E L L ' A R B I T R I O j O SIA. D E L L . A. CA.ÜS.\. SEGON 'UAj 

L I B E R A OPERA.TRIGE D E L GUONO. 

Le forze créate non possono essere che cause secon-
de; giacché la causalitá prima é privilegio incomunica-
bile del Creatore. Quelle che proclucono il Buono sonó 
due, cioé Tarbitrio e raíTetto, distinte fra loro in quanto 
Tuna é operatrice, intelligente e libera, l'altra é coope-
ratricCj talvolta cieca e sempre fatale nel senso che ap-
presso vedrerao. Non é mío intento di provare la realtá 
dclF arbitrio, né di risolvere le obbiezioni dei fatalisti 
contro di esso, perché ció fu íatto piii volte da gravis-
simi autori. L'antinomia notata dal Kant fra l'arbitrio e 
i principi della ragione speculativa non ha luogo che nel 
suo sistema j perché egli considera Farbitrio come ca-
gion prima, non seconda, delle sue operazioni, spianan-
do la via allJ egoísmo panteístico di Amedeo Fichte, il 
quale fu costretto di negare la contingenza per salvare 
insieme la liberta deW nomo e i principi del proprio 
maestro. Noteró solo che il libero arbitrio risulta da un 
fatto psicológico, non avvertito sinora, per quanto io 
mi sappia, dai filosofi^ il quale si é che la volonta uma-
na é una forza che non contiene in sé siessa la sua 
propria legge. Ogni forza, essendo un principio di azio-
ne, dee procederé secondo un certo modo nel suo ope
rare, e quindi essere governata da una leggej la quale 
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puó essere intrínseca ad essa forza od estrinseca. S'clla 
é intrínseca, che é quanto diré connaturata all'essenza 
del principio dinámico, questo, avendo in sé la norma 
determinata del suo proprio esplicamento, non puo es-
ser libero nel suo operare, ripugnando che una sostanza 
abbia virtú di annullare la propria natura. Cosí, per 
esempio, le forze meccaniche, fisiche, chimiche, vege-
tative, animali, istíntive e sensitive, sonó fatali e fatal
mente operano, perché la legge che le indírízza s' im-
medesima colla loro propria essenza. Che tale non sía ii 
caso della volontá da ció apparisce, che la legge morale 
ci si rappresenta come una cosa distinta da noi, indi-
pendente, assoluta, la quale si mostra bensi alio spiríto, 
ma non si confoiide con esso, e quindi egli puó osser-
varla o trasgredirla a suo piacimento, benché ella sia 
obblígatoria: TobMigo é morale, non físico, e presup» 
pone la liberta. Mediante ta cognizíone, lo spiríto ap-
prende la legge, e per mezzo deU'elezione Fabbraccia 
o la ripudiaj tanto che essa ci si oífre come sostanzial-
mente diversa dalla individualilá nostra, e tuttavia ac-
comodata a indirizzarne le delíberazioni. Onde ella ha 
verso T animo operante ragione di motivo e di fine, che 
sonó due cose obbiettive; giacché il motivo ed il fine si 
riferiscono di necessitá alia mente, e in tanto vengono 
appresi, in quanto sonó intesi e pensati: ora Fessenza 
del pensiero richiede un oggetto distinto dal soggetto 
pensante, e tuttavia legato con esso, mediante quello spi-
ritual contatto o commercio in cui risiede la cognizione. 
Anche quando il pensiero si ripiega sovra di sé , oltre 
alia propria indivídualitá contingente, egli apprende in 
confuso la ragione assoluta e creatrice^ cosicché Tatto 
cogitativo importa in ogni caso un oggetto che dal sog
getto sostanzialraente si distingue. Dunquc rarbitrio, se 
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libero non fosse, dovrebbe esser cieco, secondo la ra-
gion delFístinto e delFaíTetto medesimo^ quando é solo; 
come accade ai b ru t i , i quali amano e odiano senza lo
me di conoscimento e senza facoltá di elezione^ perché 
la conoscenza finita, importando in ogni caso la distin-
zione del soggetto dall'oggetto, presuppone la liberta. 
Ma á' altra parte V arbitrio non puo esercitarsi, se la 
mente non lo illustra col suo splendore, additandogli 
da un lato ¡1 bene assoluto ed eterno, e dal^altro i l d i -
íetto relativo e passeggero, come i l bivio d'Ercole pro-
posto alia sua eletta. 

La norma a cui 1' arbitrio dee conformarsi neir ele-
zione, gli si aflaccia come necessaria, apodittica, eterna; 
onde la morale non é meno immutabile della matemá
tica. Or se Fuomo non fosse libero, la sua natura, im-
medesimandosi colla necessitá della legge, non potrebbe 
essere contingente. Tal é in eífetto la conclusíone dei 
panteisti; i quali, facendo una cosa sola dell'idea con-
templata e della mente contemplatrice, confondono Fog-
getto e i l soggetto, i l Greatore e la creatura, i l principe 
e i l suddito, con assurda,ma inevitabile mescolanza. Se
condo i l qual sistema, Fuomo non puó esser libero, o 
piuttosto egli gode di quella liberta assoluta che Iddio 
ha verso sé stesso, riposta semplicemente nel difetto di 
coazione; e d^altra parte la liberta divina al di fuori vien 
meno colla contingenza delle cose in cui ella si esercita. 
Che se i l panteísmo é assurdo, e Fuomo é creato e con
tingente, séguita che egli sia libero. Brevemente non si 
puó tor di mezzo la liberta, senza negare la contingenza 
umana, o la necessitá della divina natura. Una forza 
libera arguisce una legge necessaria, come una legge 
necessaria importa una forza libera. Queste due cose 
sonó correlalive, come oggetto e soggetto, dir l t to e do-
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veré , sovrano e suddito, né si possono scompagnare 
senza contradizione. I I Buono umano si aggira dunqne 
su due perni del paro essenziali, cioé sulla liberta del-
Toperatorc e sulla necessitá della legge stabilita per in-
dirizzare le operazioni- come verrá confermato dal suc-
cesso del ragionamento. 

La liberta dell'arbitrlo risplende per mille modi nella 
storia, e sarebbe superfluo l'allegare i fatti notissimi ed 
universali dei premii e dei castighi, delle lodi e delle r i -
prensioni, della fama e del vituperio, e via discorrendo. 
Essa risulta parimente da¡ dae cárdini dell'umano con-
sorziOj che sonó le leggi e la liberta cívilej giacché senza 
leggi niuna societá puo sussistere} e dove la schiavitú 
non venne abolita dal Cristianesimo, a costa degli schia-
vi vivono uomini l iber i , non potendosi dar servi senza 
padrone. Or se ls arbitrio fosse necessitato, non si po-
trebbe spiegare l 'ordito della civil comunanzaj giacché 
fra le bestie mosse e guidate da istinto irrazionale non 
corrono leggi di sorta, e tuttavia gl i alveari delle api e 
i formicai non sonó meno in assetto dei nostri comuni 
e delle nostre cittáj anzi, secondo alcuni filosofi natu-
r a l i , sonó assai meglio ordinati. Né giova i l dir che nei 
brut i T istinto alia ragione suppliscej poiché la scarsa 
misura delle facoltáistintive conceduta agli uomini adal-
ti, e i l compenso del lume razionale posseduto da loro, 
provano appunto la liberta, perché argomentano Tele-
zione. Nel bambino Fistinto é gagliardo, perché Tuso di 
ragione e l'arbitrio sonó nul l i j ma a mano amano che 
Vanimóle diventa fante, 1'istinto decresce proporzio-
natamente alio svolgersi e maturarsi della liberta e del 
conoscimento; le due ultime potenze essendo sempre, 
come si suol d i r é , in ragione inversa della prima. L^i-
stinto é legge intima, e quindi fatalej dove che gli ordi-



CAPITOL O PRIMO m 
namenti civili essendo esteriori e appresi per via di co-
gnizione, non di coazione e di violenza, escludono la 
necessitcT, e arguiscono la facoltá elettiva. La liberta ci-
vile poí_, o sia común bene di tutt i^ come negli Stati e 
nelle monarchie cattoliche di Europa ^ o privilegio di 
pocíii, come nei luoghi dove regnano la schiavitú e i l 
servaggio'j é quasi i l volto e 1' espressione della liberta 
morá i s , né senza di essa potrebbe aver luogo. Fra gl i 
animali irragionevoli non yl sonó schiavi né l iberé per
ché ciascnno di essi é servo e mancipio assoluto dell ' i-
stinto, che lo padroneggia. Che se nelle repubbliche ari-
stocratiche delle pecchie, e fra certe spezie d'indastriose 
formiche, é par uto a taluno di ravvisare i l contrario, e 
gl i occhi acuti di certi entoraologi ci han perfino tro-
vate le caste deirOriente; queste analogie possono aver 
del vero quanto agli eíFetti, non quanto alie cagioni i m -
mediate che l i producono. Imperocclié l 'istinto, essendo 
un eííetto della ragione creatrice^, é altresi un'ombra 
dell^umana. Sarebbe ridicolo i l recare la convenienza 
piú oltre, e imitar que naturalisti Che rinvennero la 
strategia di Napoleone presso certi formiconi dell^Afri-
ca, o rarchitettonica di Michelangelo negli edifizi delle 
termite. Imperocclié a tal ragguaglio i gesti e i casi di 
quelle figurine che con sottilissimo filo di seta o di ferro 
sonó mosse e atteggiate dalla mano invisibile del gio-
coliere, dovrebbero pareggiarsi alie azioni ed imprese 
umane da esse rappresentate. 

La liberta e la ragione insieme accoppiate generano 
l'arte, che é un privilegio della nostra specie. Nei brut l , 
incalzati da non superabile impulso^ manca Tarte^ pro-
priamente parlandoj onde le opere lo ro , eziandioché 
simili alie nostre, alia natura si attribuiscono. Gli edifici 
umani, per esempio, sonó industria del nostro proprio 

11 
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ingegno; ma la tela marivigliosa del ragno^ la casipola 
del castoro, i l nidio del l 'uccel ló , sonó opere di na
tura , verso cui i l bruto artefice é strumento, come lo 
scarpello e la spola verso la mano dello statuario -e del 
tessitore^ o piuttosto (giacché Tanimale é un ordigno 
semovente e sensitivo) come i manovali verso i l capo-
mastro e ingegnere, di cui eseguiscono i cenni senza 
conoscere i l disegno. Quindi nasce la gran varietá degli 
artifizi umanij che emula in un certo modo l'inesausta 
ricchezza della natura. Ma ciascuna specie degli animali 
é invariabile nelle sue operej e le piú artificióse lavora-
no, fabbricano, tessono, viaggiano, pescano, cacc¡ano_, 
combattono oggl nello stesso modo che ai tempi di A r i -
stotile e di Teofrasto; come le sculture e sovratutto le 
mummie belluine di Tebe in Egitto chiariscono che le 
forme organizzate degli animali erano trentacinque o 
quaranta secoli fa quelle medesime che al presente (1). 
Ñell^uomo la natura é del pari immutabile, ma Farte 
varia secondo i tempi, i luoghi, gl'individui mirabilmen-
te ; segno manifestó che essa n o n é , conic nelle bestie, 
un parto fatale di natura, ma un frutto libero de l f in-
gegno, che nella copia innumerabile dei t ipi intellettiví 
sceglie a suo piacimento. Certo, anche nelle opere uma-
ne trovansi alcuni elementi uniformi, che rispondono 
all'indole essenziale dell'uomo; ma questi elementi s^in-
carnano in mille diverse guise,.come si scorge, verbi-
grazia, nella copia dei dialetti derivativij i quali sonó 
opera dei parlanti, come le lingue madri risalgono a piú 
alta origine. Se adunque Fimmutabilitá deU'umana es-
senza mostra che F arbitrio non puó uscire di certi l i -

(1) Descr. de l'Égypte, Paris^ PANCKOUCRE, 1821, tomo I I I , 
p. 9^. 
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miti^le varietá acciclentali delle arti argomentano la l i 
berta dell" artista. Colla varietá deiringegno umano in 
ogni suo trovato industrioso ed artificíale sMntreccia 
im'altra dote di quello, cioé la perfettibilitá^ madre del-
rincivilimentOj per cui la nostra specie é capace di pro-
gresso e di regresso, e non dura mai nel medesirao stato, 
laddove la natura persevera immutabile nel suo essere3 
e non puó migliorarsi che mediante un intervento no-
vello della potenza creatrice, come accade nei principi 
di ogni nuova etá cósmica. Ora questa continuaTicenda 
di bene e di male, di acquisti e di peggioramenti^ che 
é privilegio de i ruomo, prova ch'egli é padrone di sé. 
L^uomo é progressivo^ perché libero, e libero, perché 
ragionevole: é capace di bene, perché dotato di arbi
tr io, e di male, perché Tarbitrio umano é debole, difet-
tivo e soggetto a falliré. Se si toglie Tarbi t r io , i l male 
diventa inesplicabile e rateismo lógicamente inevitabile; 
e tut t i i sistemi immaginatt dagli antichi savi per dichia-
rarne For ig ine , come la caduta delle idee, la pravitá 
delFlle, la vita premondana degli spir i t i , i l peggiorare 
successivo delle etá cosmiche, e i dualismi, che trava-
gliarono la sapienza oriéntale dai tempi di Zoroastre a 
quelli di Valentino e di Maneto, adombrano Confusa
mente quella calamitá primitiva che rivolse lo stato de
gli uomini, quando Tarbitrio, insuperbito, dalTimperio 
divino si ribelló. , 

Le forze delT arbitrio possono turbare temporaria
mente Tordine mondiale, ma non ispegner ló , perché 
sonó l imíta te , e perché la libertá fiacca e disordinata 
delTuomo non puó contrastare alia libertá onnipotente 
della Providenza, e annullare i l disegno universale della 
creazione. Onde nello stesso modo che la varietá degli 
accidenti nelle opere umane non altera Timmutabilitá 



424 DEL BUONO 
dell'essenza, ^arbitrio creato non toglie la Providenza 
divina; la quale^ lasciandolo spaziare a suo talento den
tro certi termini^ sa frenarlo senza violarlo, e gli dice 
come al mare: fin qui verrai, e qui romperai la super-
bia de' ílntti tuoi. Perció;, se Iddio permette al male di 
combattere a tempo i l bcne^ perché questa pugna é r i -
cliiesta ad accrescere i l bene stesso e a cumularlo col 
pregio sovrano della v i r tü ; se a tal eífetto gl i concede 
talvolta con sapientissimo consiglio un'ovazion passeg-
gera, non gli consente raai una ferma vit toria, né un 
pieno trionfo. La ragion si é che i l raale non puó avere 
valor di fine, come Farbitrio creato non puó essere p r i 
mo principio. 1 fatalista oppugnando Farbitrio, e molti 
dei loro avversari difendendolOj ne discorrono come se 
esso fosse primo movente e sovrano autore delle sue 
dcliberazionii error gravissimoj che3 snaturando i l con-
cetto della liberta umana, porge facile occasione di vin-
cere ai nemici di essa. Secondo Emanüele Kant , l 'arbi-
trio é una facoltá capace d'incominciare assolutamente 
una seguenza di moti e di azioni indipendenti da ogni 
altra causa ^ e quindi é cagione prima delle sue opera-
ziorii; sentenza tenuta al di d'oggi da tutt i i razionali-
s l i , e anche da molti filosofi che si protestano cattolici. 
I quali certo non avvertono che i l Pelagianismo é una 
eresia non meno in filosofía, che in religiones imperoc-
ché, se Fuomo é causa prima delle sue opere, egli é 
assoluto} non potendosi dividere l'assoluto nell'operare 
da quello delFessere; onde i l panteismo psicológico del 
Fichte é un corolíario irrepugnabile della dottrina cri
tica. L'uomo é certo vera causa, ma negli ordini con-
tingenti, eg l i atti suoi, comeché l iber i , essendo desul-
torii e f in i t i , non hanno in sé la ragion suñiciente del-
l'esser loro, e la tirano dalla virtú creatrice. che da loro 
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insieme la sussistenza e la liberta d¡ cui sonó dotati. I I 
modo con cui questo accordo si opera^ é occulto, come 
arcana é la ragion d'ogni essenza; ma i l fatto é certo^ 
perché la creazione, cioé la causalitá pr ima, che per 
Tessenza é i l somrno dei misteri, per la realtá é i l mas-
simo degli assiomi-, e questo pronunziato, oscurissimo e 
luminosissimo ad un tempo, é tanto piü degno di essere 
ricevuto, che senz'esso non si puó ammettere alcun al-
tro assioma, come con esso cliventa plausibile ogni altro 
mistero. D'altra parte, considerando l'arbitrio come ca-
gion seconda, cadono le opposizioni dei deterministi de-
dotte dalla natura finita dell'animo umano e da parec-
chie perfezioni divine, a cui ripugna l'indipendenza as-
soluta della liberta creata. Ma bastí di ció per ora. 

i r 
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CAP1TOLO lí. 

DELL'AFFETTOJ O SIA DELLA CAUSA SECONDA, FATALE 

COOPERATRICE DEL BUONO . 

1/al tro movente nel giro clelle cagioni seconde é l'af-
fetto; i l quale c di due specie, cioé cieco, e accompa-
gnato da cognizionc. I I primo^ a cui si da piü propria-
mcnte i l nome d' ist into, é i m moto della vir tu sen
sitiva scompagnato da conoscimento e consiglio: i l qual 
moto tende determinatamcnte a un oggetto scónosciu-
lo, e tultavia3 se non si frapponc ostacolo^ lo consegui-
sce. L'istinto^ essendo cieco, c eziandio fatale; ma quan-
to manca di ragionepropria, tanto piü risplende in csso 
la ragion divina, rispetto atlá quale solamente i l termi
ne del moto istintivo ha ragion di fine, non potendosí 
dar fine, senza una mente che lo conosca e mi r i ad ot-
tcncrlo. Pcrció i l solo íatto dei moti istintivi degli ani-
mali chiarirehhe Fcsistenza di un supremo ordinatore, 
se altre prove, o, diró meglio, ricognizioni, a questo 
primo e sovrano vero mancassero. 

V aíFetto, nel senso spccifico e piü appropriato del 
vocabolo, é antivenuto e accompagnato dalla cognizio-
ne, e senza di essa non puó aver Luogo. Ignoti nul la 
cupido. E involontario, e quindi non libero per sé stes-
so; ma siccome F arbitrio puó assentirvi o ripugnarvi, 
e quindi crescerlo o diminuirlo, soííocarlo e anche spe-
gncrlo coll'andar del tcmpo, TaíTetto c suscettivo per 



CAPITOLO SECONDO 127 
qucsto verso di inórale imputazioHe, ¡n quanto gode di 
una liberta^ non sua propria^, ma partecipata dairarbi
t r i o , in cui solo risiede la facoltá elettiva. A ben com
prendere la natura deU'affetto, vuolsi considerarlo nelle 
sue attinenze coll'attivitá radicale dell'animo umano. 
Dalla quale rampollano le varié potenze, quasi rami e 
gcrmogli dal tronco; e siccome, qual forza sensitiva ^ 
essa produce la sensibilitá interiore ed esteriore, e qual 
forzá conoscitiva, T intuito e la riflessione j cosi, come 
forza volitiva, genera l'affetto é 1'arbitrio, potenze ge-
melle, che da un lato si rassomigliano, e dalFaltro son 
ira loro disformi. Le convenienze principali dell'arbitrio 
c dell'affetto sonó le seguenti: í.0 Sonó due forze vive 
delFanimo, dueforme della sua attivitá radicale,operantí 
come cause seconde. 2.° Son preceduti e ri^chiarati dal 
conoscimento, né possono attuarsi senza i l suo concor
so. 3.° Presuppongono un oggetto esteriore, che s'im-
medesima almeno in parte con quello della cognizione^ 
c si distingue per questo verso dal soggetto conoscente 
ed amante, come ridea dallo spirito che l'apprende. 
4.° Mirano ad esso oggetto, come a loro termine, ben-
ché in modo diverso. 5.° Importano un moto egressivo 
dell'animo verso Toggetto, e lo trasportano nella vita 
esteriorej onde Tuomo in virtü di queste due potenze 
esce dalla solitudine della vita meditativa e contem
plativa , entra nel campo dell^azione e della societá, e 
píglia possesso del tempérale dominio, onde Iddio g l i 
ha dato Pinvestitura. L'uomo é animal compagnevole, 
perché libero e afíettuoso; senza questa doppia dotea 
egli non potrebbe padroneggiare la térra ^ né impr i -
mervi i l suggello della sua signoria. Perció i l dovere 
e i l d i r i t to , che sonó le due nozioni íbndamentali a 
cui si appoggia la societá, dell'arbitrio e dcll'aíTetto 
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congíuntamente abbisognano. 6.° Sonó le due potenze 
madri della civiltá in universale^ non potendosi sepa
rare dalla ragione che grillustra^ e conferiscono, ben-
ché in modo dispari, alia eííettuazione del Buono sul
la térra. 7.° Siccome l'uorao si ordina all'azione so
lamente col loro concorso ^ egli non potrebbe senza 
di essi ottenere i l suo fine morale e sopramondano_, né 
cooperare al disegno e alio scopo supremo dell 'uni
verso. 8.° Finalmente, nello stato attuale sonó potenze 
deboli ed inferme; onde nascono da un canto le aíFe-
zioni disordinate che passioni si chiamano, e dall'altro 
la fiacchezza della facoltá deliberatrice e elettiva. 

Queste somiglianze sonó accompagnate da diíTerenze 
notabili. i.0 1/arbitrio é libero e TaíFetto íatale, benché 
soggiaccia in parte alia baila dell 'arbitrio, come ho te
sté avvertito; ma non puó mai, senza i l suo consenso f 
influir sugli atti deliberati e imputabili. 2.° 1/arbitrio 
é sempre buono in sé medesimo, e ¡1 biasimo non cade 
che sullJ abuso di csso; laddove fra le aífezioni dell 'uo-
mo attuale ve ne possono essere alcune cattivenellaloro 
radice. 3.° L5 arbitrio é la sola cagione eíficiente degli 
atti umani nel giro delle cause secón de i laddove l'affetto 
é solo cagione eccitante, o. vogliam diré, occasione ed 
aiuto; quindi Tuno opera, e Taltro coopera solamente. 
L'affetto informa l'azione e ne cresce o rallenta refficacia j 
ma T arbitrio solo la produce, perché senza di esso gl i 
affetti non possono apprendere l'oggetto loro. L'affetto 
é un semplice conato, o, per parlare col Leibniz, una 
forza incoata; V arbitrio é una forza condotta a compi-
mento. Quindi la moralitá e T imputabilitá delle azioni 
nascono dall 'arbitrio; e l'affetto non puó influiré in 
esse, se non mediante i l consenso della volontá libera. 
4-,° L"arbitrio e l'affetto si limitano reciprocamente per 
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nn certo verso, e per Faltro si awalorano. Si limitano, 
perché Telezione é tanto piú libera quanto men T ani
mo deliberante é agítalo e sospinto daH'affetto. Quindi 
hanno un5 attinenza diversa colla imputazione morales 
la quale é sempre in ragione diretta deirarbitrio, e i n 
versa delFaffetto (salvo quando l'affetto é un parto del-
1'arbitrio e della consuetudine), per usare ¡1 linguaggio 
dei matematici. Ma dalFaltra parte si avvalorano, in 
quanto Farbitrio animato dalFaffetto opera piú gagliar-
damente. Se non che, non si puó diré che Tarbitrio sia 
ingagliardito dall' affetto, se non quando Y uno e Taltro 
si volgono al bene; perché la facoltá di ñire i l male es-
sendo un difctto dell'arbitrio creato, la cattiva elezione 
debilita e non rinforza la liberta. 5.° L/affetto é sempre 
piú esteso delFarbitrio, quanto all'oggetto della sua 
apprensione, e tiene, per cosi d i r é , del genéra le , lad-
dové V arbitrio é particolarizzato e individuo. Imperoc-
ché 1'animo non é mai concéntralo appieno in una sola 
affezione, anche quando pare i l contrario per la vee-
menza della commozione, che lo rapisce e distoglie dal 
considerare le altre propensioni che tuttavia vivono in 
lu i , benché momentáneamente languide e rimesse. Lad-
dove 1'arbitrio, che in potenza é voltabile ad ogni og-
getto, non si applica attualmente che ad uno per volta; 
tanto che potrebbe deíinirsi l'affetto individuato, cioé 
applicato a un solo individuo mentale. Perció se per 
questo verso l'affetto somiglia all ' intuito, 1'arbitrio ren
de imagine della riílessione; e come questa sceglie nella 
moltiplicitá confusa dell ' intuito un punto determinato 
in cui si appuntano le forze intellettive per rendere d i 
stinto i l conoscimento degli oggetti, cosi Tarbitrio eleg-
ge nella massa scompigliata delle affezioni un oggetto 
speciale a cui la volontá si rivolge, e in cui si concentra 
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tutta coU'atto libero. L'intúizione e l'affettoappartengo-
no dunque a quelle forine primitiYe e piú estese sotto 
cui sí manifesta l ' a t tm tá recóndita dello spirito umanoj 
tanto piú che ¡1 secondo comprende eziandio distinto, 
che é quasi un affetto rudimentale, dimezzato e desti-
tuito di cognizione. 6.° L'aíFetto precede 1"arbitrio, che 
senza di esso non puó esercitarsi. Imperocché se ben 
Taffetto e T arbitrio mirino del pari a un termine ob-
biettivo, questo termine ha, rispetto al primo, valor di 
motivo, e riguardo al secondo, ragion di fine. Ora i l 
fine, che precede i l motivo nel conoscimento, viene ap-
presso nel!' elezionej la quale non puó aver luogo, se 
varii motivi alio spirito non si affacciano, ond'egli pos-
sa eleggere fra i diversi fini. 11 motivo non é un sem-
plice concetto intellettivo, ma un'idea che, intreccian-
dosi colla considerazione del bene, viene colorata dal-
Taffetto e vestita di un certo attrattivoj a cui inchinan-
dosi liberamente 1'arbitrio e abbracciandola, Tinnalza 
alia dignitá di fine^ Quindi c che Tuomo nella condi-
zion presente puó fare i l malc ogni qual volta esso, 
tornando dilettevole e affacciandosegli in aspetto di be
ne, puó avere ragion di motivo j i l che non accadrebbe, 
se lo vedesse nella sua orridezza , spogliato della ma-
schera lusinghiera che lo ricuopre. 7.° I/affetto e Var-
bitrio insieme accozzáti comunicano i l loro ñervo alie 
altre potenze, e producono la gagliardia dell'animo urna-
no; ma diversamente. L'affetto influisce sovratutto nella 
sensibilitá e nella immaginativa, e crea i grandi artefici 
e poeti^ laddove dall'energia e tenacitá dell 'arbitrio 
massimamente dipendono la coltura dell'intelletto spe-
culalivo, 1' acquisto della scienza e della virtú, le azioni 
edjmprese magnanime nella vita morale e civile. L'af
fetto predomina negli animi vivi, ma instabili, e da loro 
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p¡ü impeto, che consiglio í V arbitrio prevale negli uo-
mini fortij e l i rende meno avventati;, ma piú intrepidi, 
piú tenaci e costanti. Siccome dalFarbitrio nasce la for-
za e la longanimitá del volere, da lu i si debbono ezian-
dio ripetere i l vigore e la pazienza della mente (nella 
qual virtü i l Buffon ripose l'ingegno), é quella dote che 
i moderni chiamano caraitere, benché conoscano piü 
i l nomej che la sostanza di essa^ laddovelo spirito, che 
oggi abbonda straordinariamente, germoglia piuttosto 
dairaffetto:non da quell'affetto intenso e profondo che 
spesso si accompagna con una volontá gagliarda e ope
rosa 3 ma da quei moti ¡nstabili , leggeri, fanciulleschi, 
che sfiorano gli oggetti velocemente senza penetrarli , 
e suggeriscono quei riscontri subiti e graziosi in cui 
consiste esso spirito. Vero é che le varié partí dell'ani
mo e dell'ingegnOj ad essere perfette, abbisognano del 
concorso F u ñ a dell 'altra, e quindi di quell'egregio 
temperamento che di rado s'incontra fra gli uoraini in 
universale, e meno ancora presso certe nazioni. Onde 
se, verbigrazia, nelFInglese l'energia del volere pre-
domina, e nel Francese la mobilitá delFaffetto prevale 
sulle altre doti, la natura, forse piú temperata e piú con
forme al genio antico, degl'Italiani, accoppiando insie-
me quelle proprietá • s? accosta meglio alia perfezione. 
8.° Da ció séguita che nella vita civile Tarbitrio ei 'af-
fetto esercitano di conserva due uffici diversi, e produ-
cono simultáneamente la feimezza e la quiete, i l moto 
e i l progresso delle instituzioni. I /a rb i t r io , se é tenace, 
c padrone dei propri movimenti, e superiore all'affetto, 
é conservativo e sollecito di mantenere ció che possie-
dej laddove l'affetto, come potenza mobile e sottoposta 
alia sensibilitá e all ' immaginazione, é progressivo e 
vago di nuovi acquisti: Timp mira alia stabilitá e si go-
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verna colle tradlzloni, Taltro aspira ai miglioramenti c 
si complace delle innovazioni.D'altra parte, trovasi nelle 
affazioni umane, in quanto vengono indirizzate dalla 
natura e sonó avvalorate dalla consuetudine5 un pr in
cipio di conservazione e di costanza, che contrasta alia 
versatilitá del volere, ogni qualvolta questo é debole, 
fiacco3 soggetto alie vicissitudini degli accidenti este-
riorí , e ai capricci della fantasía signoreggiante. Anche 
qui la perfezione consiste nella sapiente armenia dei 
contrari, che, disgiunti, trascorrono agli estremi; onde 
la societá languisce per difetto dei ragionevoli incre-
mentij o si spianta con quelle violente mutazioni che 
rivolgono gl i Stati e mettono tutto sossopra. Perció 
queste due potenze adempiono negli ordinimoralipres-
so a poco ció che nei corporei la forza di gravita e di 
attrazione da un lato, i l calórico e relettromagnetismo 
dall 'al tro: quella, cagion di fermezza o di moto rego-
lare e costante^ questi, di súbito e violente mutazioni, 
e spesso di calamitoso vicende, nella vita deir universo. 
Onde la Genesi, che é i l libro divino delle o r ig in i , e 
contiene gli elémenti della filosofía dinámica rispetto 
agli ordini spirituali e materiali del mondo, ci mostra 
quei due principi di conservazione e di rivolgimento 
posti da Dio nel seno della natura sensibile, come forze 
costitutive dei due gran sistemi dinamici dell5 attrazio
ne e dei fluidi imponcíerabili; imperocché secondol'e-
segesi piú probabile, i l rachian e i l ruah del sacro sto-
rico ad essi si riferiscono (1). Uno sprazzo di questa 
dottrina primitiva si conserva nelle tradizioni brama-
niche, dove la Trigunani (che é la triade qualitativa e 
acroamática, simboleggiata dai tre «mí^ 'de l l a Tr imurt i 

(1) Gm.,\,% 6. 



GAPITOLO SEGOi^DO 133 
essoterica) comprende da un lato i l saitva, che rispon-
de alia forza salntare e conservatrice, c dall'altro i l ra
dias e i l tamas, che adomhrano la forza sowertitrice 
sotto la doppia forma delí' affetto irrazionale e delFi-
stinto (1). 9 ° Finalmente^ un divario análogo ricorre 
in quella parté deirorganismo che serve di strumento 
principale alie due doti dell5 animo. Imperocché , senza 
far buena a rigore la dottrina di qnalche antico, che 
ponea nel cuore la sedia delF affetto, e nel celabro 
quella della volontá o dell' arbitrio, y' ha qualcosa d i 
vero in questo assegnamento; onde anche secondo i l 
común senso espresso nel lingnaggio si lodano gl i 
uomini d i caldo cuore c d i tcsia forte. E se alF affetto 
i l sistema venoso e arterioso, alTarbitrio i l sistema mu-
scolare si attengono in modo speciale, i l sistema ner
voso, ministro ausiliare della volontá e veicolo precipuo 
del sentimento, appartiene ad amendue le potenze. Ma 
questa materia si vuol lasciare ai fisiologi. 

Da questo rápido cenno apparisce qual sia l'ufficio 
dell'aíFetto in ordine al Buono, quale r intenzion della 
natura nel daré all'uomo l'istinto ele aííezioni, e quanta 
Timportanza di queste facoltá nella costituzione dell 'u-
niverso. LJaffetto é destínalo a servir di aiuto e di sti-
molo all 'arbitrio nella produzione delBuono, e di sup-
plemento alBuono stesso, per ció che spetta non al 
bene morale delFindividuo operante ( i l qual bene non 
si puó daré senza la libera elézione del Buono), ma agli 
ordini materiali del mondo. Conciossiache, se si rimo-
vesse i l sussidio e recci tamentodegl iaíTet t inatural i , ac-

(1) COLEBROORE, Ess. sur la phil. dcsHind. írad. París, 1824, 
p. Í8.-DARMASASTRA, X I I , 24, 29. -WILSON, VISHNU PURAISA, 
Lond., 1840, p. 2, not. 5: p. 7, not. 

1 2 
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cadrcbbe presso a poco alia vita umana quel che incon-
trerebbc agli inferiori animali, se si togliesse loro i l 
fomite c la gukla dell'istinto. L'arbitr io essenclo fiacco 
nei piüj versátile di sua natura e applicabile al bene 
come al male, Iddio con sapientissimo consiglio gl i die-
de per compagna un'aUra íacollá del parí attiva, ma 
non dipendente nella sua radice dal voler deiruomo, 
la quale, quando l 'arbitrio si svia, gl i sottentra,, e in un 
certo modo supplisce al suo difetto,, quanto é d'uopo a 
mantenere la societa in piedi; come quella che andreb-
be in fascio, se i traviamenti della facoltá elettiva non 
fossero mitigati da qualche temperamento. Onde se Faf-
fetto, in quanto é guasto, concorre a depravare la vo-
l o n t á , in quanto é sano fa l'eíTetto contrarioj e se nel 
primo caso c distruttivo, nel secondo é conservativo^ 
scambiandosi per tal modo gli uffici di queste due po-
tenze. Percio gli uomini i l cu i animo per lunga consue-
tudine é corrotto e quasi connaturato al male^ ripugna-
no spesso a sé medesimi e fanno qualche bene, indotti-
vi_,' non da ragione, ma da una spezie di moto inconsi-
derato e d'istinto. Imperocché Tistinto, q u a l é n e i bru-
ti^essendo millo e scarso nelFiiomo^ Tañetto tiene i l suo 
luogo e produce quelle inclinazioni o dilezioni natu-
rali , che sonó uno stimolo efficacissimo verso i l bene, e 
uno dei piü forti propugnacoli del domestico e civile 
consorzio.L'affetto, oltre i l porgere all"arbitrio i motivi 
del suo operare^, addormentato lo sveglia, freddo lo ac-
calora, lánguido lo rinforza, stanco e abbattuto lo sol-
leva e lo ingagliardisce; e se non genera la costanza, 
che dalla risoluzione sola procede, conferisce almeno 
una vivezza e un vigor momentáneo alie operazioni. Ma 
se ha una gran parte nella effettuazione esteriore del 
Buono e nel mantenimento della societa; i l valor mo-
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rale di quello neU'ordine delle canse seeonde dipende 
dalla potenza elettiva. I I che tanto é vero^ che ¡1 Bnono 
nmano cresce di pregio e di eccellenza quanto meno é 
aintato dall'aíTettOj e qnanto piü valida si mostra la vo-
lontá , che ne sostiene, per cosi d i r , tntto i l peso e lo 
produce colla propria energia, senz'altro sussidio na-
turale che ravvalori. Ció incontra sovratutto alia virtíi 
eroica, che opera i l hene senza sentirne le dolcezze, e 
manca di quclla gioia interna che ristora altrui del sa-
crifizio nel punto stesso che i l compie^ondela voce me-
desima di m r t é vuol dir forza, e qnindi yittoria sul sen-
so e sn i ra í íe t to j la quale é tanto piú bella e lodevole, 
qnanto men facile e piú. contrastata. Non é giá che si 
possa operar senza amore, ma v'ha una dilezione auste
ra e solenne, senza tenerezza e vivacitá dilettosa, e dif-
ferentissima dall'amor sensitivo eziandio piú puro e ¡1-
libato. I I quale, se é vólto al bene, c una benedizione 
del ciclo e un soccorso opportuno dell'umana debolez-
Z Í \ ; ma quando Iddio vuol levare un'anima ad un'altez-
za morale straordinaria, suol tor le , almeno a tempo, 
queste soavitá innocenti, abbandonándola alie tempeste 
del cuore, senz'altro aiuto che di una grazia operosa, 
ma oceulta, che sostiene i l travagliato nel duro com-
l)attimento,come un angiolo invisibile, senza far mostra 
di sé. Allora nascono quelle penóse ariditá di mente e 
ineííabili desolazioni di spirito con che la Providenza 
prova i suoi piú cari} onde agli occhi stessi del mondo, 
che pur non c sempre equo estimatore del bene, la vir-
tú morale dél í 'uomp e del cittadino tocca i l colmo dol
ía eccellenza, quando tien forte ai piú aspri cimenti, 
senz'alcun'ombra di gloria nc di conforto. LMngegno 
di Platone poggió fino al concetto di questa sublime 
tristezza, quando dcscrisse i ! giusto perseguitato e p r i -
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vo di ogni consolazione; ma Tidea non ne fu incarna-
ta che nell'Uomo Dio coll'agonia anticípala di Getsema-
l i i e col divino abbandono del Calvario. Perció^ se Taf-
íet to é causa cooperatrice del bcne ordinario e delía 
moral bellezza^ i l suo difetto conferisce al Buono eroi-
co, e produce i l sublime morale, quasi miracolo di 
virtú. 

Egli é per opera dell'aíletto che l^immaginativa este-
tica c quindi la poesia^ l'eloquenza, le arti amene han-
im una certa parentela colla morale, e i l belío si colle
ga col Buono. Imperocche raífetto. traendol'uomo ver
so gli oggetti che gradiscono alia fantasía, si mesce alie 
impressioni d'essa, le seconda, le avvalora^ mentre dal-
Taltí'o canto la fantasía ¡níluisce variamente nei moti 
aííettuosi, e ne accresce o debilita l'efficacia. Percio gl i 
antichi savi e legislatori non credevano che all ' impe
rio della legge si potessero sottrarre le lettere e le ar-
ü , e sovratutto la poesia e la música; l 'ultima delle 
tjuali, come regina delle a r t i . era immedesimata da essi 
colla parola, ch'c i l vincolo di ogni consorzio; onde 
Platoíte riferisce alia música ogni spczie di discorso ( l} . 
Le k g g i di molti antichi popoli, come, verbigrazia, de' 
Cretesi, degli Agatirsi, dei Turdetani, dei Lacedemoni 
e dei colon i della Magna Grecia, eran o tutte o in parte 
verseggiate; e nei paesi retti a stato di caste, i pooti e i 
cantori appartenevano alia classe icratica. 1 Pilofori di 
Deceneo celebravano al suon delle cetre le antiche glo
rie di Eterpamara, di Fridigerno e di \ idicoia presso i 
Goti del l ' ls t ro, come gli Scaldi del Báltico cantavano 
quelle di Odino (2). Presso i Gallicimrici, che surrogara-

{l) De Rep., l í . 
(2) TROYA, Síona ü-Italia, tomo I , p. 36o. 3ü(i. 
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no al politeísmo dei Gaeli l'emanatismo druidico^ i l ter-
zo ordine del sacerdozio era quello dei cantori o Bardí, 
che al popólo assembrato le eroiehe geste dei padri re-
citavanOj e, Tirtei novelli, i guerrieri alia pugna^anima-
vano, le vittorie dei reduci magnificavano, e le iré ei-
vili assopivano, accompagnando i versi col canto (che 
ricorda i l bc/rdzío degW antichi Germani) e col suono 
d\ino strumento detto chroita da Fortunato ^ onde nac-
que forse la rotta, cara ai menestrelli del medio evo, e 
simile alia lira ellenica ( i ) . Mañeros , forse idéntico a 
Menes3 e non disforme affatto di nome e di ufficio dal 
Manú indico e dal Mannp germánico, insegnó l'armo-
nia ai li t torani del Nilo, e fece dei musici uno dei pr i -
miord in i della ierocraziaegizia (2). Laqualenellegran-
di solennitá era capitanata da un cantore e ponteficej e 
secondo Diodoro3 un altro prete e musicante ricordava 
al re vívente i l suo debito, e celebrava cantando e poe
tando i fatti egregí dell'estinto (3). E siccome, secondo 
un cenno di Esichio, Mañeros usci daí Magi. e l'Avesta 
é ricco, come i Vedi ( i l terzo dei quali non si recita, ma 
si canta), di preci poetiche, possiam ritrarne che la mu-
sica fosse un privilegio sacerdotale eziandio presso i 
prischi abitanti de l f l ran e dell5lndia. I lTebuni egizio, 
che secondo la triplico sua forma diede origine all5 ar
pa, alia lira e alia chitarra, e di cui si vede ancora una 
imagine nel Chesser dei Barabri e dei Sudanesi; e i due 
modi della música egizia^ da cui nacquero i l peonico 
coll5armonía dolce, grave, pacata dei Doriesi, e i l d i -

(1) AUG. THIERIVY, Hist. des Gaul. Paris, 183S, lomo I I , 
p. 101-104 . -TAC, De mor. Germ., 3. 

(2) PLUT., de Is. et Os., d5 .-CLEM., Strom., V. 
(3) VILLOTEAU, Mém. sur ¡a mus. de Vant. Égyp.; Descr. de 

VÉgyp., tomo Y I I I , p. 295, 296. 
1 2 * 
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tirambico, forte e concitato, d e ' F r i g l i , mostrano che 
l'arte greca fu almeno in parte alunna del Nilo (1). Ta-
mi r i , MelampOj Tiresia, L ino , Orfeo, Museo, Anfiarao, 
Trofonio, L ico , Baci, Eumolpo, Pegaso, Cauco, Meta-
po. Nao, Eucloo, Disaule, Trisaule, Damitale, Trittole-
mo, Femio, Demodoco, Terpandro, Tálete , furono i n -
stitutori di civiltá e di leggi , indovini , vat i , cantori e 
poeti presso gl i anticbi Greci, e segnano quasi i l tra-
passo della melodia alio stato privato e laicale dalla sua 
dignitá pubblica e ieratica} di cui troviamo ancora un 
vestigio nei poeti cantori e ceteratori alie corti di Aga-
mennone, di Ulisse, di Alcinoo, e nella sinonimia piú 
moderna di vate e di poeta. I Doricsi di Creta, di Sparta 
e di Tebe, e sovratutto la scuola italogreca di Pitagora, 
congiunsero la música coll 'astronomía, ed entrambe 
accoppiarono con lamorale, la política, la religione e la 
civilta tutta quanta, considerando queste varié parti 
come altretanti dialetti dell' armonía universale, che ac-
corda Tuomo ed i l mondo nellJunita teocosmica. Per-
ció reputavano la música per uno strumento attissimo 
a educare i l cuore, ed eí'íicacissimo onde muovere l ' i m -
maginativa^ tanto che i collegi di Crotona e di Taranto 
esercitavano per questo rispetto un ufficio simile a quel-
lo dei convitti profetici di Palestina, in cui i concenti si 
consertavano colle ispirazioni sot topiú alto e piúsicuro 
indirizzo. La menzionc del filosofo di Samo ci conduce 
alia Ciña, dove la dottrina dei Coa, altribuita a Fohi, e 
rinnovata da Coníusio (2), ha tanta convenienza col si-

(1) VILLOTEAU, Diss. sur les instr. de mus. des Égypt.; Descr. 
de L'Égyp., tomó Y l , p. 424, 425. 

(2) Scrivo Confusio col Bartoli, e non Confucio cogli scrit-
lori piíi moderni, per accoslarmi alia pronunzia nativa del nomo 
ciñese Con-fu-tseu. I Francesi, da cui viene il nostro Confucio, 
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stema numérale e músico dei Pitagorici. Lo Sciuching 
e gl i altr i l ib r i p¡ú venerati contengono squarci di vec-
cliie canzoni e molte allusioni alia vetusta música^ cul
ta e indirizzata dai pr imi imperatori e sapienti, quasi 
parte del principatoionde ab antico ricchissiraa fu For-
chestra dei Cinesia come apparisce dalla copia dei loro 
strumenti^ composti colle otto spezie di corpi ch'essi 
chiamano sonori. E Tarmonia loro, tenuta come un'eu-
rltmia del mondo corpóreo cogli ordini morali e poli-
tici, ha tre specie di accordi, i l primo dei quali consiste 
appunto nella consonanza dei tuoni musici cogli aíFet-
t¡ (1). Se si ha Tocchio all'importanza che la música ave-
va presso i popoli antichi, e all'efíicacia dcl^imperio che 
essa esercitava sugli animi (della quale si raccontano 
mirabili esempi, alia etá nostra, fredda, impoética e alie
na da ogni commozione gagliarda, quasi incredibil i) , 
parra non affatto paradossale i l concetto di un autore 
che crede potersi illustrare la storia della civiltáj e i l 
divario che corre per rispetto di essa fra i popoli di 
Oriente e d'Occidente, col paragone dell^arpa asiática e 
della lira greca, e eolio studio delle vicende corsé da que-
sti due strumenti presso le varié nazioni del mondo (2). 

Ho accennato testé che rafletto non é piü oggi nel 
suo stato originales sentenza contradetta dai razionali-

scrivono bensi Confucius, maleggono Confusius; onde noi, imi
tando a sproposito la loro scrittura, ci scostiamo dalla loro pro-
nunzia, non meno che da quella dei Ginesi. 

(1) IIOUSSIER, Mém. sur la mus. des anc, pass. - AMIOT, De 
la mus. des Chin.; Mém. conc. l'hist. des Chin, par les mission. de 
Pe-kin, París, 1779, tomo VI.-DEGUiGNES,iWcm, de l'Acad. des 
Inscr., tomo XXXYIÍI, p. 2, p. 281-289. 

(2) GUISN, Inquiry into thc performance on the harp in thc 
Iliglands of Scotland. 
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sti moderni e da quci filosofi antichi che tenevano tutte 
le passioni per buone ¡n sé stesse., o almeno per indif-
ferenti. e ponevano il male solamente neU'eccesso loro. 
Fra i prirai^ gli utopisti, come TOwen, il Fourier,, il Saint-
Simon. attribniscono i disordini dell^aíTetto al solo vizio 
delle instituzioni, e rendono assai difficile ogni disputa 
che si pigli con essi; perché quando si ha da trattar con 
nomini che, facendo professione di voler creare un 
mondo nuovo, non consentono che altri fondi i suoi 
discorsi sui fatti e sulte leggi del mondo anticOj si ha 
un cattivo partito alie mani. Che si puo diré a coloro i 
quali stimano possibile lo sterminare la proprieta, il re-
ditaggio, il coniiigio, la famiglia, la religione, e stimano 
che^tolte via queste cose, gli uomini diverrehbero man-
sueti come gli agnellî , innocenti come le colombe, e la 
térra sarebbe un paradiso? 1 panteisti rigorosi, come lo 
Spinoza, cessando ogni divario fra il bene e il male, son 
costretti a giustificar le passioni, come modi delUAsso-
luto, e lo fanno intrépidamente. 1 panteisti temperati, 
come queJ di Germania, forzati dül loro dogma a dir 
che tutto é bene perché tutto ó Dio, confessano tuttavia 
che l i faremmo assai meglio se le passioni non fossero 
al mondo; e si confidano per riscattarsene nel progres-
so dell'Assoluto. Ma come TAssoluto possa mutarsi e 
perfezionarsi, e sia divino ció che si riconosce per cat
tivo e perituro, essi, che io mi sappia, non lo spiegano, 
né a me rileva il cercarlo. Che le passioni siano ree 
quanto aH'eccesso, ogni nomo ragionevole il dee con-
fessare j e che quali elle sonó tendano all'eccesso, quindi 
la] natura umana non sia piúnel suo stato primigenio c 
nórmale, ella é una veritá confermata a ogni passo dal-
l'esperienza c dalla storia. Anche per questo rispetto il 
Pelagianismo, predicante l'integritá delFumana natura. 
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é assurdo in filosofía non mcno che in religione. Ma si 
püo dubitare se in noi vi siano de' germi intrinseea-
mente malvagi, ovvero se tutto i l mate consista solo 
nell'esorbitanza, nell'abuso, nella cattiva esplicazione 
doi semi buoni e salutiferi. Pare a me che quest'ultima 
opinione ripugni al hito; pe rché , stando ne'suoi ter
miné non sapreispiegaré quegli appetiti di odio, di san-
gne, di crudeltá gratuita, quel compiacimento del ma-
le, quel talento feroce di far sofTrire, qaell'istinto satá
nico , e insomma quella pretta malizia che fa della no-
slra natura un misterioso e spaventevole portento. Non 
parlo di altri disordini, dei quali é piú bello i l ¿tacere. 
INé dicasi che tali inclinazioni sonó rare; che anche ra
ro basterebbero a riprovar la sentenza da me combat-
tuta. Ma se nei piíi l'educazione e i l prevalere delle pro-
pcnsioni contrar íele coraprimono e impediscono di mo-
strarsi, non é pero che non abbiano luogo, o che siano 
aíTatto spente anche nci buoni. Noto é quel fatto che san
to Agostino racconta del suo amico Alipioj i l quale, gio-
vánCj ottimo, innocente e abborrente dal sangae, la p r i 
ma volta che ¡ntervenne ai giuochi dei gladiatori e fis-
só gli occhi in uno di queimiseri ferito e spirante, fu 
compreso da una gioia ebbra e feroce {M. E che mara-
viglia se ció accadeva ad un garzonetto, poiché, al dir 
di Prudenzio, le verginelle romane pascevano gl i occhi 
con delizia in quei fieri spettacoli, e sorgevano plau-
dendo al vincitore quando ficcava e rificcava i l pugnale 
nella gola del vinto? (2) Coloro che intervengono ai 
combattimenti -dei tori in Ispagna e in America sanno 
per prova che questi casi non sonó rari . II godere del 

(1) Confess., VI, 8. 
(2) L i b . j m t . V. 017. 



D E L BUONO 
sangue é un tristo privilegio conceduto anche ai mi-
gliori; e basterebbe a provarlo il vedere che tali orribili 
apparati, in cni si piglia a giuoco la vita degli uomini, 
sonograditotrattenimcnto e festa a interenazioniezian-
dio umane e coltissime. 11 furore per questi barbar! pas-
satempi rende talvolta per poco impossibile Tabolirli: 
inlloma, giá resa cristiana dalle leggi di Teodosio^ du-
rava ancora 1'infamia degli accoltcllanti ^ e non se ne 
dovette la fine che aH'eroica ed audace carita del mo
ñaco Telemacoj nomo piú ammirabile dei Catoni e dei 
Bruti, poiché ricomperó col suo sangue quello di molte 
migliaia d'infelici (1). Nella plebe_, men doma e tramu-
tata dalla disciplina e dalie usanze civili, i semi funesti 
del male meglio appariscono, e prorompono quando, 
rimosso il freno delle leggi, le truci voglie scatenate 
possono sfogarsi alia liUera. 11 che accade principalmen
te nelle guerre e discordie cittadine; la storia delle quali, 
dalle proscrizioni di Mario e di Silla fino al tumulto de' 
Ciompi e alia Rivoluzione francese, porge esempi d'i-
naudita ferocia, alti a fare rabbrividire i popoli inospiti 
c selvaggi. Ma apparisce sovratutto in certi uomini di 
tempra singolare, nei quali il genio nefario, favoreg-
giato dalle circostanze e dal potere, e non combaltuto 
dai principi contrari, raostra di che torni capace T u -
mana razza. Senza parlar di Busiride, di Falaride, di 
Alessandro di Fere, di Tiberio, di Caligola, di Nerone, 
di Domiziano, di Commodo, di Massimino e di altri si-
mili mostri di classica fama; o di quel Diegillo, re dei 
Geni in Tracia, che visse un secólo e mezzo innanzi alia 
nostra era, men noto e forse ancora piú crudo (2)- me-

(d) THEODORET., V, 26. - GIBBON, Hisf., ehap. 30. - Rcvue 
Britann., mars 1829, p. 154-166. 

(2) TROYA, opera citata, tomo I , p. 256. 
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rita di essere ricordato Feiti, imperator della Ginaj 
quinto dei Sung, che regnó nel 464 dcll'éra volgare; 
il quale in meno d'un anno, e tuttavia quasi fanciullo^ 
spense madre, fratelli^ zii, congiunti^ maestri e i mi-
gliori ministri del suo regno. Infame di costumi, avea 
volto di sátiro, anziché d'nomo ; studiava solo nel san-
gue e nelle laidezze; non pero senza terrore: pareagli 
di notte vedere i Cuei o spiriti vendicatori, mandati dallo 
Sciangti ,̂ e gli spettri degli nceisi, che si affollavano 
a tormentarlo ( l ) . Gli annali della Russia ricordano la 
crudelta efferata di Giovanni di Basilio, l5 institutore de--
gli strelizzi, principe non senza ingegno^ ma ferocissi-
mo, che si dilettava a trovar nuovi modi di supplizi e 
di stragi. Alia memoria dei nostri padri la generosa Ca
labria vide inorridita quel Gaetano Mammone, capo di 
rivoltosi, che « aveva carceri orribili, invcntava tormen-
» ti nuovi e nuove fogge di morti: per avvezzarsi alsan-
« gue, come se bisogno ne avcsse, bevcva salassato il 

sangue proprio nsava, come Alboino e molti popoli 
barbari, un cranio invece di tazza, c si pasceva in co-
spetto di teschi sanguinosi (2), Ma la storia non fa forse 
menzione di alcuno che pareggi in sirnili vanti il famo
so Ylad, voivodo di Yalachia nel secólo quindécimo; a 
cui i suoi coetanei diedcro i sopranomi di diavolo e di 
carncfice [dracul, tschepdpusdi). Cose orrende si rac-
contano di luí: banchettava fra gli uomini irapalati e 
boccheggianti, e con inaudito squisitezze ne accresceva 
il supplizio. Inventó ordigni e macchine ingegnose per 
trinciare e cuocere a lesso gli uomini viví. Sventrava le 

(1) Mcm. concern. Vhist. des Chin, par les mission. de Pe-Jcin, 
tomo I I I , p. 118-122. 

(2) BOTTA, Storia d'Italia dal 1789 a M 8 i 4 , X V I . - G O L -
LETTA, Storia del reame di Nopoli, IV, 11. 
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sue concubine, e facea per vezzo inchlodare i l turbante 
in capo ai legati dell'imperatore. Convitó una volta 
tut t i i mendichi del paese^ e riempiutili di vivande e 
di vino, fece appiccar fuoco alia sala e arder vivi qnei 
miseri. Si dilettava di far recidere le mammelle alie 
donne^ e affiggere al materno seno i capi tronchi dei 
loro bambini; e costringeva i figliuoli a divorare arro-
stite le carni delle loro madri. Dei macelli ordinati a 
mero diletto ed eseguiti durante i l suo regno a quat-
trocento , cinquecento, sccento e piü uomini in frotta, 
non sene ha i l nevero (1). Certo, per onore della nostra 
specie si dee credere che tanta eíferatezza sia,, piú che 
altro, un delirio da forsennato} ma nello stesso modo 
che la pazzia non é se non Teccesso di certe stranezze 
di spirito piú o meno comuni a tutt i gli uomini j onde, 
secondo i l proverbio, anche i savi hanno un ramo di 
quella: cosi la perversitá straordinaria di pochi mostra 
che i l germe dei gusli ferini si trova in ciascuno, e che 
l'uomo attuale umversalmente, se tien dell'angiolo, par-
tecipa anco del bruto e della fiera. Veggano gli utopi-
sti moderni come ció si possa accordare con quella in-
tegritá di natura ch'essi trovano in se stessi e nei loro 
similij e se certi infausti bernoccoli, di cui parlano i 
frenologi (posto che si diano in effetto), possano aversi 
per un dono primigenio della natura. 

Ghiarite brevemente le condizioni dell'arbitrio e del-
Faffetto, cause seconde del Bueno, dovrei, procedendo 
a r igore, investigarne la cagion prima. Ma per conci-
l iarela brevitá colla chiarezza, toccheró questo punto 
piú acconciamente in altro luego, ed entreró per ora 
a discorrere della norma del Bueno, secondo i l tenore 
della definizion sovrascritta. 

(-1) HAMMKR, Hist. de V cmp. otlom., trad. París, 1835, 
tomo I I I , p. 83, 84, 8o. 
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U E L L A LEGGE MORA.LE , B A K D I T R I C E E MAESTRA D E L B ü O N O 

l /arbi t r io non avendo in sé stesso la propria norma, 
e raffetto essendo un moto dell'anima verso un ogget-
to estrinseco, rintclligenza sola puó apprcnd^rela leg-
g-e obbiettiva, governatrice delle libere operazioni. Ella 
l'apprende in virtú delfessenza propria conoscitiva^ 
conciossiaché ogni mente creata deé avere un termine 
obbiettivo ed estrinseco del suo conoscimento, come 
ogni volontá creata una regola esterna de' suoi moti: 
Iddio solo é soggetto cd oggetto a se stesso, e posse-
dendo col principio i l termine delle sue azioni, trova 
nella subbiettivitá propria quella obbiettivitá suprema 
da cui ogni lume e indirizzo dipende. La norma del-
1'arbitrio nostro non si diversifica dunque dall'oggetto 
assoluto del pensicroj i l quale oggetto é a d u n tempo, 
come intelligibile, i l termine deU'intendimento, come 
appetibile^amira dell'aíFetto, e come imperiante, la re
gola della volontá. 

Lroggetto del pensiero e l'idea colle sue dipendenze, 
espressa dalla formóla , che ho chiamata al trove idéa
le (1). L ' ídea , aííacciandosi come creatrice, ci porge no-
tizia deirAssoluto e del relativo '} del Necessario c del 
contingente, e ci rivela insiemc i l nesso creativo per cui 
la scconda spezie di real tá , intrccciandosi colla prima 

( i ) Introdmionc alio sludio della filosofía, lib. I , cap. 4. 
Cnov.mTî  Del Buoiw. 13 
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e traendone la sua origine, forma con essa una sintesi 
idéale, e quindi un solo giudizio comprensivo di tutto 
lo scibile. D'altra parte T Idea non puó rappresentare 
sé stessa e le sne í a t t u r e , se non in quanto sonó intel-
l i g ib i l i , F una per virtú sua propria, e le altre per un 
lume comunicato dall'atto creativo; i l quale rende le 
cose finito conoscibili con quella medesima cfficacia che 
da loro l'essere e la vita. Questo lume non é al tro che 
l'archetipo immutabile ed eterno delle cose nelPldea 
contenuto, del quale esse cose sonó Tindividuazione 
contingente e temporánea falta dalla virtü creatrice. 
Lo spirito uraano apprende Tarchetipo, perché ne i r i -
dea lo contempla, apprende V eíí'ettuazione di esso, per
ché percepisce F atto creativo che individua nel tempo 
e investe, per cosi diré, insostanze caduchele idee sem-
piterne; e quindi conosce le cose créate nelle idee in-
create, di cui quelle sonó lo specchio e la copia. Quan
to all'atto creativo, egli ne ha Tapprensione, perché 
l'ldea gli si aíFaccia come causante in modo assoluto, 
c contenente in sé la ragion sufficiente delle cose che 
possono essere e non essere; ora i l concetto di causa-
lita assoluta e di ragion sufficiente s' immedesimano con 
quello di creazione. Che le idee delle cose presenti alio 
spirito nostro siano, non solo specificamente, ma numé
ricamente gli stessi tipi ideali che in Dio sussistono (con 
questo solo divario, che nella mente divina sonó r idot t i 
ad unitá períettissima), apparisce da ció,, che ogni idea 
é per sé stessa universale, nccessaria, assoluta, immuta
bile, estemporanea ed essenzialmente intelligibile : pro-
prietá divine e incomunicabili a ogni cosa croata; grac-
ché dar non si possono molt i assoluti. Ogni concetto 
nella sua obbiettivitá é divino, e quindi é Dio stesso 
(perché in Luí le pert'ezioni e gli attributi realmente 
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clall'essenza non diíTeriscono), e vien da noi in esso Dio, 
cioé nell'ldea, contémplalo. I I termine obbiettivo della 
cognizione si distingue dall'atto subbiettivo che raffer-
rai questo é umano, contingente, finito, imperfetto, 
moltiplice, secondo ¡1 numero dei pensanti e la succes-
sioñe del pensiero i quello, insignito delle contrarié do-
t i ; onde errarono gravemente i neoplatonici di Ales-
sandria, seguiti da molti moderniza immedésimare so-
stanzialmente l'atto conoscitivo coll'idea conosciuta. Ma 
se fra l ' uno e l'altra v'ha distinzion reale di sostanze, 
non corre interposizione di alcuna forma cogitativa: 
r idea assoluta si aífaccia alio spirito umano diretta-
mente, senza mezzo di sorta, in vir tú dell'atto creativo, 
che non puó servirsi di mezzi e di stromenti per ope
rare sulle creature. Quindi e che lo spirito afierra essa 
Idea immediatamente, e la contempla in sé stessa, non 
in alcuna forma o imagine creata; benché tal appren-
sione sia imperfettissima e proporzionata alia natura di 
un essere finito. I n ció consiste la visione idéale inse-
gnata da santo Agostino, da san Bonaventura, dal Ma
le!) ranche e da a l t r i , e ripudiata espressamente ai di 
nostri dal Rosmini (scrittore per altro dotto, pió e be
nemérito per alcune parti delle lettere italiche), i l qua-
le, introducendo con Vittorio Cousin fra Dio e noi una 
forma intermedia, che c'impedisce di cogliere i l vero 
per modo immediato nella sua realtá divina e assoluta-, 
ha palliati , e non medicati, i vizi della filosofía mo
derna. 

L/uomo vede adunque i l mondo reale e contingen
te nel mondo idéale, che ne é i l modello, e nell'Idea 
crea trice, che gl i da il moto, l'essere e la vita. L'esem-
plare esprime Fordine della cosa esemplata nella sua 
perfezione- se non che, venendo appreso da noi molto 
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imperfettamente ( atieso la debolezza della virtíi intel-
lettiva^ e perché i l commercio deiranima col corpo im-
pedisce che la ragione riflessivamente si eserciti senza 
i l concorso dei sensi e delle potenze sensitive che si 
svolgono di mano in mano), non possiamo farci un ' i -
dea compiutá di tale a rmonía , e né anco giungere a 
questa imperfetta notizia^, fuorché coü 'uso rlella medi-
tazione e del discorso. La contezza successiva che an-
diamo acquistando colla riílessione dell'ordine cósmico, 
é resplicamento dciridea origínale e confusa che ne 
•vien porta con tinuamente dall' intuito. La riflessione ai Lí
tala dalla parola puó cavare dai dati intuitivi una no-
zion sufficiente dell'ordine universales i l quale risulta 
COSÍ dalla natura delle cosê , come dalle attinenze che le 
collegano scambievolmente. L'ordine presuppone una 
seguenza di mezzi fra loro sapientemente intrecciatij i 
quali muovano da un principio é vengano ad un fine in-
dir i t t i . L ' Idea ci fa ravvisare in Dio i l primo principio 
e 1'ultimo fine del mondo j e in questo successivo dis
corso delle cose créale da una divina origine a un d i 
vino compímento, dal Dio creatore al Dio rimuneratore, 
consistono Tarraonia, la perfezione e Fun i t á del tipo 
cósmico. La notizia del quale, considérala ne' suoi r i -
guardi verso i l solo intelletto, ha un valore meramen
te s p e c u l a t i v o é insegnatrice, non comandatricej i l lu -
mina, e non mueve j ammaestra, ma senza imperio ^ poi-
ché'il semplice conoscimento non é libero, né concerne 
l'azione. Ma siccome 1' arbitrio si accompagna colla 
mente nelFesercizio simultaneo delle facollá umane,e 
l'oggetto mentale é di sua natura eziandio volitivo; co
me prima Tidca cósmica entra in commercio colla vo-
lonlá l ibera, ella dismette la sua qualita di nozionc 
schiettamente speculativa, piglia un nuovo aspetto, ve-
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stc quasi un' altra persona • si mostra in atto imperioso, 
diventa promettitrice e minacciante, e apparisce insi-
gnita del titolo augusto di legge. Che cos'c, infatti , la 
legge, se non un'idea che comanda, con sommo im
perio e vuol essere ubbidiía? intelletto, essendo fata
le, non puó milla sulOdea: non puó impedirne, alté
rame, interromperne menomamente Fazione informa-
trice sulle cose créate , come non puó cooperare airef-
fetto di essa. Percio Fídea non puó essere imperativa a 
suo riguardoj giacché dove manca i l suddito libero, 
non puó correré imperio o sovranitá di sorta. Ma Tar-
bitrio umano, benché non possa turbare Tldea in sé 
medesima, né a l t é rame Tesecuzione nel disegno uni-
versale del mondo, puó peró influiré sulF eíTettuazione 
di essa in particolare; puó in sé medesimo e mediante 
gli organi , anche íüori di sé , guastare a tempo e par-
zialmente l'ordine stabilito, invece di cooperarvi, come 
parte nobile ch'egli é delFuniverso, e nobilissima del 
globo terreno. E se i l fa, oltre al competeré con Dio , 
contrasta alFoggetto conoscitivo, che é la legge delPin-
telligenza, contradice alia mente, sua guida e sorella, 
e invece di conferiré al divin magisterio, annulla, per 
quanto sta in l u i , Tordine universale, cosí nellc cose 
che da lu i dipendono, come in sés tesso , introducendo 
discordia e guerra fra la faculta ragionevole e la poten
za élettiva. L ldea adunque se gl i appresenta in atto e 
maestá di regina, munita di potere legislativo e sovra-
no, dicendogli: «< Ubbidiscimi, e opera in modo da non 
turbar l'ordine stanziato da me nel mondo e rivelato 
al tuo spirito; adóprati anzi a secondarlo, ad avvalo-
rarlo, a perfezionarlo per quanto da te dipende, e go-
vérnatí come se i l tuo operare dovesse servir di norma 

13* 
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in ogñi luogo e tempo a tutte le mentí créate (4) ». La 
legge morale non si distingue adunque intrinseeamen-
ta dall^Idca, ma solo per le sue estrinseche attinenze. 
I / Idea é la legge riguardo airintelletto, la legge é 1M-
dea rispetto alFarbitrio; intcndo anche le potenze co-
noscitive e affettive, non in sé stesse, ma in quanto col-
F arbitrio si collegano e ricevono da esso ü loro indi-
rizzo. Perció se l'esistenza della legge morale, come ho 
mostrato, prova Farbitr io, la realtá di questo medesi-
mamente conferma la legge. Arbitrio e legge sonó due 
correlativi di necessitá inseparabili, come soggetto ed 
oggetto, dovere e d i r i t to . Fimo dei quali importa l 'al-
tro e scambievolmente. 

Da questo discorso s'inferisce che la legge morale 
inchiude i l principio delFobbligazione, e non se ne puo 
realmente disgiungere senza dismettere la qualitá di leg
ge e perderé la propria essenza. Tuttavia, per maggior 
chiarezza, cominceró a discorrere della legge, astraen-
dola dall'obbligo che l'accompagna , di cui parlero in 
appresso. La legge, rendendo imagine dell' armonía 
universale e porgendoneFarchetipo, esprime le attinen
ze che corrono scambievolmente fra le creature, ovve-
ro fi a esse e i l fine lo ro ; i l quale non é, e non puó es-
sere se non Dio^ pé rchese i l creato potesse quietare in 
sé stesso, come in ultimo termine, sarebbe assoluto, e 
lascierebbe di essere quello che é. L^Assoluto pratico 
non si diversifica dallo speculativo, come la legge non 
si disforma dalF Idea; onde siccome a imitar Fateo, i l 
panteisía, lo scettico, i l razionalista psicólogo, e porre 
con essi nelle cose contingenti FAssoluto speculativo, 
cioé i l principio, v'ha sommo errore; cosi v'ha somma 

(1) Qncsta ultima clausula é di Emanucle Kant. 
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colpa a collocare FAssoluto operativo, cíoé i l fine ultimo 
e i l sommo bene fuori di Dio, secondol'uso degli egoisti, 
degli immoralisti e degli Epicurei. La leggeé maestra del 
Bnono, in qnanto assegna a ciascun ente i l grado che 
gli si confa nella grande scala e gerarchia dell'univer-
so. ene determina proporzionatamente i doveri, dando 
alie creature Fufficio e i l valore di semplici mezzi o finí 
sccondari, e enllocando in cima di esse, e come diré al 
snmmo della p i rámide , i l Creatore, primo principio,e 
ultimo scopo di ogni cosa creata. La bontá morale é 
riposta nelPosservanza libera e nel compimento di que-
st'ordine^ laddove i l male deriva dal suo sconvolgimen-
to, che occorre quando gli esseri finiti , non contenti al 
grado loro assegnato nel giro del mondo, aspirano ad 
oceuparne i l centro e ad usurpare i l divino seggio. I n 
ció consiste l'egoismo, che é Tessenza della colpa mo
rale sotto qualunque volto questa apparisca; perché, 
siccome la natura del fine determina la scelta e la ra-
gione dei mezzi, l'uomo non potrebbe mai peccare nel
la elezione di questi, se la volontá sua non si sviasse in 
ordine al fine, sostituendo alio scopo razionale i l ter
mine istintivo, e a Dio sé stessa. Iddio solo, se posso 
cosi esprimermi, é legittimo egoísta , perché egli é som
mo ed infinito bene. L'uomo dee considerar sé mede-
simo, come un semplice mezzo, indirizzato alia mira 
suprema di ogni cosa; onde ha i l debito d'immolare i 
suoi desidéri al bene altrui, nei varii ordini della fami-
glia, della patria, del genere umano, ogni qual volta ció 
é richiesto, sia perché la ragione esige che le par ti ce-
dano al tut to, e perché la creatura non amerebbe sé 
stessa in ordine a Dio, se non intendesse, secondo i l suo 
potere, a eí'fettuare Fldea divina nel mondo. Laonde^ 
come Tegoismo é la radice del mal morale, cosi i l sa-
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crificio e Tesscnza del Buono partecipabile Jall ' uonio 
quaggiúj sacrificio dell'affetto vizioso, per cuí egli con
centra ogni cosa in se stesso, all'affetto virtuoso e co-
mandato dalla legge, per cui f individuo alia societa> 11 
cittadino alio Stato, le parti al tutto, c i l tutto a Dio sot-
tostanno e iibbidiscono. E come 1'egoísmo trova in sé 
i l suo castigo, e la pena oltramondana consiste princi
palmente nella privazione del vero fine, e in un egoí
smo consumato e sempiterno; cosi dal sacrificio nascela 
sua ricompensa e quelFunione amorosa col sommo be-
ne, che, condotta a compimento, produce la beatitudine. 

L^essenza specifica della legge morale si puó dunque 
esprimere dicendo, che l'arbitrio umano dee usar delle 
cose créate in ordine a l loro ultimo fine, idéntico a l 
'primo principio di esse. Le rególe e ordinazioni spe-
ciali del Buono sonó una semplice applicazione deter-
minata di questa generalitá. Imperocché Fuomo non 
potrebbe indirizzare le cose che gli sonó sottoposte al 
loro debito fine, se non si conformasse alia loro natura 
e alie reciproche attinenze di esse: usando e non abu
sando degli enti inferiorí; amando i suoi simili come 
fratelli , pari di natura e di celestial vocazione; beneíi-
candoli nel vario giro della famiglia, della cittá, della 
patria, di tutta la specie; ma collocando sovra tut t i que-
sti uffici ed amori la dilezione di quel bene che, essen-
do assoluto, é solo degno per sé medesimo di essere 
amato. Che se nella pratica la vera e compiuta moral i tá 
si dilegua, mancando i l debito fine, da cui s^iní'ormano 
le azioni- lo stesso accade alia scienza speculativa: onde 
tu t t i quei filosoíi moderni, specialmente francesi (4), 
che stimano la dottrina e la validitá dei doveri indipen-

(1) Guizot, Cousin, Jouffroy, Damiron. 
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dente dalla religione e da Dio^ e credono che gli .obbli-
ghi relativi possano stare senza un debito assoluto, so-
migliano a u n arcbitettore che volesse incominciar da!, 
tetto la fabbrica di un edifizio, o meglio ancora ad un 
íisico che opinasse le leggi organiche della vita, 11 moto 
dei satelliti intorno ai pianeti, e di entrarabi sul propvio 
asse e intorno al solé , poter durarla, ancorché i varii 
corpi del nostro solar sistema cessassero di puntare 
verso i l loro centro ^ secondo 1'armónico istinto della 
í'orza attrattiva. Imperocchc Idd io , sole'degli spiriti, c 
Fuñico principio mantenitore dell'ordine nel mondo 
delle idee, come in quello di natura; onde i concetti 
morali, sottratti all'idea dominatrice, svaniscono., man
cando coll'ordine la moralitá loro; come tolta Tefíicacia 
dcH'azione creatrice, 1'universo tornerebbe nel caos, 
anzi nel nulla. Lo stesso Kant, benché degno di lode in 
mol te parti dell'etica, fu indotto in questo errore dalla 
sua psicología, infetta di Cartesianismo; e da lui mossc 
principalmente lo scandalo dei moralisti attuali di Fran
cia. Yano é i l voler riformare la dottrina del Buono, 
senza risalire ai principia che é quanto diré, senza con
siderarla come una scienza seconda, fondata^sui cahoní 
della scienza prima. Abbozzeró piú rananzi i lineamenti 
principali di questi r iscontri: frattanto, dopo aver fer-
mata 1' idea speclñca della legge, giova i l chiamarne a 
rassegna e riepilogarne le proprletá piú cospicue. 

La legge c obblettiva e indipendente daglispiritl creati. 
Non^si appoggia alio spirito, come semplice soggetto, 
secondo la dottrina dei sensisti, né alio spirito, come 
soggetto insiemeedoggetto, conforme agl'insegnamenti 
della dottrina critica e del razionalismo piú recente. La 
sua obbiettivitá risulta dalla sua medesimezza coll'og
getto conoscitivo, in virtü della quale la regola dell'ar-
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hitrio e dell'aíTetto ía una ,cosa sola colla norma della 
ragione^ e i l Buono s'immedesima sostanzialmcntc col 
vero, solodiííerendone per una estrinseca relazione alie 
facoltá dello spirito uraano. 

La legge é necessaria, apodittlca ed a¡ssoluta. Ella ap-
parisce aü ' in tui to e riverbera nel conoscimento rifles-
sivo investita di queste doti proprie dell'oggetto idéale, 
perché intrinsecamente da esso -non si distingue. Dalla 
necéssitá della legge deriva la sua autoritá e signoria 
suprema: e quindi ]a sudditanza assoluta di ogni mente 
creata verso di essa. Laonde i doveri sonó assoluti in 
quanto riguardano essa legge, e relativi in quanto con-
cernono le cose créate ; se non che questi doveri rela
t i v i , fondandosi sull'obbligo assoluto, partecipano della 
sua forza. E siccome i l dovere ha i l diritto per correla
tivo-, i l diritto assoluto risiede nella legge sola, e le 
creature fra loro hanno dei dir i t t i prettamente relativi, 
traenti la virtú loro dalFassoluto. Brevemente, la legge 
é l 'Idea creatrice, e i sudditi di essa sonó un efletto 
deiratto creativo, i l quale, movendo dal necessario e 
riuscendo al contingente, costituisce i l dirit to assoluto 
in vir tú del suo principio, e crea i l dovere assoluto in 
forza del suo termine. 

La legge é immutabile ed esente da ogni vicenda. Se 
non íbsse tale, lascerebbe di essere assoluta, si seque-
strerebbe dalFoggetto idéale, e apparterrebbe alia ca
tegoría dei fatt i ; perché i fatti soli variano, e l'idea di 
sua natura non patisce cangiamento. Se non che, le cose 
contingenti a cui riguarda essa legge essendo di lor 
natura mutabil i , e Iddio libero nella creazione, Firn-
mutabilitá della legge in ció consiste, che, stando la 
medesima natura nelle cose créate ed emergendone le 
stesse attinenze, la legge che le rappresenta non puo 
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imitar si ^ ladciove, se queste variassero, la iegge dpvreb-
be accomodarsi al cangiamento in virtü della su^slessu 
iaimutabilita. Imperocché in tal caso ral tcrazióne non 
cadría nella legge, che rapprescnterebbe sempre fedcl-
mente l'essenza e le relazioni degli oggetti. ma riegli 
oggetti medesimi, in quanto fra le ínfiaiCe' póssibilíta 
ídeali le une anziché le altre sarebbero traite aila luce 
dell'esistenza e individuafé- contingentemente dal be
neplácito del Greatore. 

La legge c autorevole, inesorabile comandatricc, e 
non ammette scusa, né replica,, né coraposizione di ser
ta; onde i pronunziati legittimi dei moralisti sdno cosi 
fermi e inílessibili come quelli dei geometri e dei cal-
colatori. E autorevole, perché au tónoma, non dipende 
che da sé stessa e regna serranamente. Ma i l regno della 
legge é umano e pietoso, non duro e tirannico, e la sog-
gezione che importa é generosa, non servile. Essa co
manda agli uomini , non come i l padrone agli schiavi, 
ma come i l padre ai figliuoli, i l magistrato ai cittadini, 
i l giusto principe ai suddíti. I I dominio della legge é 
dolce e civile, perché essa é puré somma ragione, r i -
chiede libera ubbidienza, é , movendo soavemente g l i 
animi senza forzarli, esercita i l suo pacifico imperio. 
Ond'ella illumina e riscalda. nello stesso tempe, ope
rando sull'arbitrio per via della cognizione e deiraffet-
to: quella genera i l convincimento, questo la persua-
sione^runa padroneggia l 'intelletto, l 'altro s'insigno-' 
risce dolcemente del cuore e della immaginativa. Perció 
la legge, benché austera, é anco eloquente, e amata 
del doppio strumento della dialettica e degli affetti, do
ma le anime bennate e disposte a gustarla, senza con-
qniderne la liberta. 

La legge é eterna, e non soggiace al l imi t i né al flus-
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so del lempo. La successione temporánea puo cadersoío 
nclle cose finíte e c réa te , non nelle idee infinite e im-
manenti: quelle non sonó che una copia o una imagine 
di queste, come i l tempo é un'ombra dell 'e terní tá . Per-
ció 11 tempo non puo appartenere aU'esemplare divino, 
ma solo alie cose esemplate, in quanto esse sussistono 
contingentemente, non in quanto godono della realtá 
idéale; onde Fidea stessa del tempo é estemporanea. E 
siccome le idee son contémplate dall ' intuito nella loro 
semplicita obbiettiva, i l conoscimento intuitivo che si 
ha della legge inórale é immune da ogni temporaria v i -
cenda. La quale non cade che nella cognizion riflessi-
ya,che, importando un ripiegamento dello spirito sovra 
di s é , non abbraccia le idee solé, ma eziandio le loro 
copie finite, escluse daU'immanenza eterna e sottoposte 
alie leggi del tempo. Perció la legge morale in sé stes
sa gode di una durata continua, senza mescolanza di 
elementi discreti, eselude ogni seguenza cronológica 
nelle sue attinenze, e non ammette che un ordine ló
gico. 

La legge é universale, e La sua universalitá si stende 
per molti rispetti. E universale riguardo alie mentí , per
ché non vi puo essere in tutto T universo alcuno spirito 
libero che al suo imperio non soggiaccia. Perció ella r i -
splende intuitivamente a tut t i gF intel let t i , senza mol-
tiplicarsi, come i l solé ' ischiara tutte le pupille; e puo 
essere ripensata da essi , mediante Faiuto del discorso 
e della parola. E universale rispetto alie opere, perché 
non v'ha alcuna azione libera, ancorché menomissima 
e in sé indiíFerente, la quale, in (pianto é ordinata ad 
un fine, al dominio di quella non appartenga. E uni
versale in ordine agli statuti legitt imidegliuomini,per
ché non ve ne ha alcuno privato o pubblico, domestico 
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o civilc, profano o religioso^íermato per isci-itto o peí-
consuetadine^ proprio di una nazione^ esteso a molte, 
o comune a tutte, che non tragga la sua virtú. obbliga-
toria da quella sovrana legge^ e non sia l'applicazione 
di essa. Le leggi umane sarebbero inique e tiranniche, 
se discordassero dalla divina, e mancherebbero di au-
tor i tá , se non fossero un suo rampollo; laddove la san-
zion sovrumana giustifica F assunto del legislatore e no-
bilita rubbidienza dei sudditi. Qoindi é che, per modo 
almeno indiretto, ogni giusta legge é divina, come d i -
vini sonó ogni diri t to, ogni potere, ogni maggioranza, 
ogni sovranilá, ogni imperio degni del loro nome. 

La legge é astratta e concreta nello stesso tempo. E 
astratta a nostro riguardo, in quanto soggiace alia co-
gnizion riflessiva che procede per astrazione, e riduce 
a formóle astratte e gencriche ogni elemento della con-
cretezza. E anche astratta in sé stessa, perché, essendo 
intelligibile e pensabile, pensa sé stessa, e i l pensiero 
come pensiero é la radice di ogni astrazione. Perció, se 
le idee, come pensabili a rispetto nostro e pensate da 
no i , hanno un'astrattezza contingente e relativaj in 
quanto sonó pensate e pensabili a rispetto proprio e i n -
trinsecamente intel l igibi l i , godono di un'astrattezzane-
cessaria e assoluta. Ma questa doppia astrattezza non 
potrebbe ayer luogo, se non fosse fondata in un con
creto; onde la legge é concreta; perché la legge essen
do l ' Idca , che é sommamente reale e base di ogni al-
tra real ta, dee avere una somma concretezza. E come 
l'astrattezza relativa della legge é prodotta dalla riíles-
sione, COSÍ i l suo essere concreto risplende al l ' in tui to , 
e per mezzo delF intuito riverbera nella cognizion r i 
flessiva. Se ció non fosse, la legge non sarebbe obbiet-
tiva, né assoluta^ né eterna, nc dotata delle altre eccel-

14 
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lenze sue proprie. Errano duoqne a gran partito coloro 
che pongono ¡1 íbndamcnto della leggo in una notizia 
astratta, insussistente, qual verbigrazia^ Tente pos-
síbile; i l che introduce im sensismo o un razionaiismo 
psicológico funesto alia scienza del Buono, non meno 
che alie altre parti delle filosoíiche discipline. 

La legge non é una nozione morta e genérica ^ nía 
una cosa viva, individua, che possiede in sommo grado 
Fessere di persona. Realmente da Dio non si distingue, 
ed é legge e legislatore insierae. Se non fosse persona
les non sarebbe concreta e imperiante; se da Dio real
mente si distinguesse,non sarebbe assoluta^ perché l'As-
soluto é uno sostanzialmente, e molti assoluti ripugna-
no. Perció come l'Idea c Dio, in quanto risplende al-
l ' intelletto, la legge é parimenti Dio, in quanto coman
da alia volontá. E come 1' Idea, rispetto a noi , é lo stes-
so intelletto divino che per modo immediato cí apre i 
suoi tesori e comunica qualche raggio del vero, cosí la 
legge c la volontá divina e creatrice, che fa risuonare 
la sua voce dolce e imperiosa nel santuario della co-
scienza, onde renderci partccipi del Buono e del santo. 
Lo spirito umano ha dunque un intimo commercio colla 
mente e col volere divino, e da questa fonte deriva l'ec-
cellenza privilegiata della sua natura. S'ingannano per-
ció i razionalisti antichi e moderni , senza escludere gl i 
stoici ed i partigiani della filosofía critica, spogliando la 
legge della sua individual!tá personale, sequestrandola 
da Dio, e facendone un non so che d' insussistente e di 
astratto, privo di anima e di vita. 

La legge non e oscura e cieca, ma intelligibile c i n -
tclligente. E intelligibile per sé stessa, e sMllustra col 
suo proprio chiarore, immedesimandosi coll 'ldea, da 
cui nasce ogni intellezione; onde la sua intelligibilitá 
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non c estrinseca e relativa, come qnella degli esseri fi-
ni t i , ifla intrínseca ed assoluta. E intelligente, perchéj se 
non intendesse sé medesima, non sarebbe ¡ntelligibile 
in modo assoluto; e la sna intelligenza, essendo puré 
assoluta, dee compenctrarsi e riunire in un solo atto 
quel doppio conoscimenfo che nelle menti créate é par-
tito fra Tintuito e la riílessijone. la; intelligibilitá e l ' i n -
telligenza sonó proprietá correlatlve, cbe si presuppon-
gono scambievolmente. La legge c adunque una men
te, in quanto s'immedesima coll 'Idea; ma in quanto, 
ha riguardo speciale di legge, é anche una volontá in 
finita; e come pensándola in qualitá di mente, se ne 
forma la nostra ragione, e si conosce i l vero, cosi vo-
lendola in qualitá di arbitrio, se ne informa la volontá 
nostra , e si partecipa alia dote divina del Buono. I I 
Buono umano c una conformitá del nostro volere col 
divino^ come i l vero rispetto a noi é l'accordo del no
stro intelletto con quello del Greatore; onde le due fa-
coltá principi deU'umana natura, cioé la ragione e 1'ar
b i t r io , traggono i l loro pregio dalla partecipata eccel-
lenza della natura divina. Ben é vero che questa par-
tecipazione é imperfettissima, e qual si addice a crea-
tura ; e che 1'intelligenza e la bontá umana, per essere 
partecipate, sottostanno di tanto alie divine pcrfezioni, 
quanto 1'intelligibilitá di riverbero, che illustra le cose 
créate, e inferiere all'intelligibilitá propria dell'Ente 
assoluto. 

La legge non é muta, ma parlante, e i l suo verbo é 
di due specie. L ' uno é schieítamente idéale, c viene ap-
preso dall'intuito; Tal tro piglia una forma scnsibilc, usa 
segni, parole, íavella, e risueña all'orecchio della rifles-
sione. L'eloquio idéale é la stessa intelligibilitá propria 
dell'ídeaj in quanto all'intuito creato per modo diretto 
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e immanente sj manií'esta. Tutte le antiche íilosofie va
riamente simboleggiarono qüesta divina e primigenia 
espressione del vero; e a lei si riferiscono sostanzial-
mente la Svada dei Bramani^ i l Darma acroamático dei 
Samanei, i l Buddi di Capila, l'Onover di Zoroastre, i l 
Cnef o Cnuíi degli Egiz i , la Sofía di Pitagora , i l Logo 
di Platone , i l Demiurgo degli Alessandrini, la Cocma 
degli Ebre i , i l Cadmone dei Cabbalisti, l'Ennoia dei 
Yalentiniani , e via discorrendo. Quando questa spiri-
tuale parola é ves tita di segni ^ essa cade nel dominio 
della riflessione; ma siccome i l linguaggio non puó es-
sere originalmente un trovato umano , ne conséguita 
che la prima significazione della legge fu un dono di
vino. Quindi apparisce la necessitá di una rivelazion 
primitiva /per daré ai pr imi uomini la parola morale 
e legislatrice. e di una rivelazion rinnovata^ per risto-
rarla , ritirandola a' suoi p r inc ip i , e ridurla a perfe-
zione. 

La legge, finalmente, c divina per ogni parte, é come 
é perfetta in sé stessa, cosi avrá nelle cose créate i l suo 
pieno adempimento. Le perfezioni di Dio che chiamansi 
morali, come diré, la bonta, la sapienza, la giustizia, la 
providenza, sonó i diversi riguardi della legge verso le 
cose temporali sottostanti al suo imperio. La legge'per-
ció non é inerte, ma operosa e feconda, e provvede da 
sé stessa al proprio mantenimento, non solo sulla térra, 
ma in ogni parte delló spirituale universo. Quindi non 
solo é legislatrice, ma anche giudice, rimuneratrice e 
vindice; e in lei si raccolgono tut t i quei t i tol i giuridici 
che nei tribunali umani, ombre e simulacri del divino, 
sonó divisi e in pin persone distinti. Che se negli ordini 
at tuaü ella é sovente dai sudditi prevarícala , ció viene 
da lei permesso, non per debolezza o per impotenza. 
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ma per savio pro\'vedimento; perché gli abusi temporari 
delFarbitrio nello stato di prova conferiscono agli ordini 
presentí della virtú c al regno futuro del Buono. Ma nel 
punto stesso che é violata, ella apparisce a'suoi trasgres-
sori come una cosa che sortirá i l suo fine^ onde nasce 
ií salntare terror dei colpevoli e laconsolatrice speranza 
degliossequenti.EUa é paziente e longanime, perché on-
n¡potente: non si aíTretta a preoccupare i l tempo, perché 
sicura deireterni tá . II suo languire apparente e passeg-
gero conferirá al suo t r íonfo; quando le ragioni del-
l 'arbitr io saranno rivedute nella gran corte di Dio , e 
comincerá i l regno divino, augurato dai profeti, e car-
nalmente interpretato dai Chiliasti. Allora la legge, che 
é i l tipo idéale del creato, sará appieno incarnata negli 
spiriti eletti che studiarono di rassomigliarsele> e gli 
fará degni di partecipare ai privilegi dell'ldea stessa, e 
di fruiré quella vita immortale che é i l compimento del 
Buono. 

Tuttavia, se la legge negli ordini presentí é lungi as-
sai dall'essere appieno eífettuata, non é pero che ella 
non risplenda universalmente agli uomini, e non occupi 
un luogo principalissimo nelle idee e negl'instituti clelle 
uazioni^ i l che mi chiama a ricercare la comparita della 
legge nella storia e la manifestazione esterna del Buono. 
La legge si mostra di fuori in due modi sensibili^ Fimo 
complessivo, che per la sua generalitá tiene ancora del-
Tastratto e consiste nella parola; l 'altro individuato e 
riposto nella persona dei parlatori. La parola é doppia, 
cioé profana o civile, e religiosa o sacerdotale; e cia-
scuna di esse abbraccia molte ragioni di segni, come 
dir le l ingue, gli statuti^ le usanze, le instituzioni, le 
varié specie di monumenti. Ma tre cose specialmente 
esprimono le idee morali dei popoli^ e formano,. per cosí 
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d í r e / i a filología etologica delle nazioni; e sonó le let-
tere, le leggi civili e le religioni. La letteratnra sarebbe 
uno specchio fedele della cultura nazionale, se 1'ele
mento comune del popólo in cui fiorisce^ non fosse 
spesso appannato dairimmaginazione^ e dalla tempra 
individúale dei poeti e degli serittori, come l'arte della 
fantasía propria di ciascun artista. Píú precisa ed esatta 
signiftcanza di cívilta sí ha dai codici, che sonó per lo 
piú lo specchio delPidea del Buono, qaal regna nell 'u-
niversale e viene espressa dal fior de5 savi. Cosí, verbi-
grazia, io reputo che i l Darmasastra, i l Talmud, le Do-
dici Tavole, le mirabilí Pandette, le leggi gotiche, lon-
gobardiche, anglosassoniche, normanniche, varegiche, 
i Capitolari di Carlomagno, le Assise di Gerusalemme, 
i l Códice di Napoleone3 siano un vivo quadro delVidea 
del Buono, qual ebbe o ha luogo presso i rispettivi po-
poli governati da questi ordinamenti. Se non che, le 
leggi umane non possono esaurire tale idea e rappre-
sentarne tutte le attinenze; onde per averne una noti-
zia compiuta bisogna ricorrere a una dottrina piú alta 
c piú enciclopédica, cioé alia filosofía religiosa dei po-
po l i ; perché la religione sovrasta in ampiezza, in pro-
fondi tá , in efiicacia a tutte le instituzíoni umane, e si 
stende per tutte le part í del Buono. Certo i Vedi, i l Ma-
havanso, i l Gandiuro, FAvesta, i Ghing, TAlcorano. le 
due Edde, 1 residuí delle tradizioni gaeliche e cimriche 
dlnghi l terra e d'lrlanda, lepoesie sacroprofane di Esio-
do, di Omero, dei tragici greci , di Virg i l io , di Valmi-
ch i , di Viasa, di Firdusi , di Rostavvelo, di Dante, del 
Calderón , di López di Vega, t i rendono una imagine 
della cívilta degr indi , degli Asiani centrali, dei Persi, 
dei Cinesia degli Arabi, degli Scandinavi, dei Celti, dei 
Greci, dei Romani, dei Giorgiani, degFItaliani e degli 
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Spagnuoli antichi o moderni, assai piü integra e com-
piuta che non potresti ricavare da im'altra fon te. Ma i 
codici, i l i b r i , i monumenti sonó un'imagine morta c 
¡solata delle ideê , le quali non vivono e non appariscono 
individúate se non negli uomini mossi da esse e ope-
ranti in modo loro conforme3 onde Ferudizione dee es-
ser compiuta e ravvivata dalla storia, che é la vera in -
carnazione delle dottrine. Negli annali dei popoli la leg-
ge é umanata in modo ancora imperfetto; perché le 
azioni e i successi delle moltitudini non si conoscono 
che indeterminatamente, e per modo genérico e com-
plessivoj e benché ogni popólo abbia ¡1 suo proprio ge
nio e la sua personalitá nazionale, i l coglierla e r i trarhi 
al vivo é, se non impossibile^ diíficilissimo. AU'incontro 
negrindividui dotati di forte ingegno e autori di grandi 
imprese negli ordini della vita esteriore o delVintellet-
to^l'idea spicca meglio che nella turba, e risalta indivi-
duata in ogni sua parte^ onde da questo canto la storia 
propriamente detta sottostádi gran lunga alia biografía. 
Due sorti di biografía si trovano, che, rispetto all'ele
mento predominante, storiche o favolose si possono ap-
pcllare. I personaggi mitologici precedono la storia, e 
sonó per lo piü un misto di vero e di falso; ma i l falso, 
essendo opera della fantasía dei popoli, giova non meno 
del vero, e forse piú, a ritrarre l'indole della nazione e 
del tempo in cui vissero. Gosi, se mal non mi appongo, 
Tomerico Achille rappresenta i l genio eroico de5 Greci 
clleni assai meglio di Aristomene e di Alessandro; e le 
vite di Wuma e di Pitagora, che tengono ancor molto 
del favoloso, ritraggono l ' indole pelasgica dei vecchi 
Italiani e i l loro genio attivo, temperato dal contempla
tivo, assai piü adequatamente che i legislatori e filosoíi 
delle etó seguenti. Non mutile adunque per questa parte 
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al filosofo, e in ispéele al moralista, é i l considerare le 
teofanie gentilesche, gli avatari, gli uomini divini ed 
eroici, le generazioni degli Eliadi e del Selenidl, e in -
somma tutt i i cicli mitici che accompagnano 1'origine 
eterodossa delle nazioni. La biografía storica piü rile-
vante é quella degl'illustri ñlosofi, statisti, leggidatori, 
capisetta 5 nei quali é spesso raccolta T Índole di tutto 
nn popólo per una lunga seguenza di secoli. Minor mo
mento hanno le imprese dei conquistatori, flagelli delle 
nazioni; le quali somigliano a quelle rivoluzioni fisiche 
che mettono a soqquadro di tempo in tempo qualchc 
parte del globo. Leggendole, t i da meraviglia la forza 
di un individuo, talvolta stupenda e non dissimile a quel
la di un tremuoto, di un turbine, di un uracano^ ma 
non ne cavi molta notizia degli uomini e dei tempi. Se 
i nostri pronipoti non dovessero saper altro di questo 
secólo che le stragi guerriere di Napoleone, ci appren-
derebbero tanto la storia morale dell 'etá in cui vivem-
m o , quanto a leggere descritte le eruzioni coetáneo 
del Vesuvio o dell'Etna. Parlo dei moderni, non degli 
antichi; i quali eziandio nelle guerre ambiziose erano 
altri uomini; onde la vita di parecchi, come Ciro, Epa-
minoda, Scipione, é uno splendido ritratto di civiltá. 

Non é mió intento nc anco di abbozzare una storia 
del Buono, riandando partitamente i suddetti capi. Mi 
contenteró di cavare da essi quel tanto che si ricerca a 
descrivere sommariamente le forme principali che 1' 1-
dea del Buono sorti fra gli uomini in que'tempi piú 
antichi che contenevano i l germe dei secoli succedituri. 
La qual diversitá di forme deriva dal modo speciale 
con cui si puó considerare l'ordine cósmico, e quindi 
i l destino dell'uomo nel tempo e nella eternitá. Que-
st'ordine é in sé stesso uno e invariabile: ma la sua co-
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gnizione non puó essere plenamente ass.eguita se non 
presso i popoli amniaestrati dalla fede ortodossa. Le na-
zioni destituite di questo bene, moventi da falsi pr inci
pia gnidate da tradizioni corrotte e da una parola v i -
ztatá j non potendo abbracciare rarmonia genérale del 
mondo, ne colsero-solamente qualchc aspetto par.fcico-
laré] i l quale, tradotto fnori de' saoi propri l im i t i e ap-
plicato a sproposito^ di vero che era, di vento falso, e 
diede luogo a un concetto difettoso del Buono. L'ordine 
cósmico e idéale in cui versa la legge non plio essere 
appreso riflessivamente che coll'uso del discorso; i l qua-
le abbisogna di priñcipi e di favella, perché non si puó 
razio cinare senza premesse, né riflettere senza linguag-
gio. Oi'a tut t i i principi speculativi si riducono a due, 
che sonó i l principio di creazione e quello di emana-
zione; Fnno proprio deirortodossia e Faltro delle dot-
trine contrarié. Entrambi dipendono dalla parola, che 
é i l patrimonio tradizionale, onde grindividui e le na-
zioni conservano i loro principii ; i quali non si trovano, 
ma si ricevono. Veggiamo adunque qiiali siano le forme 
piú cospicue del Buono in ordine a questi due princi
p i ; e cominciamo da quelle che si riferiscono al dogma 
eterodosso. 
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GAP1T0L0 QUARTO. 

D E L L I D E A D E L BUONO PRESSO I POPOLl ETERODOSSI 

Tutte le dottrine che sí fonclano nell'ernanatismo e 
nel panteísmo (sostanzialmente identicí) , immedcsiman-
do l'Ássoluto col réMtivo, e Iddio colle sue fatture, deb-
hono pure recare in uno 1Jarbitrio e la legge, cioé la 
forza operatrice e la norma regolatrice del Bnono. Que-
sta confusione, presa a rigore, annulla ogni moral i tá , 
perché spoglia la liberta umana e la legge divina della 
loro essenza ,̂ e trasferendo nelPuna le proprietá del-
Faltrá, entrambe le annulla. La legge é assoluta, neces-
saria, immutabile, e Farbitrio contingente, libero, ca-
pace di cambiamento; perció se tu mesci Tuna coll'al-
tro in una sola sostanza, avrai una legge relativa, ca-
pricciosa, versatile, e un arbitrio necessario, assoluto^ 
a un fatb inesorabile soggiacente. Tal é V assurdo i n 
trínseco del pante ísmo, che, mescolando insieme i con-
t r a r i , mediante una chimerica unitá sostanziale, c for-
zato a scambiarli reciprocamente, alFermando, verbi-
grazia, che i l finito é infinito, e Finfinito é finito, che 
la causa é eñetto, e refietto é causa, e vía díscorrendo. 
A questo ragguaglio le contrarietá degli esseri sonó 
semplicí apparenze: in realta tutto é uno; onde la l i 
berta deirarbitr io non diíferísce piú in efietto dalla ne-
cessitá della legge, ed e converso. E siccome i concetti 
morali sonó fondati su tali doti distinte e disformi, col 
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mancare di questc vengono meno cziandio quelli: ¡l 
mérito e i l demerito svaniscono coila l iberta, che ne é 
la Lase: l'obbligazione cessa colla necessitá e immuta-
bilitá della legge, che ne é i l fondamento: gli aíietti 
peryersi 3 connaturandosi coll'Assoluto, acquistano lo 
stcsso valore dei buoni , e gli appetiti piú nefandi es-
sendo forme di Dio non men che i sensi puri e magna-
n imi , diventano del pari legittimi e divini. Ogni essén-
ziale divario fra i l bene e i l male si annulla: tutto che 
avviene é lodevole, solo perché avviene: i l fatto deter
mina i l dir i t to: i l vizio pareggia la virtú, le azioni ¡níami 
e scellerate si agguagliano alie eroiche: Gatone e Elio-
gabalo, Marco Aurelio e Tiberio, Ezzelino da Romano 
e Francesco di Assisi appartengono alia stessa schiera, 
e la vittima innocente non e pi i i degna di amore che i l 
sno carnefice. Queste conclusioni, che per buona ven
tura non han d'uopo di essere confútate , sonó prole 
legittime del panteismo, né si possono evitare che r ipu-
gnando alie sue premesse. Quindi Bcnedetto Spinoza, 
che fra i panteisti piíi i l lustri ebbe meno paura deíla ló
gica, espressamente le ammette; ed é forse per questo 
rispetto che un filosofo moderno ha creduto di poter 
pareggiarlo ragionevolmente al divino autore deU'Imi-
tazione (1). 

Siccome ogni domestico e civile consorzio non. puó 
durarla senza morale, l'emanatismo non potrebbe i n 
formar le dottrine di alcun popólo , se non fosse mi t i -
gato da molti temperamenti, quasi da particelle di vero, 
che modificano Terror principale. L'errore misto col 
vero diventa illogico, e le buone conclusioni accozzate 
con falsi principi sonó a sé medesime ripugnanti; onde 

(l) Cousm, Fragm. plíil. París, 1838, tomo 11, p. 166. ¡ 
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si pnó di re che 11 ílorir dei p.opoli eterodossi,, propor-
zionato a quella parte di vero che contradittoriamente 
professanoj é sempre in ragione inversa della loro ló
gica. Niuna gente fu e niuna puó essere,, senza ammet-
tere un divario morale fra le azioni umane, senza di
stinguere i meriti dai demeri té e riconoscere la liberta 
degli operatori, oppositaraente ai dogmi del panteísmo; 
ma nello stesso modo che gl ' individui e le nazioni pro-
fessanti un fatalismo speculativo e religioso^, come i íi-
losofi sensisti e i Maomettani, si scostano spesso nella 
pratica da questa dottrina; e vivono come se credessero 
di poter operare liberamente^, guidati dal retto senso di 
natura, anziche dal loro falso dogma; lo stesso accade 
agl'individui ed ai popoli che fauno professione di pan-
teismo, onde la dottrina del fato c un corollario inevi-
tahile. Ma come mai una teoi-ica intrinsecamente \ iz io-
sa puó essere corretta dalle deduzioni di un principio 
contrario, che non si conosce? Ció avvien forse per una 
spezie d'istinto? Ma l'istinto morale propriamente detto 
o non si da, o in ogni caso é tenuissimo e impari all'ef-
fetto. Forse per queU'amore del bene cui la pietosa ma
no della natura inserí , qual germe prezioso, nel petto 
dei mortal!? Ma questo germe non puó sbucciare e fio-
r i r e , se non é aiutato dalla cognizione, perché FaíTetto 
alla^cieca non opera. Forse per queirintuito del vero che 
é comune a tut t i e indiviso daU'essenza dello spirito 
umano? Ma l'intuito non costituisce un vero conosci-
mento,senonsi tragitta nella riflessione, mediante I'aiu-
to della parola. Forse per opera del raziocinio? Ma i l ra-
ziocinio si ristringe a dedurre le conseguenze incluse nei 
principi che si hanno a mano, e non puó in alcun modo 
guidare a quelle che ad essi principi ripugnano. Breve
mente, i l fatto di cui parliamo non puó essere spiegalo 
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chemedianté un altrofatto^cioé la parola e la tradizione. 
La favellá, essendo d'instituzion sovrumana^ per quanto 
col volgere dei tempi e col peggiorar degli uomini si gua-
sti, serba sempre un vestigio della sua divina origine. E 
come le voci importano le idee, ogni vocabolario é una 
enciclopedia popolare in cui si contengono gl i avanzi 
della scienza primitiva, di cui i l Greatore dotó i l genere 
umano. Arrogi le tradizioni, di cui non mancano i po-
poli anco mcno cultij le quali conservano e tramandano 
sovratutto quelle nozioni morali e religiosc che per la 
loro natura occorrono del continuo nelPuso domestico 
e civi le , e sonó tenute vive dalla consuetudine. Impe-
rocchc tali concetti essendo i l perno di ogni umano v i 
vero prívalo e pubblico, importa troppo agli uomini 
1' ovviar che si spengano dagli abusi e dal tempo. Ap-
partengono a questo nevero le idee di bene e di male, 
di méri to e di demerito, di ricompensa e di pena, di 
lode e di biasimo, di vita futura felice od iní'elice, e le 
ordinazioni morali di prima necessitá, senza le quali i l 
vivero civile non puó stare in piedi, non che fiorirej le 
quali sopravivono alia perdita della dottrina onde son 
semplici avanzi, evengono abbracciate di mano in mano 
dalle generazioni, come quelle tavole di salvezza che 
si aíferrano dai miseri naufraghi dopo che la nave é 
stata sommersa e fracassata dalla tempesta. Perció se 
bene 1' alterazione dei principi debba lógicamente an-
nullare tali conseguenze, esse durano piü o meno pep 
la loro importanza e per V assiduo loro intervento nel 
civile consorzio. Onde riesce impossibile, o almeno dif-
licilissimo i l cancellarle aííatto dalla memoria e dalla 
pratica dell'universale; e succede alie nazioni quel me-
desimo che ai cattivi füosofi, i quali vagliono per lo piü 
assai meglio dei loro sistemi, perché sogliono gover-

15 
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nare la loro vita non tanto colle opinioni prívate^ quanto 
col , senno pubblico :¡ mediante i salutari inílussi della 
consuctudine e dell'esempio. 

Sochequesta dottrinanon é troppo conforme a quella 
che oggi corre e íiorlsce, non solo in Francia, ma anche 
nella dotta e profonda Germania. I moderni filosoíi ed 
eruditi sogliono ripetere i l patrimonio civile e intellet-
tuale delle nazioni, non dai gerrai inseriti per opera di 
una tradizione primitiva, ma solamente da ció che essi 
chiamano svilappo spontaneo dello spiritQ umano. lo 
chieggo licenza di ridere di questo sviluppo spontaneo; 
perché ogni sviluppo (per parlare colla moderna eleganzn) 
suppone dei germi anteriori, che non possono svolgersi 
e fruttificare senza Tainto della riílcssione e della parola. 
Grincrementi civili sonó opera nmana, non i principi 
loro, e procedono da doppio fonte, l 'uno natío e l'ahro 
avveniticcio, Fimo interno e Faltro esteriore, Fuño, ac-
quisto di ragione, e Faltro, reditaggio di tradizione, co
me Fuomo é composto di anima e di corpo. Ora Fele-
mento esterno, tradizionale e spesso forestiero, per cui 
si eííettua ed accresce Fincivilimento, é la parola,, lar
gamente pigliando questo vocabolo per ogni spezie di 
segni sensati e esteriori. Ma questo punto non appartie-
ne direttamente al mió proposito, e vorrebbe un troppo 
lungo ragionamento. 

I temperamenti tradizionali delFemanatismo, pallian-
do, anziché correggendo i l vizio intr ínseco delle dot-
trine, non possono partorire altra idea del Buono, che 
rozza, parziale, difettuosa, piena di lacune e di vizi no-
tabili. Quindi ne nascono varié forme del Buono, cia-
scuna delle quali c vera in quanto rappresenta un aspct-
to delFordine cósmico, e falsa in quanto, considerando 
tale aspetto come unicOj c dandogli una universalita che 
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non gii compete, viene a negare e distruggere, o almeno 
indebolire e smozzicare le altre parti del medesimo or-
dine. Tra queste forme due sonó le principal!; Tuna 
appartenente in guisa speciale all ' intuito, e l 'altra alia 
riflessione, cloé ai due modi speciali con cui ha luogo 
¡I conoscimento úmano. L' intuito e involontario, fatale, 
e rarapolla necessariamente daU'attivitá sostanziale del-
l'animo, che per esso si concentra tutto nelFoggetto, 
senza ripiegarsi sovra di sé. La riflessione, alFincontro, 
e libera, presuppone l ' in tu i to , e porge alio spirito la 
cognizion di se congiuntamente all'oggetto dell ' intui-
zione^ onde in leí sola risiede ii pieno conoscimento, e 
da leí rampolla la personalitá morale dell^uomo coll'n-
so libero delle sue forze. Quindi ella serve di transito 
all"azionej perché Fattivita radicale dell'animo diventa 
volonta, delibera ed opera, in quanto per via della r i 
flessione guidata dalla parola il pensiero elegge nell'am-
pia e confusa tela deU'intuito un punto determinato in 
cui si affigge e si esercita; giacché la volonta importa 
nn attivitá particolarizzata, ed é verso 1' attivitá radi
cale dell'animo ció che é la riflessione verso 1'intuito. 
Perció la riflessione inchina all'azione, opera della vo
lonta libera^ laddoveil semplice intuito consiste in quella 
contemplazione per cui lo spirito non si aííisa in alcun 
termine particolare, ma dalFoggetto universale dell® 
scibile é assorto e rapito. Ora, sebbene Fintuito e t e r i -
flessione non possano mai scompagnarsi aífatto (giacchc 
i! primo senza la seconda non ha coscienza di í>é , e i a 
seconda senza i l primo manca della materia in cuí 
travaglia), tuttavia puó variarne Fintensitá rispettiva, e 
Fuña delle due potenze puó prevalere a scapito delFal-
tra; onde nascono due diversi stati psicologici, cioé il 
contemplativo, in cui predomina FintuitOj e Fattivo, in 
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cui la riílcssione ha la maggioranza. Quindi occorrono 
due forme del Buono corrispondenti, secondo che le 
ragioni di esso e la legge che ne risulta si considerano 
rispetto alia contemplazione o all'azione. Gerto questi 
due stati, secondo Tintenzion di natura,, si accordano 
insieme e si ricercano del parí-a incarnare l5 idea del 
Buono nclla sua eccellenza; ma i l punto preciso i-ni cui 
i due ordini di vita combaciano insieme e cospirano 
unitamcnte alia perfezione dell'ordine cósmico ^ non si 
é mal coito dagli uomini fuori della divina sapienza del 
Cristianesimo. I popoli eterodossi., avendo smarrito i l 
vero concetto dell'archetipo morale in virtú dei loro 
falsi pr incipi , si formarono della vita attiva e contem
plativa idee viziosej esagerate e quindi incompatibili. 
Pe rc ió , dando io questi due nomi per amore di brevitá 
alie due precipuo teoriche della moralitá eterodossa, i l 
lettore dee guardarsi dal pigliarli in quel significato 
clressi hanno secondo la ragion sovrumana dei dettati 
evangelici. 

ín ogni sistema morale l'idea regolatrice vien tolta 
dall 'ultimo fine assegnato in virtú di quello alie azioni 
umane, che é quanto diré dal concetto terminativo del 
secondo ciclo idéale (1). I I quale^ dovendo sempre cor-
rispondere al primo ciclo, importa, giusta i dogmi del-
Temanatismo, la cessazione della personalitá propria-
imperocché l'emanatista, considerando la produzione 
delle cose come una semplice trasformazione fenome-
nale della sostanza única, e quindi come un tralignarc 
di essa dalla sua perfezione, dee riporre la fine dell 'ul
timo ciclo, e la beatitudine nel dileguo di questa vana 
apparenza (2). E siccome i l sommo bene conseguibilc 

(1) Introduzione alio studio della filosofía, lib. I , cap. 5. 
(2) Tbidem, cap. 7. 
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quag-gia sta nel preoccupare al possibile ^ vivendo, ¡l 
compimento dell'ultimo ciclo, e nel p regús tame la feli
cita suprema, i l fautore deU'emanatismo dee studiarsi 
di debilitare íl sentimento della propria individualita, 
non potendo spegnerlo interamente. A tal effetto gli é 
d'uopo rafe ogni sforzo per sospendere la riflessione 
e acccrescere l'energia dell ' intuitoj perche quella tira 
Fuomo alia considerazione di sé, e questo lo concentra 
nell'oggetto conosciuto. E siccome Fatto intuitivo pre
domina nella contemplazione, questa dee costituire la 
forma del Bnono eterodosso ogni qnal volta l'etica s'ac-
cordi coi pr'mcipi del sistema speculativo. Ma la contem
plazione deU'emanatista, com'é assurda nel suo princi
pio, é immorale nelle sue conseguenze; perché chi vi 
da opera, ingegnandosi di dimenticare sé stesso non 
meno che le cose esteriori, trascura i doveri c ivi l i , o ne 
risguarda l'adempimento piuttosto come un tributo da 
pagarsi all'imperfezione umana^ che come un ufficio 
morale, di cui sia colpevole la trasgressione. 11 solo de
bito che, al parer suo, corra all 'uomo, é quello d ' im-
medesiinarsi al possibile coll' oggetto contemplativoj 
non giá coll'amore operoso, come fa i l cristiano, ma 
con una sterile fissazione di spirito, che menomi od an-
nulU Tuso di ogni altra potenza. Siccome gli aífetti r i -
pugnano a questo indirizzo, egli si briga di estirparli; 
ma colle propensioni ree o sregolate schianta eziandio 
le buone: ripndia i piaceri anche onesti, non giá per un 
maggior bene, ma perché egli tiene per reo e intrínse
camente malvagio tutto ció che contrasta a qiiell'ozioso 
abbandono dello spirito. Egli usa al medesimo eífetto 
certe posture e macerazioni di corpo che gli tolgono 
quasi i l sentimento di sé ; e trasmoda in ogni genere di 
pratiche e di penitcnze; non giá ad espiazíonc dei folli 

15* 
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o ad acqiusjto di mérito (giacché queste nozioni ripu-
gnano di fronte ai principi del panteismo), ma come 
im'igiene opportuna a prelibare quel milla che é la me
ta de'suoi desidéri. Alieno dairazione., c piíi pazien-
te che forte; o, per meglio dire^, egli ha quella pazien-
za ínfingardache si abbandona materialmente al dolore, 
senza .quasi essere presente a sentirlo, e quella forza 
che, se basta a soífrire, non regge ad operare^ giac
ché la sua attivitá somiglia all 'inerzia, ed é piuttosto un 
rilassamento dello spirito, che l ' indirizzo di esso ad 
uno scopo distinto e ben determinato. Quindi i l vivere 
terreno non ha per lui alcun valore morale: non é , se-
condo la sapienza cristiana, uno stato di prova e un 
aringo di vi r tú , ma piuttosto un ñiscio inutile e gravoso 
cui vorrebbe deporre. Egli aspira alia morte, non per 
godere in Dio, ma per liberarsi da un'esistenza men-
zognera e vanissima. Ciaseun vede come questa misti-
citá innaturale ed eccessiva sia nella sua rigidezza non 
praticabile^ massimamente che, incalzandone viemeglio 
le conseguenze, si riesce a quelle enormezze distruttive 
di ogni morale, che in ogni tempo accompagnarono piu 
o meno le dottrine dei falsi mistici nel grerabo stesso 
della cristianitá. Tal filosofía non si puó incarnare nella 
societá,senon mediante alcuni palliativi e temperamenti 
notabili; onde nasce la distinzione di due dottrine. Tu
na sincera, acroamática e privilegiata di pochi eletti, l'a-
tra essoterica, comune ai p i ú , corretta da quelle cau
tele che al genio della moltitudine e agl'interessi civili 
richieggonsi. Tuttavia anche con questa tara i l falso 
dogma imprimera nel pubblico vivere la sua forma, e la 
sapienza epoptica dei capí trapasserá proporzionatamen-
te nel volgo degTiniziati. I governi, trasandato i l bene 
e le facccnde temporali dei cittadini, volgeranno tutte 
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le loro cure a favorire e promuovere la superstizione. 
A lei sola le imluslrie, le lettere, le arti serviranno, e 
moiuimenti magninci s innalzeranno, prezzo deU'oTO e 
dei sndori deiruniversale. Innumerahili caterve di falsi 
monaci, celibi, oziosi, follemente contemplativi, dediti a 
pratiche eccessive di ascetismo e di sterili penitenze, 
pulluleranno per ogni dovej e la vita monachile, che, 
ridotta a termini ragionevoli e informata dallo spirito 
divino e operoso del Cristianesimo^ é cosi ricca di frutt i 
eziandio civil i , esáurirá le forze dello Stato e della-na-
zione. Lo stato laicale sará piuttosto tollerato come ne-
cessario, che lodato come buono e tenuto in onore: i 
chiericl, benché ri t irat i inapparenza dal mondo, avran-
no in pugno le cose pubbliche: languiranno i commer-
c i , le a r t i , la milizia: scemerá colFandar del tempo i l 
numero degli abitatori >, mancheranno le riccbezze, le 
armi proprie: e lo Stato, smunto e indebolito da ogni 
parte, non potra difendersi, né avrá chi lo tuteli contro 
gli assalti forestieri. I I monachismo, come eccessivo, di-
v e r r á u n carico intollerabile, e, come tralignante, uno 
scandalo vergognoso; e lo scadere di esso sará tanto 
pin grande e ráp ido , che alia rilassatezza propria di tali 
instituzioni si aggiugneranno i pestiíeri inílussi di una 
dottrina falsa e immorale nella sua essenza. Onde al 
primo íavore succederá rindiíTerenzaj a questa i l fasti
dio, poi i l disprezzo-, e finalmente Todio verso queíia 
turba gravosa di scioperati e di contemplanti degeneri. 
í /od io , prima coperto, proromperaairultimo in manife-
sta discordia; e i l paese, travagliato dalle turbazioni in -
testine e dalle invasioni straniere, cadrá opprcsso sotto 
i l peso delle proprie instituzioni, ovvero, se avrá piú v i 
gore, sorgerá contro di esse, e fará crudcle sterminio 
di un culto giá venéralo e professato con ardentissimo 
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amore. Questo quadro non é chimcrico, ne esagerato; 
e lo vedremo eíTettiiato a capello nella storia della piú 
celebre e piú singolare religíone eterodossa dell'Asia. 

Ñell'altra forma acattolica del BuonOj alia quale ho 
dato i l nome di altiva, occorre un ordine di disposizioni 
e un snccesso di vicende in gran parte contrario. Essa 
si fonda sul concetto capitale deirattivitá umana, come 
la forma precedente su quello deH'attivitá e universalitá 
divina, intesa secondo le ragioni dei panteisti. 11 pan
teísmo non manca giá aífatto alie religioni attive, poiché 
non vi é sostituito i l dogma contrario della creazione; 
ma vi si trova palliato e modifícalo nolabilmenle; e ció 
in due modi. Spesso i seguaci di tali culti non han me
tafísica o la Irascurano, come i setlatori di Zoroastre e 
di Confusio; ovvero, come i Pitagorici, hanno una dot-
trina mista di tradizioni semiortodosse, nella quale i l 
vizio emanatistico del primo ciclo idéale non é trasferilo 
nel secondo, e quindi permelte alia religione i l conser
vare, a dispetto della lógica, i l dogma salubérrimo della 
immortal i tá umana. Ma siccome questo dogma, isolalOj 
perde una parte della sua eíficacia, la virtú e la religio
ne vengono principalmente ordinate alia felicita terre
na ,,trascuralo o dismesso i l concetto del secondo ciclo 
creativo. La religione non puó piú essere a tal raggua-
glio Fuñico né i l principale uííizio degli uomini, ed an-
zicbé aver grado di fine, é lenula come un semplice 
mezzo o strumento} e la virtú, rimossa dalla soliludine 
delFeremo o del cbiostro, si aggira per le ville, le oííi-
cine, i fondachi, i palagi, le corti , e conversa con lu t t i 
gl i ordini dei cittadini. Gli sludi di ciascuno venendo 
indirizzali ai dilett i , agli agi, alia ricchezza, alia poten
za, alia gloria, i IraíRchi, le industrie, le armi fiorisco-
no; le arl i e le geniiü discipline son coltivale peí frutto 
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e peí placeré che recano, vólte a uso profano, e maneg-
giate a talento dei letterati c degli artefici. I ministri del 
culto, pochi di numero e privi di autoritá civile, non 
escono dal santuario né s'ingeriscono nelle faccende j 
le qttaii sonó tutte a governo de' laici. Questi sonó i po-
tenti, questi gli onorat í ; tanto che la prima vi r tu non 
é la pietá verso g r i d d i i , ma la carita verso la patria 
terrena, a cui soggiace ogni altro debito, e gli stessi 
r i t i del tempio ubbidiscono. I I culto della patria, finché 
i costumi son buoni e pur i , e Fopulenza modesta, giova 
a produrre virtú eroiche e magnanime imprese j ma 
queslo felice stato di civilta non dura lungo tempo. I m -
perocché le industrie e i commerci creano le soverchie 
ricchezze, queste generano i l lusso e l'ambizione; dal 
lusso proviene la cprruttela, daU'ambizione pubblica 
nascono le guerre ingluste e le conquiste; c tut t i que
sti vizi insieme accozzati indeboliscono lo Stato e ne 
apparecchiano la ruina. Nc la religione puo r ipararvi , 
come quella che, in tal caso, ha poco imperio sugli ani-
m i , intesi soltanto alie cose presentí e non curanti della 
vita avvenire. Cosi le nazioni di cui parliamo perven-
gono per diverso cammino alia stessa declinazione inó
rale e civile dei popoli contemplátivi, e quindi alio stes-
so esito finalc, cioé alie discordie e rivoluzioni interne, 
e alie devastazioni forestiere. 

Le due dottrine morali , di cui ho abbozzato l'idea 
ed entro a tratteggiare historia, non sonó pero le piü 
antiche di tutte negli annali del gentilesimo. Benché 
assai diverse, anzi opposte fra loro , i l principio etero-
dosso é temperato in entrambe da molte reliquie di le-
gittima tradizione; esse perció ci appariscono come r i -
forme di un errore- piü enorme ed antico, e quasi un 
ritiramento imperfetto verso la cattolicitá origínale della 
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spccie umana. I/eterodossia primitiva dovette essci-c as-
sai piü grande e esiziale; giacché l'esperienza c^insegna 
che quando gr individui e i popoli si sviano^ essi tras-
corrono sovente con celeritá spaventevole agli ult imi 
ecccssi, finché, ammoniti dalla stessa gravita del male, 
tornano indictro e si mettono per una via migliore. 
Stando dunque nei termini della filosofía induttiva, egli 
é assai verosimile che íl primo tralignar deglí uomini 
dal vero^ fin dai tempi anteriori alia dispersione íale-
gica, non abhia solamente alterata^ ma quasi annullata 
Fidea del Buono presso gli antori della prima eres¡ak Ma 
siccome un vivere comune^ fondato nell ' injmorali tá, ha 
brevissima vita, l'eterodossia primitiva non poté ab-
bracciare un largo giro di sccoli, e i popolí presso cuí 
ebbe Jí suo üore, dopo aver toccato i l colmo di una pro-
speriíá menzogneraj dovettero precipitare da tale altez-
za in grandissime calamitá^ e lasciar di sussistere come 
nazioni, cadendo sotto i l dominio di gente migliorej, o 
disperdendosi in lontani paesi, e trapassando dalla ci-
viltá di cui godevano a uno stato bárbaro e quasi sel-
vaggio. Queste induzioni vengono confermate a mera-
viglia dalle tradizioni e dai monumenti, per quanto lo 
sguardo puó penetrare in quelle etá remotissime. Dai 
quali si raccoglie che: d.0 le nazioni giapetiche, princi
palmente del!'Europa e dell'Asia australi e dell'Africa 
grecale, furono precédate da una stirpe diversa, culta, 
r^umerosa, potente, che venne espulsa o soggiogata da 
loro. Ora, siccome l'eterodossia riformata fu opera dei 
Giapetidi, come risulta chiaramente dalla storia, l'ete
rodossia primitiva dovette nascere dall 'altra schiatta 
2.° Le dottrine giapetiche contengono i vesligi di un 
culto piü antico in parte distrutto e in parte conservato 
da esse, e quindi di un sincretismo ieralico fra due di.-
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versi sistemi. Dal che s'inferisco che i discerulenti del 
tcrzo Noachide non furono i primi corrompitori delle 
credenze pr imi t íve , e che Feresia origínale fiori nei 
paesi poseía oceupati da loro^ per opera di uomini di 
nn altro legnaggio. 3.° Che Lprimi alteratori del vero 
siano stati i Camiti, si ritrae cosí dá molti cenni coneisi, 
nía espressivi, della Genesi, che é la storia autentica 
delle or igini , come dalla filología e dalla fisiología delle 
nazioni. La filología ci mostra negli avanzi superstiti 
della grande schiatta vinta e dispersa dai Giapetidi un 
sistema di língue, che per una parte differisce gramma-
ticalmente e radicalmente dalle due famiglie delle l i 'n-
gue giapetiche (l5 indogermánica e la tartárica) e dagl' i -
diomi semitici, e per L'altra ha una gran parentela colla 
favella di quei popoli che per altri argomenti si possono 
credere camiticí. Due note fisiologiche delle generazioni 
vínte daí Giapetidi ci riportano puré ai figliuoli di Cam; 
e sonó la persona atletica e la carnagione ñera. Tutte 
le tradizioni delle genti mongolíche e indogermaniche 
(le qualí piú propr íamente si dovrebbero chiamare i n -
dopelasgíche) che popolarono i l nostro emisfero dal fiu-
me giallo al Nilo bianco ed al Betí , ricordano che que-
stí paesi erano prima popolatí da uomini negri e di alta 
statura, cíoé díavoli e gigantí^ né altronde forse é a noí 
pervenuta T usanza di simboleggiare 1'angelo del male 
sotto forme nere. Ora che queste due do t i , e specíal-
mente i l colore, argomentíno i Camiti , é sentenza plau-
sibile" per molti rispetti. 4.° Le tradizioni r ícordano pu
ré una grande rivoluzione física che ebbe luogo presso 
a poco al tempo delle invasioni giapetiche nelle partí 
australi del nostro continente^ círca ventí secoli innanzi 
alia nostra era; c vengono corrobórate dalla geología 
c dalla geografía física. Qucsta rivoluzione non fu ac-
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quea, ma vulcanica; non fu un diluvió^ ma un'epirosi; 
benche in molti siti cagionasse cataclismi parziati, e í 
tremuoti fossero secondati dai marimoti. Storicamentc 
ella produsse quasi una seconda difTusione dei popoli 
simile a quella ch'era succeduta ai tempi falegici; ma i l 
suo eííetto principale pare essere stato |,a dispersione 
dei Gamiti e rincoininciamento dolía civil ta giapetica. 
S0 L'eteródossia camitica era un emanatismo schietto, 
essenzialmente ¡minórale, e quindi osceno e feroce. L'o-
scenitá e la ferocia sonó i due aíFetti perversi del cuore 
umano, nemici perpetui del Buonoj i quali , secondo le 
inferenze di un panteismo rigoroso, quanto piu son gar 
gliardi e difficili a vincere, tanto pin si hanno per legit-
t imi e divini. La religione,viziata da questi due semi pe-
stiferi, adoró i l genio del male, nefando e distruttorc, 
i l culto del quale si trova in tntti i popoli culti anteriori 
alia giapetica invasione, e perseveró presso i superstiti 
della rea stirpe. I r i t i ed i simboli furono degni di que-
st'ossequio, e dei biechi istinti che lo dettavano. La pro-
stituzione religiosa e le vittime umane furono, come di-
re, i sacramenti dei Camiti; e a queste turpi e scellerate 
divozioni rispondevano i simboli principi del Fallo colla 
Ctcis correlativa, c del serpente, anímale orrido e per 
lo piú mortifero, connesso col culto della Terra e colla 
primitiva calamita del nostro genere. Nei monumenti 
architettonici prevalse per ragioni analoghe la forma 
cónica e piramidale, e nell 'iconografía sculta o dipinta 
predominarono i l ñ e r o , i l brut to, i l deforme, i l mo-
struoso, raccozzamento delle forme umane colle bellui-
ne, e degli emblemi zoolatrici (tolti specialmente dalle 
classi inferiori ai mammali) col sabeismo. La realtá sto-
rica di un grandissimo ed estesissimo popólo fautore di 
questo culto risulta da migliaia d'inclizij e viene atte-
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stata dalle stesse riforme giapetiche, che, abolite le i m -
maoitá e le laidezze, rincacciarono all'inferno i l dio del 
maíe5 e conservarono i l ricordo del Fallo c del serpen-
te , come di una simbologia religiosa, anteriore e dis-
fotta, benché tuttavia durante nelle reliquie de' suoi 
partigiani. La contrarietá ira le due instituzioni succe-
dentisi risplende altresi nel contraposto degli emblemi 
adoperati dalla piü nuova di esse; i l precipuó dei quali 
é i l toro, comune ai piü illustri popoli giapetici dell'an-
tíchitá, e significativo dei conquistatori, come i l ser-
pente adombrava gli aborigeni, pr imi posseditori del 
paese. 

Non entreró a riandare per singulo ciascuno di que-
sti capi, e a svolgere le prove che danno loro molta ve-
rosimiglianza^ la quale é i l piü alto grado di cognizione 
a cui si possa aspirare dove manca la storia. Ristringero 
i l mió discorso ad un solo popólo, parendomi opportu-
no l'ombreggiare, almeno con un esempio, quella ete-
rodossia assoluta e primitiva che precedette le due for
me del Buono dianzi accennate. A tal eífetto, per esser 
chiaro, mi é forza ripigliar la cosa da piü alto principio. 
Le ricerche piü recenti dei filologi e degli archeologi 
inducono a credere che i l Bramanismo attuale dell ' In-
dia si diíTerenzi per molt i rispetti da quello che vi fiori 
in antico. Questi due Bramanismi possono essere chia-
mati Tuno vedíco e l'altro puranico dai l ibr i piü auto-
revoli in cui si fondano i loro dogmi. I Vedi, special-
mente i tre p r imi , sonó dettati in sancrito informe, pie-
no di arcaismi, e non intelligibile in alcune par t i agli 
stessi panditi. Non vi si fa menzione del Linga, né de
gli Avatari, né di Rama,, né di Crisna, né delle celebri 
deitá femminili, soliti corredi delle leggende puranichc; 
ma per contro v i si parla di Ribu e di altre divinitá oggi 
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ignote. Tacciono aflatto del Sati o sia deirarsion delle 
vedove^ e del culto delle imaginii non che vietare i 
sacrifizi degli animalL gli prescrivono^ e nominatamente 
quel della vacca, tenuta oggi per sacra e invioiabile (1). 
Le leggi diManúj assaipiú recenti, come si ravvisa dallo 
stile e dal progresso del r i t i superstiziosi^ tacciono puré 
del Línga e del Satij ma or concedono, or divietano 
l'uccision delle bestie e Fuso o culto delle imaginij on
de, se non furono interpólate, segnano quasi i l passag-
gio delle due dottrine (2), Qual fosse la sedia di questo 
Bramanismo vedico, anteriore senza fallo alia nostra 
era, é difficile a determinare; poiché fra i l quinto secólo 
innanzi e i l quinto secólo dopo Cristo, i l Buddismo si-
gnoreggio tutta 1'India, come viene attestato dai mo-
numenti. Ma siccome d'altra parte F a i á n , viaggiatore 
ciñese, trovó nel i d 2 dell 'éra nostrale l'isola di Giava 
in potere dei soli Bramani, e navigo con essi a Cantón 
e a Tsingtseu nella Ciña, io non so indurmi a credere 
col Sykes che la loro religione allora o prima fosse solo 
ristretta fra l ' Indo e la Jumna &)* Pensó bensi che in
nanzi al prevalere del Buddismo^ la dottrina dei Vedi 
occupasse, almeno in parte, i l Decan- i l che da un lato 
consuona colle tradizioni poetiche delle iraprese di Ra
ma, e spiega, dalFaltro, come i Bramani, per sottrarsi 

(1) WILSON, First Oxford lect., p. d3,14, - Idem, Wimmnj 
P i i R A f l í A , Lond., 1840, p. II.-GOLEBROORE, Asiat. Research., 
tomo Y I I I . - SYKES, Notes on the relig. of India. Journ. of the 
asiat. roij. soc., Lond., 1841, n.0 12, p. 414, 418, 419, 429. 

(2) BIIARMASASTTRA, I I , 176, 177; I I I , 152,180; Y , 22, 
23, 26-56; V I , 46, 68, 69, 75; Y I I , 54; X I , 70, 108, et 
alias passim. 

(3) WILSON, Journ. of the asiat. roy. soc, Lond., 1838, n.0 9, 
p. 137, 138, 139. - SYKES, opera citata, p. 320, 321. 
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al culto nemico rápidamente cresciuto., cercassero un 
rifngio nell'indico arcipelago, dove nel quinto secólo i 
Buddisti non aveano ancor messo piede. Né puré in quel 
frattempo i l Bramanisrao poté essere aíFatto espulso dalla 
Penisola^ poiché un altro scrittore buddista e ciñese^ 
. íuentsang, che visitolla verso i l 650^ due secoli dopo 
che Faián avea peregrinato per l 'índia boreale, ci t rovó 
Teresia bramanica stabilita in piú luoghi (1). Non é pro-
babile che ci fosse entrata di fresco, quando da piú di 
dieci secoli i l culto di Budda ci dominava, e i l nuovo 
Bramanismo, che lo vinse, si sparse da borea ad ostro, 
e non viceversa. 

La forma novella del Bramanismo si fonda principal
mente nei diciotto Purani , negli Upapurani, che":sono 
in numero altretanti, e s'intreccia coi cicli mitologict 
della Rameide e del Mahabarata. I I quarto dei Purani, 
piú antico degli al tr i e intitolato da Vaiu o da Siva, non 
risale, secondo la grave autori tá del AYilson, oltre l 'o t -
tavo o i l settimo secólo della nostra era Tuttavia 
nel quinto secólo i l nuovo Bramanismo dovea giá essere 
in íbrze, poiché Bodidarma,ventottes¡mo fra i patriarchi 
buddisti deH'India, fu costretto nel 495 di spatriare e 
trasferire i l suo seggio presso Onan nella Ciña (3). I 
pr imi vestigi della setta appartengono al terzo secólo; 
giacché l'eresia nascente, contro la quale Deva Boddi-
sattva scrisse nel 257 i suoi Cento discorsi, per tutelare 
i l Buddismo, fu probabilmente quella dei Bramani (4). 
Ma i l suo propagatore piú zelante e i l nemico piú ar-

(1) SYKES, opera citata, p. 253, 322-333. 
(2) VISHIVU PURA^A, p. X X I I I , X X I V . 
(3) RÉMUSAT, Mél, Asiat, Paris, d825, tomo I , p. 424, 125. 

- SVRES, opera citata, p. 282. 
(4) SYRES, ibidcm, p. 270, 271, 292, 293. 
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dente de' Samanei fu i l celebre Saneara Acaria, venérate 
come un avatara di Sivá, vissuto nell'ottavo o nono se
cólo, e autor della setta principale dei Sivaiti. Nei secoli 
duodécimo, tredécimo e decimosesto, la fazione deiVi-
snuiti fu fondata e promossa da Ramanuia, Madva e Val
laba Acaria: e queste sonó le due precipue opinioni r ¡ -
vali che dividono i l Braraanismo moderno (1). Da que-
sti e altri fatti storici, che non posso pur accennare, si 
deducono le conclusioni infrascritte, moralmente certe. 
í.0 I I Bramanisino dei Vedi , la cui origine si perde nel-
Tant ichi tá , fiori piú o meno fra g r i n d i molti secoli in -
nanzi alFéra volgare. 11 Bramanismo dei Purani comin-
ció appena a mostrarsi nel terzo secólo dopo Cristo, 
crebbe dal quinto al settimo, e prevalse nelFottavo e nel 
nono, con esterminio dei Buddisti. 3.° Questi pero non 
furono aífatto espulsi dall'India continentale prima del 
secólo quindicesimo, come si raccoglie dalle inscrizio-
ni (2). 4.° L5 intervallo corso fra le due forme del Bra
manismo fu occupato dal Buddismo signoreggiante; i l 
quale fiori in tutta TIndia per un buon millenario, cioé 
dal quinto secólo innanzi a Cristo sino al quinto o se-
sto della nostra era, benché sia assai piú antico. 5.Q I I 
Buddismo vincitore degli antichi Bramani, e vinto dai 
nuovi , s'intreccia ne' suoi principi e nella sua fine, per 
ció che spetta all ' India , colle due forme successive del 
culto nemico. 

Premesse queste considerazioni, io domando, donde 
i nuovi Bramani abbiano tolti gl i elementi morali e re-
ligiosi per cui la loro setta diíFerisce dall 'antica, e la 

(1) WILSON, Visurv i ; PURAIVA, p. I X , X . - HAMILTON , 
Geogr. descr. ofHindost., Lond., 1820, tomo I I , p. 450. 

(2) SYRES. opera citata, p. 334, 312, 343. 
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dottrina dei Purani da quella dei Vedi? Tall elementi 
sonó di due specie i gli uni conformi al Buddísmo, e for-
se quindi tratti; dei quali daró un cenno fra poco. Ma 
gli altri, affatto disformi dall5 Índole della religión sa-
manea, quadrano per centro a capello col genio essen-
ziaíe dei culti camitici. Tali sonó i simboli iníami del 
Linga e della loni, 1'usanza atroce del Sati, la sostitu-
zione di Siva, come dio malvagio^ crudo e sterminato-
re , airantico Isvara e al Rudra dei Vedi, gli emblemi 
anguiformi e mostruosi, Tinumanitá verso le classi r i -
putate imraondej e l'intolleranza eccessiva verso le sétte 
forestiere, propria sovratutto dei Sivaiti, nati da quel 
Saneara^ cheaferro e fuoco spiantó la nemicasetta.L'ín
dole spietata del Sivaismo si ravvisa tuttora in quella 
spaventevole confraternita dei Taghi o Fasingari, ado-
ratori di Bali e di Bavani, che uccídono a diletto i pas-
seggieri, e facendo con feroce gara a chi piü ne stroz-
zi3 professano di voler disperdere humana razza (1). 
L^osceno e il feroce, che sonó i due contrasegni cami
tici, trovansi nel Sivaismo braraanico; 11 quale d'altra 
parte non risale oltre l'etá di Saneara Icaria. Imperoc-
ché i templi neobramanici di Ellora e di Elefanta, che 
mostrano di essere i piú antichi, non son creduti ante-
riori alFottavo e al nono secólo j e delle inscrizioni piú 
vecchie a Ursa in Secavata e a Bramesvara nel Guttac, 
Tuna é del 964 di Cristo, e l'altra, senza data, per la 
forma dei caratteri appartiene alio stesso millesimo (2), 
Resta adunque che il Sivaismo moderrlo sia Finnesto di 
una pianta antica e radicata fra le popolazioni indiano 
estranee in ogni tempo ai culti di Brama e di Budda, e 

(1) Journ. ofthe asiat. roy. soc, Load., 1837, n.0 7, p. 200-213. 
(2) SYKES, opera á t a l a , p. 273, 292, 313, 314. 
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vivaci in parte sino al di croggi; quali sonó i negricanti 
B i l l i , i Goli , i Goandi, i Guvri , i Boglipuri , i Cuchi di 
Chittagongo,e altri assai; nei quali sopravivono gl i abo-
rigeni della penisola e le note camitiche (1). Niuno vor-
rá credere che si possa riuscire a crear di planta e ra
dicare in un ampio e culto paese una superstizione af-
fatto nuova, e che Saneara o altri abbia a quei tempi 
trovato di suo capo Temblema del Fallo, noto agli anti-
chi Egiz i , Greci, I tal iani , Americani, o i mit i di Siva, 
di Ba l i , di Bavani, dei Nagas e dei Sarpas, che per le 
cose, e talvolta anco pei nomi j¡ hanno tanta convenien-
za colle superstizioni dei popoli piú antichi. S' aggiun-
ga che le figure indiche e molticipiti dello Sviatovit di 
Arcona nell'isola di Rugen, la suaprocessione sul carro, 
simile a quella di Jaggernata, i l Prové degli Stargar-
diani in Vagria col triangolo emblemático, i l Gerovit o 
Erovit degli Avelbergiani e dei Yolgastiani, i l Radega-
sto dei Lutici con due teste, Tuna bovina, Faltra uma-
na , orrenda, una Linga e un serpente, gl i stessi nomi 
d i Triglav, Stribog, Siba e Redra allusivi alia Tr imur t i 
indiana, a Siva e a Rudra, dimostrano che i dogmi e 
gr ins t i tu t i sivaiti regnarono neirAsia ulteriore, quando 
le prime popolazioni slave mossero verso Occidente (2). 
Queste, dirá taluno, son conghietture. Ma egli é un fat-
to, che in molte parti dell5 India si veggono tuttora i re-
sidui di un culto diííerentissimo dal Samaneismo e ab-

(1) ©HARÜWASASTRA, X , 45. - SGHLEGEL, NOUV. ann. des 
voy., Paris, tomo X X , p. 471.-HAMILT0N, opera citata, tomo I , 
p. X X I Y . - MALCOLM, Memoir of ceñir. India, Lond., 4824, 
tomoU, pag. d79,480, 481. 

(2) Ho tolti questi cenni sulle deitá slave da una Notizia iné
dita del signor Gioachino Lelewel, della quale ho potuto valer-
mi per la squisita gentilezza dell' autore. 
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bominato dai Bramani. Tal é quello dei Butí e degli 
Asuri, che sonó verosímilmente identici ai Racsasí, pos-
sessori di Lanca e del Coromandel, vinti da Rama, ne-
gri di stirpe e affini agli sciami diffusi per l i monti della 
Cocincina, di Malacca, di Formosa e dell'indico arci-
pelago. Tali sonó le religioni di Zacai, Zocai, Giroba, 
Olica; e specialmente quelle di Masoba e del Vetal, rap-
presentate da un Linga naturale di pietra, o da sassi fog-
giati a uso di piramidi con certi aggiunti , che paiono 
accennare airantico sabeismo di Oriente. Le feste che 
si solennizzano a onore di Rali e del diavolo Tr ipura , 
circa l'equinozio di autunno, principio antico dell'au
n o , nel mese di Gartica, e i mi t i che le risguardano, 
esprimono in modo non ambiguo V adozione parziale 
fatta dai Bramani di deitá e di cerimonie anteriori e ne-
miche, e comprovano la preesistenza di un Sivaismo i n 
diano diírerentissimo dai Bramanismo dei Vedi (D. Que-
ste laide e cupe divozioni non dovettero mancare nem-
meno a Giava, dove fra le ruine bramaniche, buddisti-
che e maomettane,si veggono alcuni avanzichetengono 
alquanto dell'egizio, opera probabile delle t r ibu negre 
e camitiche prime abitatrici delF isola. 

Dispersi o soggiogati gli aborigeni dai popoli giape-
t i c i , sorsero nell"India, per opera di questi, due rifor* 
me religiose, appartenenti del parí al genere contem
plativo, cioé 11 Bramanismo e i l Buddismo. Non mi fer-
meró a descrivere i l pr imo, piú notoj avvertiró solo che 
entrambi furono verosímilmente due rami paralleli di 
un solo tronco ̂  come i loro rispettivi idiomi sacri, i l 

(1.) STEVENSON, On the ante-hrahman. worship. Journ. oftlie 
asiat. ro?/.soc.,Lond., 1838-41, n.0 9, p. 189-197; n.o10, p.264-
267; n.0 12, p. 239, 240, 241. 
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sánscrito e i l pali , sonó dialettí di una sola lingiuVi c i 
lor caratteri ieratici, i l Devanagari e i l Lat, si hanno 
per inílessioni di un solo alfabeto. E siccome le favelle 
indiche paiono derívate dallo zend^ cosi le credenze 
paesane di quelle dovettero useire dalFIrancoi Bramani 
e coi Samanei ¡ come due rampolli di quel magismo p r i -
mitivo, donde mossero le prime colonie ieratiche dei 
Giapetidi, che s'innalzarono sulle rovine dei sacerdozi 
camitici. E probabile assai che i l Bramanismo dei Yedi 
regnasse da principio a ponente deU'Indoi che la Pen-
tapotamia fosse uno de' suoi pr imi seggi, dopo che eb-
be valicato quel fiume^ che si stendesse peí Gange circa 
i tempi dei Suriavi e dei Sandravi ^ che sonó gl i Eliadi 
e i Selenidi della mitologia indica - che nell 'e tá di Ra
ma per mezzo di Agastia a ostro si propagasse^ e poscia 
a Giava si tragittasse, secondo le tradizioni degVisolani^ 
nel primo secólo della nostra era, dove, giusta i l testi
monio di F a i á n , regnava ancora nel quinto (1). Ma que-
sto vecchio Bramanismo doveva essere assai debole,poi-
ché non lasció alcun vestigio monumentale di sé. Le 
prime inscrizioni sanscritiche che si conoscano furono; 
vergate negli anni 509., 523 e 528 dell 'éra cristiana o 
in quel torno, e appartengono ai principi del Bramani
smo moderno. Le medaglie dei Gupti, che sonó le piü 
antiche ira le bramaniche, non precedono Tottavo no-
stro secóloj e contengono la Svástica o mistica croce e 
altri emblemi buddistici. Fra le migliaia di quelle che 
vennero tróvate nell'India^, nelFAfganistan enella Bat-
triana, non ve ne ha una sola che sia schiettamente bra. 

(1) HAMILTON, opera citata, tomo I , p. X X Y L - SYK.ES, opera 
citata, p. 399, 400, 401. - Journ. asiat. roy. soc, Lond., 4838, 
n.09, p. 137. 
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manica • e i l supposto Siva^ i l torcK, i l Trisula o tridente 
di alcime monete di Kadphises sonó accompagnati dallo 
Stupo o Ghaitia (special foggia di torre a uso di custo-
dirvi sacre reliquie), e dal fico indiano, simboli propri 
dei Buddisti; oltreché i l toro é comune a quasi tntt i i 
popoli giapetici (4). Pare adunque che dalla prima inva-
sione dei popoli giapetici sino ai tempi in cui sorse i l 
Bramanismo puranico, i l culto di Budda abbia avute le 
prime parti nell ' India. Molte sonó le analogie delle due 
forme bramaniche col Buddismo. I Vedi, che sonó Tú
nico documento del Bramanismo nella sua natía purez-
za, contengono una filosofía speculativa sostanzialmente 
idéntica a quella dei Samanei, ed esprimono Temana-
tismo nei due cicli della Maia e del Nirvana, che rispon-
dono alia emanazione e alia remanazione &). í San-
dravi dei Bramani hanno i l loro Budda, a cui si attri-
buiscono molti inni contenuti nel quinto libro del Rig-
veda onde non é meraviglia se la leggenda di Rama 
somiglia in parte a quella di Budda giovane, e se en-
trambi discendono, secondo i Purani, da Isavacu, uno 
dei Suriavi e fondatore della dinastía di Aiodia. Tutto 
ció ci mostra che le stirpi regle del solé e della luna ap-
partennero storicamente del pari ai due culti # . Quan-
to alie caste, i l Buddismo le accetta come instituto c i -
vile, secondo apparisce dalla storia del Nepal e di Cei-

(1) SYKES, opera citata, p. 284, 285, 357-360, 421, 422. -
Mcm. de l'Inst. de F r . , Acad. des Inscr., tomo I I , p. 209, 210,214. 

(2) OM»AKIÍ.'MAT , stud. et op. ÁNQ. DUPERRON , Argeator. 
•1801, pass. -DHARMASASTRA, X I I , 82, 83, 84, et aliam. 

(3) GOLEBROORE, As. research., loco cit. - WILSON, ¥ i s s m u 
PURAWA, p. 463, 464,- SYKES, opero bitata, p. 297,298, 338, 
339. - HODGSON, ap. Journ. ofthe asiat. roy. soc, Lond,, 1835, 
n.04, p. 300, 301. 
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l an ;e come gerarchia religiosa ^ si puó dubitare, se 
eziandio presso i Bramani siano molto piú antiche del 
Darmasastra. Certo, dal discorso con cui 1'ultimo Bud-
da, predicando in Savattipura, spiegó 1'origine delle 
caste, e dallo stato in cui Faián trovó F India all'entra-
re del quinto secólo, si potrebbe inferiré che gli ordini 
attuali di quelle siano posteriori a questa data { 1 \ F i 
nalmente molte opinioni e pratiche dei nuovi Bramani, 
come i l ciclo del tempo infinito, gli avatari, le teofanie 
permanenti, le dinastie dei re patriarcali, risalenti ai 
primordi del mondo, i l suicidio religioso dei divot i , 
molti simboli, come quelli del to ro , del tridente, del 
fico indiano; la pietá verso i b r u t i , i l divieto di certi sa-
criüci , le processioni coi carri piramidali, e altre ceri-
monie, paiono tratte dal Buddismo. 

La notizia testé acquistata di alcuni documenti bud-
distici, e specialmente dei viaggi di Faián e di Juent-
sang, e della celebre storia del Mahavanso, non meno 
che di molte inscrizioni in antica lettera palica, dicife-
rate per opera dell5 ingegnoso e infaticabile indianista 
Giacomo Prinsep, hanno modificata assai l'opinione r i -
spettiva degli eruditi sulla storia del Buddismo e della 
letteratura sanscrítica. Senzafare col Mahavanso del l ' i -
dioma magadino o palico la radice di tutte le l ingut, 
pare che esso sia i l dialetto indiano culto piú ab antico, 
e assai prima del Tamil e dello stesso sánscrito, come 
i l Lat ha fuor di dubbio preceduto i l Devanagari ira g l i 
indici alfabeti (2). Ricavasi dalle stesse fonti che i l Bud
dismo attuale é una semplice riforma di un Buddismo 

(1) SYKES, opera extata, p. 265, 278, 279, 280, 287, 301, 
318, 321, 361-402. 

(2) SYKES, opera cííaía, p. 411, 414-418 , 423 , 424 , 425. 
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anteriores che ai tempi di Alessandro esso predominav;i 
da Casmira e dalla Battriana sino a Geilan e a Cqmo-
rino, e nel settimo secólo della nostra era,, tuttavia re-
gnava nell5 indiana penisolaj e che alF opera sua, o a 
quella del suo precessore, si debbono attribuire quei 
raaravigliosi scavi che in appresso furono vólti dai Bra-
mani a servigio del loro culto. Queste scoperte accre-
scono V importanza storica del Buddismo e ne rendono 
gli annali molto curiosij onde i l lettore mi perdonerá3 
se mi allargheró alquanto per accennare le conclusioni 
storiche che nascono dagli u l t imi trovati della fiiologia 
oriéntale a questo proposito^, forse non ancora penetrati 
in Italia ^ e per daré una idea succinta si, ma esatta al 
possibile, di una religione che é senza fallo la piu stu-
penda tra le forme contemplative del Buono eterodos-
so. Né con questa intramessa usciró punto dal mió te-
ma; essendomi proposto di delineare la dottrina del 
Buono, non meno nel riverbero della storia che in sé 
stessa, aggiungendo lo studio dei fatti ai risultati della 
speculazione. 

Le date che si assegnano dagli autori orientali al fon-
dator del Buddismo^ sonó molte e discrepantissime^ ma 
riscontrandole insieme, ho notato che si possono ridur-
re a sette serie, ognuna delle quali rappresenta sotto-
sopra la nascita o la morte di un solo personaggio (1). 

(1) Le date che ho raccolte, SODO quaranta, e si riducono alie 
serie seguenti: d.0 Piü di ventisei secoli innaazi a Cristo (2696). 
2.° Piü di ventiquatlro secoli (2420). 3.° Piü di vcnti secoli (2146, 
2137, 2133, 2099, 2044). 4.° Piü di dodici secoli (1366,1336, 
1332, 1298). 5.° Piü di nove secoli (1122,1081,1058, 1031, 
1029, 1027,1026,1022, 1014, 1004, 991, 988 , 961, 959). 
6.° Piü di sette secoli (882,878,835,750). 7.° Piü di chique secoli 
(688. 668. 651,638,623.621, 619,565, 544,543.520,. (Journ 
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Le quali serie rispondono ai setteBuddi menzionati dal
le tradizioni d'Oriente, e segnataraeute dalle cronache 
nepalesi; in cui si nominano sei di quelli , cioé Yipasi, 
Sichi, VisvabUj Manju Sri , Casiapa e Sachia (1). I Gí-
nesi ammettono un Fo (cosí chiamano Budcla) per ogni 
millenario; e i l Mahavanso ne nomina ventitjuattro^ da 
collocarsí fra le favole, salvo gl i ul t imi quattro^ che haR-
no un valore storico e appartengono alF etá corren-
te (2). Questi quattro Buddi chiamansi in sánscrito Gra-
cutsanda, Ganaca, Gasiapa e Sachia Muni (3)- i l qual 
Sachia é i l vero Budda, secondo quei dotti che ne am
mettono un solo, e f u , al parere di t u t t i , l 'autore di 
quella riforma o nuova religióne che ci é conta sotto il 
nome di Buddismo, e regna ancora al di d'oggi in due 

asiat, Varis, tomo IV, p. 10-14; tomo X , p. 140-143; tomo XVI , 
p. 420. - RÉMUSAT, Mél. asiat, tomo l , p. 115. - Mém. de l'Ac. 
des Inscr., tomo X L , p. 196. - Redi, asiat. trad. par Labaume, 
Paris, 1805, tomo I , p. 512. - RLÁ^ROTH, Tah. hist. de l'Asie, 
Paris, 1826, p. 6S, 64.-WILSO?Í, VISHPÍU PURAIVA, p. 463, 
not, 20. Credo di dover avvertire che nella mia Introduzionc 
(lib. 2, cap. 7), avendo seguito la sentenza comune che ammette 
un solo Budda, cioé Sachia, collocai col Rémusat e col Rlaproth 
la data di esso nel secólo décimo irmanzi alia ñostra era. Dalle 
ultime scoperte risulta probabile che il Budda del décimo se
cólo non fu Sachia, ma uno de' suoi antecessori. 

(1) Sachia, coll'accento sulla prima sillaba, risponde a Cha-
Itya, SaJihya, Saliya, ecc, come scrivono grindianisti inglesi e 
francesi. Altrove scrissi Sciaca col Bartoli, che suol seguiré la 
pronunzia giapponica, benché indichi in un luogo la forma in
diana e origínale di Sachia. (Asia. I I I , 5 .̂ 

(2) Journ. asiat., Paris, tomo V I I , p. 152, 229.; tomo X , 
p. 143. - Nouv. ann. des voy., Paris, tomo X I I , p. 60, 61. -
SYRES, opera citata, p. 344, 362, 409. 

. (3) II Sykes chiama i tre primi, secondo T idioma palico, Ca-
cusando, Conagammo e Cassapo, 
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terzi delFAsia. L'esistenza di varii Buddi anteríori a 
Sachia é crédula umversalmente, non solo dai Buddi-
sti di Cedan, del Nepal, della Ciña, ma eziandio da 
quelli dell'Indocina, del Giappone, del Tibet, deirAsia 
céntrale; e i tre precessori immediati di Sachia non sí 
possono ragionevolmente enllocar tra le favole. I Vedi, 
che dal Wilson si credono scritti circa quattordici se-
coli innanzi a Cristo, raccontano che i l penitente Gau-
tama (uno dei nomi di Budda) annestó un nomo di na-
scita íncerta alia casta dei Bramani; doppia allusione al 
Buddismo (i\ Secondo i l Rémusa t , g l ' idd i i bramanici 
nel tempo dei pr imi Buddi aveano per capo Indra, e 
non Bramaj i l che ci fa risalire oltre i Vedi (2). Quel 
S u g ú t , che visse nel 2 d 0 i innanzi a l l ' é ra volgare, fu 
certo un Saugata, cioé un buddista; giacché, oltre al 
condannare l'uccision delle bestie, venne accagionato, 
come Capila, di sensismo e di ateísmo; solite acense dei 
Bramani contro i loro capitali avversari (3). Secondo le 
memorie mongoliche, Benares, teatro principale della 
predicazione di Sachia, fu puré quello dei tre Buddi 
che lo precorsero (4). Mahindo, figliuolo del gran prin
cipe Asoco, e missionario a Ceilan nel 506 innanzi a 
Cristo, chiese al re Piatisso di poter edificare un mona
sterio in un sito reso illustre e santificato dai quattro 
ult imi Buddi. I Ceilanesi si vantavano eziandio di avere 
le loro reliquie, oltre le due faraose orme e i l dente di 
Sachia; e narravano che questi, pellegrinando nel 587 
avanti Cristo alia loro isola, fu salutato qual successore 

(1) Joum. asiat., París , tomo 11, p. 280, not. 
(2) Ap. SYKES, opera citata, p. 289. 
(3, Rech. asiat. trad. par Labaumc, tomo I , p. 67, 83. 
(40 SniES, opera citata, p. 312. 
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degli altri Buddi dal re di Calianij che ospitollo e ab-
bracció la sua fede (1). Faian^ esatto e verídico osser-
vatore. ricorda alcuni settari clie^ venerando la memo
ria dei tre pr imi Buddi , ricnsavano di riconoscere Sa-
chiaj narra di aver veduto nei dintorni di Fcrracabad 
uno Stupo, e presso Raiagaha i l trono dei quattro Bud
di j e menzioua persino i l luogo dove compicrono la 
legge 2). Juentsang visitó puré a Tamralipti sulle foci 
del Gange uno Stupo eretto dal re Asoco in memoria 
dei quattro Buddi^ e presso la giogaia nepalica i loro 
troni poco lungi dalla tomba dell' ultimo di essi ^ in una 
selva di fichi indiani Monumenti di tal sorta non 
raeritano certo molta fede; ma sonó prezioso argomen-
to di tradizione. La qual forse non fu ignota a Mega-
stene; imperocché i l Budda3 terzo re dell'India,, ricor-
dato da Arriano, forse idéntico aU'omonimo scrittor di 
preghiere nel Rigveda e stipite dei Selenidi, dovette es-
sere piú antico di Sachia e prossimo ai tempi favolo-
si (4,. Sachia stesso mentovó, sermonando, i suoi pre-
cursori, di cu i , secondo gli annali nepalici, raccolse e 
compi le dottrine; e protestó di essere seinplice conti-
nuatore della loro impresa (5). E quando egli era tu t -
tavia fanciullOj abbattutosi a diporto in un Saraaneo, c 
chiesto chi fosse, gli fu risposto essere uno di quelli che 
abbandonano genitori, mogliej figliuoli, fratellij non 
han desidér i , non aífetti; vivono con puri tá e sempli-
citá di cuore, e vacano al contemplare nella solitudi-

(1) SYRES,, opera citata, p. 316, 317, 344. 
(Sí) Ibidcm, p. 201, 293, 296, 307, 309, 344. 
(3) Ihidem, p, 300, 313. 
(4) ARR., Eist. ind., 8. - SYRES, opera citata, p, 344, 3i5. 
(5^SYKÉS , opera citata, p. 262, 314, 315, 343. ~ Joxmu 

asiat., París, tomo IV, p. 74. 
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ne (!'. Ecco i l Samaneismo colla sua Índole ascética e 
contemplativa^ stabilito nell'India prima che Sachia mi-
rasse a farsene riformatore. 

Dei varii Buddi in particolare si ha qualche cenno. 
Faian parla della patria di Cracutsandaj posta a quattro 
miglia da Capilavastu, e per essere cittá antica^ giá al-
lora disabitata (2). Piü frequente memoria fa di CasiapíU 
tocca di una setta nominata da esso, la quale ammet-
teva il vacuo per principio supremo^ discorre della sua 
patria, a diciasette miglia da Sravasti, e di uno Stupo 
presso Aiodia, contenente le sue ossâ  e infine racconta 
la nascita, la vita • la missione di luí (3). Descrive per 
udita i l singolar monastero di Casiapa, a ottocento mi
glia australi dalla cittá di Buddagaia; scavato nel seno 
di un montera cinque solai^cOnmillecinquecento stanze 
e una íbnte al sommo, clie diramandosi in varié polle e 
r ivol i , porgcva l'acqua manesca aciascuna celia. 11 Sykes 
raíílgura in esso sottosopra le stupende grotte di Ellora, 
furto, non opera, dei moderni Bramani: e questo non é 
i l solo fatto da cui s'inferisce che Tuso buddistico di 
traforare i monti cominció innanzi al figlio di Suddo-
dama (4). Casiapa, i l quale, secondo le cronache del Ne
pal, fu anche l5 apostólo delFAssam, del Tibet e di Gas-
mira (5), s'intreccia singolarmente colla storia di questi 
due ult imi paesi e con quella dei Taosi (6), settari della 

(1) SYKES, opera citata, p. 261, 262, 343. 
(2) IMdem, p. 297, 325, 343. 344. 
(3) Ibidem, p 261. 266, 270 ^ 296, 343. 
(4j Ibidem, p. 303, 312, 313. 
(6) HODGSON, ap. Nouv. ann. des voy., tomo X I I , p. 61. 
(6) Ghiamo Taosi i Taossé, a imitazione del Bartoli, paren-

domi opportuno il daré un volto italiano a que! nomi forcstieri 
che occorrono di frequente nelle nostre scritture. 
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Ciña. 11 Tibet , che abbracció la dottrina di Sachia nel 
settimo o nono secólo di Cristo , professava ab antico 
una spezie di Buddismo, come risulta da ' suoí nomi 
estranei e natii (1). Questo BuddismOj anteriore a Sachia 
e proprio dei Tibetani^ s'imraedesima, da un lato^ colla 
dottrina di Casiapa, e dall 'altro, con quella dei Taosi, 
poiché si raccoglie da varii luoghi di Faián, che i Taosi 
erano stabiliti nel Tibet, e convenivano annualmente a 
una montagna presso Benares, santificata dal terzoBud-
da, per adorarlo (2). 1 Taosi non ebbero adunque, come 
si crede volgarmente , per fondatore i l ciñese Laotsé , 
nato, secondo i l Martini, nel 604 avanti Cristo, autore 
del Taoteching e quasi coetáneo di Confusio; ma furono 
assai pin antichi, identici ai Buddisti del Tibet e ai d i -
scepoli di Casiapa. Laotsé fu, come Sachia suo contem
p o r á n e o , non autore, ma riformatore di una dottrina 
precedente; la quale fu quella del terzo Budda, r inno-
vata nello stesso tempo, ma con successo disforme, dai 
due capisetta della Ciña e dell' India. Gran luce spar-
gono questi riscontri sulla vetusta storia dell'Asia, mo-
strandoci nel Buddismo e nella dottrina del Tao una 
sola setta contemplativa, che daU'Indo e dalla Battriana 
si stendeva piú di sei secoli avanti Cristo sino al mar 
della Ciña , venerava gli antichi Buddi , e specialmente 
Casiapa; rispetto alia quale gl'instituti seguenti di Laotsé 
e di Sachia furono semplici riforrae parziali opérate 
presso le due principali famiglie dei gialli e bianchi 

(1) Bhot, Bhodh, Pot, Poot, Pout, Bhoutia, in tibetano: Bhou-
iánt in indostanico: Bhótángga in sánscrito antico: Bhót o Bhó-
tánt in bengalese: Tubot in mongólico (GEORGI, Álph. tibet., 
Romae, 1762, p, 14. - Nouv. Journ. asiat., Paris, tomo XIV, 
p. 179, nota 2. - Nouv. ann. des voy., tomo X X V , p. 288), 

(2) SYRES, opera citata, p. 276, 310. 
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Giapetidi. Non é quimil da maravigliare se quel celebre 
Ai , taoso e quindi discepolo di Casiapa, volasse, spirato 
da dio, ad adorare in Sachia bambino i l novello Budda, 
nepresagissc i l divino avalara e ne íacesse l'oroscopo (1). 
II viaggio di Laotsé decrepito verso i paesi di ponente, 
e in ispecie la Battriana, non é pin inesplicabile, come 
parve ai sinologi; ed ebbe certo per iscopo di visitare 
la patria di Casiapa e degli altri pr imi Buddi , secondo 
T uso dei Taosi tibetani e dei Buddisti delle etá se-
guenti (2)2 Né perció voglio inferiré che Sachia sia lo 
stesso Laotsé pellegrinante dalla Ciña a Occidente, come 
ha fatto i l Pauthier,appoggiandosi ad alcuni cenni equi-
voci di un autor ciñese j sia perché l ' esistenza distinta 
dei due personaggi eselude ogni dubbio, e perché¿i 
Taosi non erano tenuti per aíFatto ortodossi dai disce-
poli deir indico riformatore '3^ Onde Faián raenziona 
la conversione di alcuni di que l l i , senza pero annove-
rar l i espressamente fra gli eretici: la qual riserva, e la 
Svástica o mistica croce, incisa sulle medaglie e grotte 
indiano, e comune emblema dei Buddisti e dei^Taosi, 
conferma la parentela delle due sétte . Finalmente la 
mitologia dei Taosi cinesi corrobora queste induzioni 
storiche, e ci fa ravvisare nella dottrina del Tao un 
ramo parallelo e originariamente idéntico al Buddismo 
primitivo. Molti di essi coníondono in una sola persona 

(1) Asiat. research., tomo I I , p. 383. - SYK.ES, opera citata, 
p. 297, 298, 299, 347, 348. 

(2) RÉMUSAT, Mél. asiat., tomo I , p. 92-99. - Mcm. de l'Inst. 
roy. de F r . , Acad. des Inscr., tomo Y I I , p. 48, 49, 50. - PAU-
THIER, Mém. sur Vorig. et la propag. de la doctr. du Tao. Pa
rís, 1831, p. 24. 

(3) Journ. asiat., Paris, 3™ série, tomoYIII, p. 271, 272, not. 
(4) SYRES, opera citata, p. 298, 299, 348, 349. 

17* 
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Laotsé e uno dei Bucldi anteriori a Sachia- e tut t í ere-
dono ehe i l Tao o dio supremo siasi umanato succes-
sivamente piú volte, dentro e fuor della Ciña, prima e 
dopo i l Laotsé, eontemporaneo di Gonfusio, e ehe abbia 
viaggiato a ponente fin oltre la Persia, per propagarvi 
le sue opinioni. Laotsé medesimo nel Taoteching prote
sta espressamente di essere schietto ripetitore di un'an-
tica dottrina • la quale nei punti essenziali consuona a 
capello col panteismo buddistico (^). Se a ció si ag-
giunge la grave autoritá di Matuanlin , che fa fiorire 
Laotsé nel 729 avantí Cristo, cioé piú di cent'anni in-
nanzi alia data del M a r t i n i ; se si considera che questo 
personaggio del settimo secólo dovette essere uno dei 
cinque o sei Laotsé che, secondo altri serittori cinesi, 
visséro sotto i Tseu innanzi al coetáneo di Confusio j 
se si ricorda un Taoso ancor piú antico, detto Cuangt-
s ing t sé , vissuto nel 2704; innanzi alia nostra era, abi-
tator di caverne e maestro delFimperatore Oangti nelle 
dottrine del Tao^ se, al parer d^altri, lo stesso Oangti 
fu Laotsé umanato, e la medesima fortuna toecó ad altri 
p r inc ip i : se Oangfumi, serittore del quarto secólo in
nanzi a Cristo, nevera quindici Laotsé anteriori al piú 
famoso j si avranno sette e piú Laotsé rispondenti ai 
sette e piú Buddi, e tu t t i insegnanti la stessa dottrina (2). 
Certo, la conformitá delle favole arguisce qualche me-
desimezza nclla storia. Ora di questi varíi Laotsé i due 
ul t imi oífrono un sincronismo manifestó con Sachia e 
col suo precessore immediato, e i l piú vecchio col primo 

(4) RÉMUSAT, Mém. de l'Inst. voy. de F r . , Acad. des Inscr., 
lomo Y I I , p. 32, 34, 49, 50. - PAUTHIER, Mém. sur l'orig. et la 
propag. de la doctr. du Tao, p. 49-28. 

(2) DESGUIGNES, ia Mém. de l'Ac. des Inscr., tomo X X X Y I I I , 
P. 2, p. 292-296, 303 j tomo X L I I I , p. 277. 
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Budda: lo stesso nome di Cnangtsingtsé, se si ha Toc-
chio alio strano modo con cui i Cinesi travolgono le 
voci forestiere, non é aífatto alieno dalla forma sanscri-
tiea e palica dei nomi dati ai tre penultimi B m l d i , ed 
in ispéele di qnelli di Cracutsanda e di Casiíipa • insti-
tutore dei Tibetani efondatore probabile del gran mo-
nisterio di Ellora. 

Casiapa e Budda ci conducono anche a Casmira. Se 
gli [autori cinesi pongono la culla di Budda in Casi o 
Benares, altri nell 'India occidentalej i piú degli altri e 
tut t i gli scrittori arabici la collocano in Casmira, efanno 
viaggiare i l dio nel Seiestan e nel Zablestan , province 
della Persia (1). Certo 5 questi non é Sachia, nativo di 
Capilavastu; ma la lite é piú faciie a comporre che quella 
della patria di Omero, mediante i diversi Buddi. Juen-
tsang crede i l regno di Casmira fondato da Ananda, 
discepolo di Sachia, cinqnant'anni dopo la sua mortej 
ma le memorie piú autentiche lo fanno assai piú an-
tico &). Lo storico casmirano del i d^S , tradotto dal 
Wilson, narra che Casiapa, ñipóte di Brama, resé abi-
tabile la deliziosa valle di Casmira, dando uno sfogo al 
lago che 1' ingombrava, come i l Bochica dei Muischi in 
America prosciugo l'altopiano di Condinamarca, prati-
cando uno scolo per le acque ingorgate del Funza, che, 
divallandosi per la nuova apertura i produssero i l ma
gnifico salto di Tequendama (3). Singolare riscontro di 
mitología e di geografía storica, che mi par degno di 

(1) DESGUÍGNES, Hist. gén. des Huns, París, 1756, tomo I , 
P. 2, p. 223. -itfem. de l'Acad. dcs Inscr., lomo X X Y I , p. 777; 
lomo X L , p. 193. 

(2) SYRES, opera citata, p. 323. 
(3) WILSON, in Journ. asiat., París, tomo VII^ p. 9 , 1 0 . -

HUMBOLDT, Vncs des Cord., Paris, 1816, torno I . p. 85-95. pl. 6. 
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essere awertito. Casiapa é altresi autore di molti inni 
del Rigveda; insegna Fidealismo e l'ascetismo vedico e 
buddistico nel Padma, secondo dei Purani- vien men-
zionato nel Yaiu Paraná e altrove come un Richi, cioé 
nomo santo, e come un Pradiapati, cioé patriarca e re 
primitivo; e infine nel Yisnú Purana i l suo nome é dato 
a una stella, che, secondo la conghiettura del Wilson, 
é quella di Cassiopea. A luí si attribuisce la numerosa 
progenie dei Devi, Gandarbi, Suparni, Naghi, Sarpi ed 
Asur i ; generazioni popolose e politiche, le tre ultime 
delle quali, tenute dai Bramani per nemiche, simboleg-
giano gli aborigen! delP India (1). Casiapa apparisce 
adunque come un riformatore religioso, morale e ci-
vile di questa contrada, fondatore di un.regno, perso-
naggio antichissimo e quasi favoloso , institutore bra-
manico e buddistico in un tempo, come Gautama, Ga-
pila s Budela , e al pari di essi giapetico di sangue, ma 
protettore e padre delle indigene popolazioni, e quasi 
un anello della primitiva religione dei Vedi con quella 
dei Samanei. Ora Casiapa regnó in Casmira intorno 
al 2666 avanti Cristo; data che differisce solo di tren-
t 'anni da quella del piú antico Budda &). Né a questo 
sincronismo si oppone i l luogo ch'egli occupa nella 
successione dei varii B u d d i ; perché ognuno di questi 
essendo considéralo come un^umanazione dello stesso 
dio, la medesimezza del personaggio rappresentato oc-
casionava naturalmente uno scambio nel nome dei rap-
pres^ntanti, come avvenne appunto alF ultimo di essi. 

(4) BURNOUF, in Journ. asiat., París, tomo V I , p. 96-102, -
WILSON, PADMA PLRAIÍA, in Journ. of the roy. soc, Lond., 
1839, n.0 10, p. 285, 286. - Idem, VISHAD P I UAAA, p. 50, 
dl9, 122, 241. - DHARMASASTRA, I , 35, 36, 37. 

(2) Journ. asiat., París, tomo Y I I , p. 86. 
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Nello stesso modo che Sachia fu confuso co' suoi pre-
clecessori, Casiapa poté essere per simile anacronismo 
scambiato con un altro Budda piú antico. E fors'anche 
i l nome di Casiapa, come quelli di Gautama e Budda, 
venne preso come proprio ed appellativo nello stesso 
tempo. 

11 Buddismo primitivo di Casiapa e dei Taosi si sten-
deva probabilmente oltrele menzionate regioni ¡n tutta 
1' Asia céntrale i di cui 11 Tod lo crede nativo, e occu-
pava le contrade poste a ponente e a libeccio della Ci
ña (1). Consuona i l nome di Bothe, che non é solo pro
prio del Tibet e del Botan, ma vien dato dagFIndiani 
a tutta quella immensa tratta di paese che corre da Ca-
smira alia Ciña, ed é fiancheggiata a ostro dagli alti 
gioghi dell'Imavo (2). 11 nome di Samanei ci trasporta 
ancor piú lungi , cioé neU'Asia boreale, do ve i preti dei 
Tungusi, e in ispecie dei Mansciuri, chiamansi ab antico 
Sciammani o Samani.Erra ¡IMalte-brun a negare lame-
desimezza originale dei due sacerdozi; poiché gli Sciam
mani sonó veri Samanei, ma degeneri, che attendono a 
scongiurare gl ispir i t i , e oíTron loro sacrifici,come suona 
i l lor medesimo nome Tal é appunto Fufficio dei Taosi 
della Ciña, non meno tralignanti dai loro antenati, che 
gli Sciammani dell'Asia boreale !#. I I nome di Sama
nei era comune ai preti buddisti del l ' India; e la leg-

(•J) Journ. asiat., París , tomo X , p. 284. - SYRES, opera ci-
tata, p. 250, 251, 298, 299. 

(2) HAMILTON, opera citata, tomo 11, p. 658, 728. 
(3} MALTE-BRUN, Préc. de la géogr. univ., liv., 440. - RLA-

PROTH, Mém. reí a VAsie, París, 1824, tomo I I I , p. 25,68,11, 
78. - DESGUIGNES, ÍD Mém. de VAcad. des Inscr., tomo^XXVI^ 
p. .775; tomo X L , P. 2, p. 213. 

(4) DESGUIGNES, ihidem. - BARTOLI, Ciña, 1,130,131. 
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gerula di Sachia ci mostra l ' instituto e i l vocabolo noti 
a Capilavastu, durante l'adolescenza del dio (1). Chia-
mati vengono da Porfirio e da Clemente d'Alessandria^ 
Sarmani; da Filostrato, Ircani - da Alessandro Polisto-
re, Semni- e da Megastene presso Strabone, Germán!: 
i l qual ultimo vocabolo^ accostato a quello di Gotama, 
ci fa pensare ai Goti, ceppo della stirpe germánica, e al 
nome del dio regnatore superstite nella loro favella (% 
Bla Saraaneo viene dal sánscrito Sramana e del palico 
Samana, che suonano sanio,- onde nacque i l nome di 
Sommonocodom dato a Budda dai Siamesi, quasi i l 
santo Gotama; e quello di Sammato, che fu un avatara 
di Budda, anteriore a Sachia. I Giaini, rampollo buddi-
stico, danno lo stesso nome agli uom.ini contemplativi 
e di santitá eminente (3). íl terzo e i l piú sacro dei Yedi 
chiamasi Sama e Samana; voce che, secondo i l Cole-
brooke, suona distruttivo del peccato, e giusta i l Pau-
ÚÚQY.pacificativo. Le sue preci non si recitano, ma si can-
tano con grave cantilena somigliante al salmeggiare dei 
Samanei: nuova analogia di rito e di nome, forse non 
fortuita, fra i l Buddismo e le cose bramaniche (4). F i 
nalmente Masudi, nominando uno Zaman che conqui
stó la Persia e la Ciña, e íü figlinolo di Babud o Budda, 
e ñipóte di un Braman progenitore dei Brainani, ci 
porge un mito genealógico non disprezzabile,in quanto 

(-1) SYRES, opera citata, p. 261, 262, 264, 3-43. 
(2) Yedi i testi discussi dal Sykes, opera citata, p. 363, seq. -

Journ. asiat., París, tomo X , p. 284. 
(3) SYKES, opera citata, p. 362, 364. ~Nouv. Journ. asiat., 

Paris, tomo XIV, p. 97, 98. 
(4) COLEBROOKE, ^5. research., loco citato. - Journ. asiat., 

Paris, 3me série, tomo Y I I I , p. 467, nota 4. 
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mostra Fopinione tradizionale sopra la comunella pr i 
mitiva e la successione dei due culti gareggianti (1). 

Questi pochi cenni bastano a chiarire r a n t i c h i t á e 
Festensione maravigliosa del culto piú contemplativo 
ed ascético che abbia avuto luogo fra le genti eterodos-
se. Ricercare in che modo da quel prisco Buddismo sia-
no nate altre religioni e civiltá nelle varié parti del 
mondo, seguendo con cautela i l filo sottilissimo e spes-
so ingannevole delle analogie ed etimologie, é cosa alie
na dal mió proposito e che debbo riserbare per un al-
tro lavoro. Colui che lo riformó e sollevollo ad alto 
grado di splendore fu T ultimo dei Buddi comparsi, 
cioé Sachia M u n i , che io credo nato nel G23 avanti 
Cristo; giacché questa data, autorizzata dal Mahavan-
s'o, é corroborata dal catalogo dei ventotto patriarchi 
buddisti che si contiene neirEnciclopedia giapponese. 
I I R é m u s a t , seguendo l'opinione che fa nascere Sachia 
nel -1029 e mori ré nel 950, é costrctto di assegnare a 
ciascun pontificato di quelli sino a Bodidarma, morto 
nel 49S della nostra era, una durata media di oltre 
a cinquant 'anni, poco probabile, se, come pare dalla 
loro storia, que' pontefici non erano eletti bambini , a 
uso dei Lami tibetani (2). Laddove, secondo la data cei-
lanese, la durazione mezzana di ciascun patriarcato é 
ridotta alio spazio piü discreto di trentasette anni, non 
disproporzionato al regnare mansueto e longevo di sa-
cerdoti assunti a tal grado in fresca eta. Le varié leg-
gende di Sachia indiane, ceilanesi, nepaliche, tibetanc, 
cinesi, s'accordano sui principali articoli, c secondo To-

(1) DESGUIGNES , Mém. de VAcad. des Inscr., tomo X X Y I , 
p. 772, not. A. 

(2) Mél. asiat., tomo I , p. 126, 127. 
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pinion dei nativi, approvata dairHodgson e dal Csoma 
di Coros, hanno tutte i l loro fondamento in un Purana 
buddistico, intitolato Lalita Vistara, di origine tibetana 
o nepalica_, veneratissimo e avntó in contó, se posso cosí 
esprimermi, di protoevangelio del Buddismo (1). Tra-
pelano in queste narrative raolte memorie e idee cr i 
stiane j come la materni tá verginale di Maiadevi, geni-
trice del riformatore; i l battesimo di Sachia bambino; 
la sua presentazione a una sacra imagine; la visita e 
Fomaggio fattogli dal savio A i , uno dei Taosi; la gara 
vinta dal maraviglioso fanciullo alFetá di dieci anni col 
suo precettore; la sua ritirata nel deserto, dove visse 
di miele e di cardoni; le interrogazioni subdole e ten-
tatorie de' suoi nemici, i l trionfo che ne r ipor ta , il. r í -
fiuto del dominio del mondo, oíTertogli da Brama, e i l 
digiuno di quarantanove g io rn i ; i l titolo conferitogli 
d'inventor dell'acqua della salute; la confessione del 
suo discepolo Dianchi Godinia, primo a credere in luí 
e adorarlo qual dio; e in fine i dieci comandamenti con 
cui epiloga la legge (2). I I Desguignes tradusse in parte 
una scrittura buddistica, piena altresi di sensi e concetti 
evangelici, composta intorno al 65 di Cristo, quando 
sotto Ming t i , secondo imperatore degli Han orientali, 
la dottrina di Sachia fu recata dall'India nella Ciña (3). 
Curioso sarebbe eziandio i l riscontrare le biografíe m i -

( 1 ) LENZ, Analyse du L a l . Vist. in Bullet. scient. de l'Acad., 
de Saint-Pétersb., tomo I . Si paragoni colla leggenda mongó
lica presso 11 RLAPROTH, in Journ. 'asiat., París , tomo I Y , e 
colla ciñese presso 11 DESHAUTERAYES, ibid., tomo V I L 

(2; LENZ, RLAPROTH, DESHAUTERAYES, loéis citatis. - SYRES, 
opera citata, p. 265, 297, 298, 299, 309. 

(3) Hist. gén. des Huns, tomo I , P. 2, p. 227-234. - Mcm. de 
VAcad. des Tnscr., tomo X L , P. 2, p. 252-256. 
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tiche di Sachia coi nostri evangeli apocrifi, e i l cercare 
le attinenze di quelle col gnosticismo e col Manichei-
smo. I plagiati fatti alia fede ortodossa non darán ma-
raviglia ^ se si considera che i l Lalita Vistara non puó 
essere anteriore al l 'éra cristiana j quando i l Buddismo 
riformato di Sachia non era ancor penetrato nella Ci
ñ a , nel Tibet e nell'Asia céntrale j e che le piú gravi 
testimonianze accertano la predicazione evangélica di 
san Tommaso nell 'India qualche anno prima che Min-
gti ne ritraesse i l simbolo samaneo (1). La sublime no-
vi ta della dottrina cristiana e la sua consonanza con al-
cuni dogmi tradizionali sopravissuti neirAsia, qual era 
l* aspettativa di un ult imo riparatore, dovettero destare 
l'attenzione dei Samanei, disposti a incorporarsi i dog
mi e i r i t i forestierij ond^é credibile che ritraessero dal 
Cristianesimo nascente, come giá forse aveano ritratto 
dai Magi e dal Bramanismo vedico, e come poseía fe-
cero dai gnostici, da Manete, e sovratutto dai Nesto-
riani, onde presero la gerarchia lamitica (2). Laonde, se 
i l Georgi esageró tali f u r t i , e mal seppe distinguerli e 
comporli colle ragioni della cronología e della storia , 
perché, sebbene dottissimo, i documenti de'suoi tempi 
nol consentivano, non sarebbe piú savio i l r ige t t a r l i , 
quando sonó manifesti, né recar si possono a caso for
tuito o al corso parallelo delle tradizioni. 

La dottrina di Sachia consta di due parti^Funa acroa
má t i ca , c h ' é una schietta filosofía panteística, e Faltra 
essoterica, mista di panteísmo mitigato, di favole, di 
simboli, di tradizioni, di dogmi e di r i t i superstiziosi a 

(1) SWANSTON, Mem. ofthe primit. church ofMalay. in Jonr. 
of thc asiat. roy. soc, Lond., 1834, n.0 2, p. 171. 

(2) RÉMUSAT, Mél. asiat, tomo, I , p. 129-145, 
18 
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uso del volgo. Curioso sarehbe l'investigare le attinen-
ze della prima colle sétte speculative dell5 India, tenutc 
dai Buddisti per ereliche, e di cui Faián e al t r i autori 
cincsi tessono un lungo catalogo (1). Fra esse vengono 
menzionate alcune scuole, tenute p u r é dai Braman i per 
non ortodosse, come i l Vaisesica di Ganada e i l Sanchia 
di Capila. Canadá , che ricorda Canaca, antipenultimo 
Budda, visse,, giusta la tradizione, otto secoli prima di 
Sachia, cioé interno al -1425, e pare essere stato un 
Budda.,o almeno un famoso partigiano del BuddismoC^. 
Ma ció che é piú -singolare si é , che si chiama anche 
Casiapa; i l che aggiunto alia data, rende probabile la 
sua medesimezza con uno dei due immediati precessori 
di Sachia I I Kiaia, strettamente collegato per la dot-
trina col Vaisesica, potrebbe credersi altresi buddistico, 
sovratutto avendo rispetto al suo autore Gotama o Gau-
tama, uno dei nomi di Sachia, se non trovassimo i se-
guaci di tal setta fra i piú feroci persecutori dei Sama-
nei (4). I I panteismo di Yiasa nel Yedanta, nel Bagavat-
gita e nei Purani che gl i si attribuiscono, puó essere 
un rampollo degli UpanisadU e cosi puré quello di Diai-
min i nel Mimansa. II Sanchia di Capila ha pur molta 
similitudine coila filosofía del Darmasastra e con quella 
dei Vedij ma nello stesso tempo ha un volto special-
mente buddistico (Sj. Capila é, come Casiapa, Gotama, 
Budda, un personaggio celebre nei due cu l t i , benché 

(i) STKES, opera citata, p. 266-271. 
(2; Ibidem, p. 267, 290. 
(3) COLEBROOKE, Ess. sur la pililos, des Hind., irad., p. 233. 
(4) Journ. asiat., Paris, tomo IV, p. 412,113. - DESGUIGNES, 

Mém. üc VÁcad. des Inscr., lomo X L , P. 2, p. 207. 
(5) DSIARMAISASTRA, I . HAMILTON , opera citata, tomo I , 

p. X X V , X X Y I . 
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mezzo erético rispetto ad entrambi. I Bramani ne fan-
no uno de¡ sette Rich i , una teofania di Agni, dio del 
fuoco, e un figliuolo di Brama; e la setta speciale dei 
Visnui t i , che invece di nove avatari di Visnú ne am-
mette ventiquattro^ considera Capila come i l quinto d i 
essi (1). II nome di Capila e di Capiladara é pur dato al 
Gange, fiume sacro del pari ai Bramani e ai Buddisti. 
Sachia nacque in Capilavastu, che suona seggio di Ca
pila 5 cittá ubbidiente a Suddodama, padre del riforma-
tore e principe tributario del gran re di Magada &). 
Questo riscontro geográfico sarebbe di poco peso^ se la 
setta degli Svabavichr, che fiorisce fra i Buddisti del 
Botan e del Nepal, e pare una delle piú antiche scuole 
samanee, non avesse sostanzialmente molta analogía 
con quella di Capila; e la setta dei Pradinichi, sua r l -
vale, non somigliasse per contro al Sanchia di Patan-
diali (3:. Lo Svabava degli Svabavichi é a capello la Pra-
cr i t i di Capila, e passa confessa alternatamente dallo 
stato di pravritti, ossia di mondiale esistenza, che costi-
tuisce la suprema miseria, a quello di nirvritti, o sia di 
annientamento, in cui é riposta la beatitudine; e que-
sta continua vicenda deU'Assoluto pei due cicli emana-
tivi da luogo alia successiva comparenza e distruzione 
deifenomenicosmici . i l primo momento dell'esplica-

(1) GOLEBROORE, Ess. sur la pMl. des Hind., p. 3, 4. - WIL-
SON, SAIVKHYA KARIKA, Oxford, 1837, p. 188,189. 

(2) SIRES, op. cit., p. 29G-299. - LEKZ, 1,ATITA VISTARA, 
p. 59. - WILSON, ap. Journ. ofthe asiat. roy. soc, Lond., 1838, 
n.0 9, p. 123, 124, 125. - Journ. asiat., París, 3rae serie, 
tomo V I I I , p. 386, ñola 4. 

(3) Vedi sulle sétte del Botan e del Nepal due Memorie del-
l'Hodgson nelle Asiat. res., tomo X X , e nel Journ. ofthe asiat. 
roy. soc, Lond., n.0 4; e il Pauthier nella sua versione del Co-
lebrooke, p. 256-269. 
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zione divina produce i l principio altivo dell'intelligen-
ZÜ, cioé Adi Budda^ che risponde al Logo platónico, 
al Euddi di Capila e all'Isvara di Patandiali, spodestato 
del primo luogo. Questo principio altivo, coniugato con 
Adi Danna , che é la passivitá materiale dello Svabava 
e della Pracr i t i , genera nel secondo momento dell' e-
manazione Sanga, che é FAhancara di Capila, cioé la 
coscienza imiversale, e la Psiche cósmica dei Platonici. 
Dallo Svabava per mezzo di Budda e di Sanga proce-
dono gli elementi e tutte le forze organiche e inorga-
niche della natura, come dai tre pr imi principi del San-
chia nasce tutto i l rimanente (1). Un panteismo cosi r i 
goroso e T ascetismo eccessivo che Faccompagna, con-
ducono di necessitá alio scettismo e all'immoralismo 
dei falsi mistici (2) • quindi non é da stupire, se le sétte 
dei Pradinchi , Aisvarichi, Jatnichi e Carmichi siansi 
studiate pió o meno di mit igar lo, onde salvare 1' idea 
del Buono. Questi scismi sonó assai antichi, poichc nel 
principio del quinto secólo Faián trovó V India in pre
da a speculazioai e gare dottrinali di mirabile acutezza, 
e i ginnosofisti dei tempi di Alessandro ( i quali certo 

(4) HODGSON e PAUTHIER, locis citatis. - Cons. GOLEBROORE, 
Ess. sur la philos. des Hind.; p. 37, 38, 39, 44, 45. - WILSON, 
©A^HLHYA HARIKA, p. 170, 472, 478, 481-187, et alias 
passim, 

(2) Egli é singolare che la medesimezza delle due dottrine 
non sia stata avverlita, che lo mi sappia, da nessuno. L'epilogo 
di esse si accorda quasi eziandio nelle parole. Lo Svabavica: 
« I am Dirlipt, and the object of my worship is nirlipt: I am 
»that God (Iswara) to wich I address myself». (HODGSON, 
Joum. ofthe asiat. roy. soc, Lond., n.0 4, 295,1. Gapila: « So, 
» trough study of principies, the conclusivo, incontrovertible, 
» one only kaowledge is attained, that neither I am, ñor is aught 
j) mine, ñor do I exist », (WILSON, SAIVKHYA ÜARIHA, Rar, 
64, p. 478;. 
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non erano Bramani, ma Saraanei) dovevano essere svi-
sceratori dMdee non meno sottili. Non mancano tradí-
zioni che di tali scissure e del panteísmo immoderato 
che le produsse recano F origine a Sachia medesimo, 
anzi ancor piü oltre. Del quale si racconta che^ vicino a 
morte, vecchio di quasi ottant'anni,, veneratissimo e te-
nuto da'suoi seguaci per massimo iddio^ si discredesse 
con loro, confessasse di averli ingannati, celando la ve-
ritá sotto i l veíame delle parábolo, e aggiugnesse i l solo 
principio vero di ogni cosa essere i l vnoto e i l nu l la , 
da cui tutto muove e in cui tutto rientra: i l che é a ca-
pello la dottrina di Capila e degli Svabavichi, diíFusa 
piú o meno in tut t i i luoghi delFAsia, dove regna i l 
Buddismo, dal Nepal sino all'ultimo Giappone (1). Faián 
menziona espressamente la scuola che deifica i l vacuo, 
e la denomina da Casiapa (2): e siccome tal dottrina si 
riscontra in molte parti con quella dei Taosi, se ne puó 
dedurre che i l nullismo degli Svabavichi appartenesse 
al Buddismo primitivo. In tal caso darebbero meno 
maraviglia le parole di Sachia moribondo, e quella 
dolorosa disperazione, che ci rammenta gl i ul t imi detti 
di Teofrasto, e mostra qual sia la íiducia cheFingegno 
umano piú privilegiato dalla natura e meglio secondato 
dalla fortuna puó avere nelle proprie forze (3). 

La tr íade di Budda, Darma e Sanga (in pali Buddo, 
Dammo e Sangiti) é i l dogma capitale del Buddismo, e 
Fanello che unisce la dottrina acroamática colla essote-

(1) BARTOLI, Ci7ia, Giappone. pass. 
(2) SYRES, opera citata, p. 266. 
(3) DESGUIGNES, Hist. gén. des Huns, tomo I , P. 2, p. 224. -

Mcm. de VAc. des Inscr., tomo XXXI, P. 2, p. 330.- Cons. DIOG. 
LAEIST., V, 2, n.0 d i . - LEOPARDI, Comp. delle sent. di Bruto c 
di Teofr. - GANZONI, Bologna, 4824, p. 71-87. 



210 DEL BLONO 
rica. NeiF insegnamento secreto la tríade corrisponde ai 
tre prirai principi di Gapila, come si raccoglie dagli 
Svabavichij e giova i l notare che fra questi v'ha una 
scuola speciale, la quale assegna a Darma la precedenza 
su Budda, e dissente daU'altra presso a poco come Ca-
pila discorda da Patandiali(l). La medesimezza del Bud
da Samaneo col Buddi del Sanchia ci mostra puré come 
questa triade essoterica dei Buddisti risponda alia T r i -
gunani bramanica | di cui la Tr imur t i é la forma esso
terica, e alia triade di Laotsé , in cui i l Rémusa t , con-
tradetto dal Pauthier, trova una reminiscenza del te-
tragramma bíblico (2)'. Essotericamente considerata, la 
triade buddistica significa i l dio legislatore, la legge e i l 
clero, cioé i l principio emanatore del mondo, e le due 
emanazioni piú nobili, qnali sonóla dottrina rivelata e la 
chiesa insegnatrice'3), SI osservi di passata che i due t r i -
grammi buddistici hom e hum, connessi colla triade nella 
sua formóla deprecativa, hanno una manifesta parentela 
coWom dei Yedi e forse coll'Aoma deU'Avesta. Budda, 
che sta in capo alia triade, é Tente assoluto, principio 
e fine di tutte le cose, che da luí per emanazione di-
scendono e a Im per remanazione ritornano, perdendo 
la sussistenza lo ro , come individui e come fenomeni. 
L'annientamento finale di ogni cosa costituisce i l Nir-

(1) HODGSON, Zoco citato, p. 294, 295. 
(2) COLEBROOKE, Ess. sur la phil. des Hind., p. 18. - DES-

GUIGNES, Mém. de l'Ac. des Inscr., tomo XXXVIII, P. 2, p. 306, 
307; tomo X L , p. 223, 224, 225. - RÉMUSAT, Mém. de l'Inst. 
de F r . , Acad. des Inscr., tomo VII, p. 44-48. - PAUTHIER, Mém. 
sur Vorig. et la prop. de la doctr. du Tao, p. 29-37. 

(3) HODGSON, loco citato. - SYK.ES, opera citata, p. 270, 310, 
448,451. - Bull. scicnt. de VAc. de St.-PétersJ)., tomo II , p. 383, 
384. - Jowrn. asiat., París, tomo XVI, p. 413,414, 415. - GEOR-
GI, Alph. tihet., p. XXVIII. XXIX, 500-522. 
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vana (1), a cui, come a scopo supremo, anela i l creato. 
L'universo tutto quanto é un ímmenso sofronisterio, in 
in cui le creature travagliano variamente per deporre i l 
peso dell^esistenza menzognera, e ottener per ristoro i l 
nulla, come loro beatitudine. A tal eííetto gi l esscrí ra-
gionevoli passano per una serie successiva di prove, di 
espiazioni, di godimenti, nei tre mondi della t é r r a , del-
T inferno e del cielo. Quindi la trasmigrazione delle ani
me negli uomini e nei b ru t i , e la dottrina delia metem-
psicosii la quale, come corollario plausibile delFema-
natismo, appartiene eziandio all^insegnamento acroa
mático (2). Nello stato oltramondano si compie la prova 
quaggiú incominciata, mediante una successione di tren-
tadue inferni, gl i uni ardenti e gl i altr i ghiacciati, e di 
dicíotto paradisl, nei quali albergano temporariamente 
gli spiritl , secondo la misura dei meriti e dei demeriti. 
I I secondo dei paradisi, situati nei convesso dei varii 
cieli, é i l seggio d ' Indra, Brama e altre trentuna deitá 
bramaniche], le quali, secondo i Buddisti^non sonó mica 
iddii immortali , ma Devati transitorii (come que'del Va-
lalla e delFOlimpo) che otterranno colla risoluzione del 
mondo i l regresso al Nirvana (3). Qui si ravvisa un sin
cretismo manifestó colla dottrina dei V e d i , ^ Tuso co
stante dei Buddisti di daré accesso e cittadinanza alie 
altre credenze. subordinándole pero alie proprie^ onde 
nei Tibet, nell 'Indocina, nella Gina, neí Giapponejn-

(1) Níbutti ia pa.\i; nipón, niuen la ciñese; r.irupan in sia-
mese e in tibetano; nirvritti presso i Nepalcsi. {Ftíém. de VÁcaé. 
des Inscr., tomo X L , P. 2, p. 255-258. - SYB.ES, opera citata, 
p. 261, nota I. - HODGSON, opera citata). 

(2) HODGSOÍV, opera citata, p. 296 et aliam. - SYRES, opera 
citata, p. 263, 264. 

(3) SYRES, opera citata, p. 263, 288, 310. 
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dolatria e la superstizione clei varí culti sonó innestate 
piü o meno al cerímoniale di quello. Sopra l'ottavo cielo 
riseggono gli spiriti godenti, piü vicini alia perfetta pu-
rificazione^ cioé i Boddisattvi; e finalmente Bndda, pr i 
mo avasta della triade, dio sovrano e regnatore, da cui 
tutto muove e a cui tutto ritorna (1). Gli altr i due ava-
st i della triade essoterica riguardano in ispecie lo stato 
dell'uomo sopra la térra. La quale é una piccola parte 
deiruniverso, e soggiace^ come tutto i l rimanente del 
ereato, a un perpetuo corso e ricorso di distruzionre 
di rigenerazioni periodiche, che rispondono ai due stati 
opposti di n i n m t t i e di p ravr l t t i ammessi dagli Svaba-
vichi , e sonó come i due poli della virtú emanatrice. La 
durata di queste varié epoche é di una lunghezza spa-
ventevole, epuó gareggiare con qtiella dei periodi neo-
bramanici, specialmente de' Siva.iti &). Ogni etá terre
stre (3) si parte in due periodi^ Tuno sovranaturale e 
dei miracoli, Faltro naturale e dei santi o filosoíi. Sa-
chia, in una predica fatta in Savattipüra e riferita dal 
MahavansOj racconta che le creature godevano a p r in 
cipio di una concordia e felicita ineflabile, respirando 
un aere purissimo e nuotando in un océano di luce. Ma 
allettate da un'esca appetitosa, s'indussero a gustarla3 
quindi nacquero le malattie, le passioni, le discordie, 
le .ruerre e le altre sventure: airuguaglianza primitiva 

^ntrarono le cáste., doloroso rimedio a peggiori ma
lí {% Si noti íl manifestó riscontro colle mitiche remi-

{\) SYKES, opera citata, p. 289. 
(2) GEORGI, Álph. tibet:, p. 464-499.-BAOATADAIW, trad., 

París, 1788, p. 326-346. 
(3) L'elá cósmica chíamasi calpa in sánscrito, cappo in pal!, 

e chie presso i Buddisti cíncsí. 
(4) SYIÍES, o^ero citata, p. 361-364. 



GÁPITOLO QUARTO 213 
niscenze dell'Avesta e colla storia consegnata nel libro 
piu antico clella rivelazione (1). A perfezionare o instau
rare la rotta armonia delle cose, Budda scende piú volte 
in ciascuno dei due periodi a pellegrinarefragliuomini; 
e deposta la sua maestá , vi apparisce in aspetto morale, 
come salvatore e institutore della vera dottrina, ovvero 
come riformatore e rinnovatore di essa, conforme alio 
stato e ai bisogni altuali del mondo. La vera dottrina é 
i l Darma, o secondo avasta della triade popolare; e 
consta di una parte órale, riservata ai pochi, la quale é 
un panteismo schietto, come quello degli Svabavichi, e 
di una parte scritta, a uso dei m o l t i , esposta tiei l i b r i 
pubblici e sacri. Per ció che spetta alia morale in par-
ticolare, essa é riepilogata in dieci comandamenti, co-
muni a t u t t i , e in ducencinquanta, rególe proprie dei 
religiosi La congregazione di coloro che professano 
la dottrina ne'suoi varii gradi é i l Sanga, Fultimo ava
sta del ternario divino^-ma i l clero o sia i monaci, cosi 
cenobiti coiné mendicanti, sonó la parte piü eletta di 
tal societá (3), Per tal guisa la triade essoterica rispon-
de, da un lato, ai tre momenti emanativi dell'acroama-
tica, e dall'altro al tríplice concetto di Dio creatore e 
redentore, della rivelazione scritta e parlata, e della 
Chiesa, secondo i l dogma ortodosso, di cui i l Buddismo 
c nn^ alterazione. I l primo ciclo emanativo finisce nel 
Sanga, compimento della triade, e con esso comincia i l 
secondo i imperocché i l Sanga, cioé i l chiericato, disci-

(1) ZEIV»ATESTA., trad. par DUPERRON, París, 1771, to
mo I , P. % p. 107-118, 263, 264. 

(2) SVKES, opera citata, p. 263, 264, 265. - Mém. de l'Acad. 
des Inscr., lomo X L , P. 2 , p. 201-204. 

(3) SYRES, opera citata, p. 264. - HODGSON, opera citata, 
p. 291-294. 
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plinando gli uomini col Darma, vale a diré colla dot-
t r ina , gli riconduce al loro principio^ cioc a Budda, e 
gli abilita a goder, morendo o dopo morte, la suprema 
felicita del Nirvana. Ma per giungere a questo termine, 
bisogna aver toccato i l colmo della perfezione^ che con
sta di sette gradi e corrisponde ad altretanti stati d i -
versi. I/infimo é quello de'laici: sovrastanno e s^innal-
zano di mano in mano gl i ordini clericali di Samaneo, 
Aran, Sravaca, Pratiecabudda e Boddisattva, che sonó 
remanazioni o apoteosi solamente iniziali^ alie quali sta 
in capo ultima e somma, la dignitá di Budda, che é la 
deificazione perfetta e di rado ha luogo in tér ra tra g l i 
uomini (-1). Non si confonda questa gerarchia spirituale 
dell'antico Buddismo colla gerarchia ecclesiastica del 
Dalai di Póta la , degli altri Lami tibetani, del Gheghen 
di Urga, del Darmaraia del Botan, e altr i simili avatari 
di finzione assai piú recente Primo dei Buddi appa-
r i t u r i dopo Sachia, e l 'ultimo della correóte etá cósmi
ca, sará Maitraia (detto anche Maitari, Maidari e Nitré), 
di cui Faián vide la statua nel paese di To l i , lavorata da 
un Aran che sali al cielo a bella posta per raffigurar le 
fattezze (forse mediante un Fervero iranico) del venturo 
liberatore (3). Maitraia é probabilmente i l tipo del Cal-
chiavatara, che sará la decima e ultima teofania di Y i -
snú , secundo i Bramani; e Torigine di tale idea risale, 

(1) SYKES, opera citata, p. 264, 448. 
(2) RÉMUSAT, Mél. asiat., tomo I , p. 129-145. - TURNER, 

Amlass. au Tihet, traá., Paris, 1800, tomo E L cap. 16, 17, et 
aliam passim. - HAMILTON, opera citata, tomo I I , p. 574-596. -
MALTE-BRUN, Précis de la géogr. univ., lib. 137,140. 

(3) SYKES, opera citata, p. 263, 277. - Journ.rasiat., Paris, 
tomo I V , p. 13. - CREUZER, Relig. de l'antiq., irad. par Gui-
GISIAUT, Paris, 1825, tomo I , p. 291. 
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giusta ogni verosimiglianza, come i l Sosiosch del Bun-
clehesch, alia tradizione primitiva (1). Dopo quesfultima 
comparita del nume. Teta attuale avrá i l suo compimen-
to. e la larva dell'esistenza universale tornera nel milla, 
per emergerne di nuovo e ricominciar senza fine altri 
giri di calamita e di vicende. 

La storia di ogni instituzione si puó contemplare quasi 
in ristretto nell ' Índole e nella vita del fondatore. Ció si 
verifica specialmente nella riforma buddistica, le cui va
rié fortune parvero augurate dal genio di Sachia, che 
é senza dubbio uno dei personaggi piú singolari di cui 
le memorie umane facciano menzione. Faián vide i l suo 
cranio^serbato dentro una cappella adorna di pietre pre-
ziose, nel regno di Nachia^ e nota che aveva una protube-
ranza in sommo, la quale dovrebbe esser cara ai mo-
derni frenologi &). Le statue antiche e moderne, molte 
colossali, rappresentano i l riformatore in varié posture; 
ma per lo piú a sedere, colle gambe ihcrocicchiate, i n 
atto di persona che medita ed ascolta, parte assorto nella 
contemplazione delle cose celestiali, e parte impietosito 
alie miserie degli uomini. E probabile che questa atti-
tudine provenga dal modello, quasi rególo policleteo, 
fatto in legno sandalico da Prasena, cugino di l u i , e re 
di Savattipura(3).Nato Gsatriae principe, sin dafanciul-
lo mostrava nella presenza umor melanconico, fuggiva i 
r i t rovi e i trastulli della sua e tá , e si dilettava soltanto 
di meditare nella solitudine. Ammogliato per volere dei 
geni tor i , e divenuto padre, poco stante abbandonó di 

(1) CREUZER, opera citata, tomo I , p. 190,191, 708. - ZEN-
DAV., tomo I I , p. 415. 

(2; « A bump above ». SYRES, opera citata, p. 282. 
(3) Ibidem, p. 294^ 295. 
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nascosto la reggia e i parenti, e si ritiró al deserto, dove 
si maceró i l corpo con orribil i penitenze. Tornato po
seía fra gli uomini , predicó la sua dottrina in Varnasi 
(Benares)fra innumerabili uditori , ebbe molti discepoli, 
e continuó ad alternare Tapostolato colla vita ereraitica 
fino alia morte, che lo sorprese presso l'anno ottante-
simo della sua etá (1). Spiró alia foresta presso Gusinara, 
sulle ripe del Gandaco, fra dne alberi3 come pur nacque 
al rezzo di una planta; e Juventsang vide e descrisse 
l'annosa selva colle sculture memoratrici del gran Nir
vana del dio &). Nell'anno 543 avanti Cristo, mortuale 
di Sachia, i l suo prediletto discepolo Ananda e Cassapo 
assembrarono i partigiani nella grotta di Fo t i , e misero 
in iscritto le dottrine del maestro (3). Ananda convocó 
puré e presedette i l primo concilio buddistico in Raia-
gaha^ poi si arse vivo, come molt i de' patriarchi suoi 
successori e Galano, coetáneo di Alessaridro (4>. Oltre 
questo primo consesso, e un sinodo ecuménico di tut t i 
i preti buddisti che ogni auno si celebrava in Udiana, 
cittá dell'Afganistán, quattro altri concili vengono men-
zionati; cioé due tenuti in Vaisali nel 443 e nel 3 i 5 , e 
uno in Pataliputra circa i l 309 innanzi alia nostra era; 
piú tardi un altro in Casmira, composto di millecinque-
cento chierici (S). La riformadi Sachia si sparse in breve 
per tutta F India e per la Persia grecale; i l che sarebbe 
malagevole a comprendere, se Fantico Buddismo di Ca-
siapa non le avesse spianata la via. I I monachismo creb-

(1) LENZ e RLÁPROTH, opere sopra cítate. 
(2) SYKES, opera citata, p. 300. 
(3) Ibidem, p. 303, 314, 315. 
(4) Ihidem, p. 302, 303, 304, - RÉMUSAT, Mcl. asiat., tomo I , 

p. 119-124. - STRAB., XV.-GURT., V I I I , 9. 
(5) SYRES, opera citata, p. 279, 280. 302, 303. 
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be a un segno straordinario^ e fiofiva ancora nel quinto 
secólo di Cristo, poiché Faián trovo a ogni passo mo-
nasteri abitati da migliaia di religiosi non solo nel paese 
di Cabul e nell 'India, ma in tutto i l suo viaggio perTA-
sia cén t ra le , dove i l nuovo Buddismo era entrato neí 
principi della nostra era. Prodigioso, secondo i l Maha-
vanso, fu i l concorso che ebbe luogo in Geilan, quando, 
nel 157 innanzi a Cristo, i l re Diittagamini gitto le fon-
damenta del grande Stupo di Ánuradapura , di cui si 
veggono ancora gli avanzi. I soli pontefici Baddarachi-
to, Matinno, Indagatto, Dammaseno, Dammarachito e 
Piadassi condussero dai loro rispettivi conventi di Vai-
salí, Pataliputra. Raiagaha, Ugein e Savattipura, cento-
novantottomila monaci, per assistere a quella insigne 
solennitáj e questa fu una mínima parte dei convenuti 
da ogni cenobio del l lndia , e perfmo dalla lontana Ca-
smira íih I I templo fu edlficato sopra un^rma del pie-
de di Sachia; ed ivi presso, neU'ST prima deU'éra cr i 
stiana, i l re Valacarabaia muro 11 famoso monistero del 
Monte della Sicurezza, dove la camera o cappella di 
Budda era Camplta d'oro e d'argento, e la statua gran-
dinata di preziose gemme C2). La magnificenza de'yrlti 
gareggiava con quella degll edifizi. Faián fu spettatore 
di una solenne processione, che si celebrava in Cotán, 
cittá dell'Asia céntrale e fiore del Buddismo, ne ' cu i 
dintorni si vedeva un monistero cosi spazloso, che co
stó ottant'annl di lavoro. Descrive eziandio quella che 
si faceva ogni anno agll 8 di maggio, di natalizio di Sa
chia, e un'altra non meno sontuosa in Cellan, quando 
i l dente divino si mostrava al popólo, e per nove giorni 

(4) SYRES, opera citata, p. 302, 304, 307, 310, 311, 314. 
{% Ihidcm, p. 31G, 317. 
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contínuí si festeggiava. Luminar íe , gazzarre, musiche, 
giuochi ginnici , scenici apparati e spettacoli di altre 
sorti accompagnavano tali féste j e nelle processioni si 
trainavano pomposamente uno o piú e talvolta venti 
enormi carri piramidali, in mezzo ai quali torreggiava 
la statua gigantesca del dio, corteggiata dai minori si-
mulaeri de'suoi Boddisattvij dei Devati bramanici, dei 
Tegri mongolici, dei La tibetani^ osseqüio degriddii fo-
restieri al sovrano e nazionale sígnore (1). La proces-
sione moderna e bramanica di Jagghernata pare l ' i m i -
tazione di una simile cerimonia íbrse giá praticata dai 
Buddisti nel medesimo luogo; e Tuso di tali pompe r i -
sale all 'Assiria, ed ebbe probabilmente per inventori i 
Camiti o i Caldei della Mesopotamia sotto T impero dei 
Nemrodi. Se a queste splendide divozioni si aggiungono 
gli scayi miracolosi del Decan, fatti per lo piú a quei 
tempi, e forse in parte piú antichi di Sachia stesso, in 
Aianta, Ellora, Junar^ Car l i , Diegueseri, Chenneri e 
Salsete, colle molte inscrlzioni paliche ivi scolpite; se si • 
ricordano gli Stupi innumerabili di cui fa menzione la 
storia, e la gran copia di medaglie buddistiche tróvate 
nelF Afganistán, nel Pen i áb , nel Sind, nel Gutch,, nel 
Guzarate ^ a Ugein, Behat e altrove, molte delle quali 
sonó anteriori a Gristoj si puó stimare quanto i l Bud-
dismo íiorisse in ogni parte delU India e in parecchie 
regioni circostanti, e quanto ricca e popolosa esser do-
vesse la penisola per sopperire fra tanti celibi e oziosi 
alie spese di tali opere^ a cui non basterebbero Topu-
lenza e 1'industria di tutta 1'Europa moderna (2). 

(4) SYRES, opera citata, p. 271-275, 305, 306, 319. 
(2) Journ. ofthe asiat. roy. soc, Lond., n.0 4, 1835, p. 205-

207; n.0 8,18^7, p. 287-291.- HAMILTON, opera citata, tomo I I , 
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Egli é massimamente fra l 'etá di Alessandro e i p r in -

cipi dell 'éra volgare^ che i l Buddismo giunse al suo col
mo nell 'India. I I re Asoco (Asoca in sánscr i to) o Pia-
dasi, íigluiolo di Bindusaro e residente a Pataliputra, 
capo del reame di Magada^ fu i l primo principe che, 
secondo le meraorie e gl i editti superstiti nelle varié 
province, regnasse su tutta o quasi tutta la penisola. 
Tenne i l trono dal 325" al 288 avañti Cristoj e dalFAf
ganistán sino a Gomorino edificó circa ottomila Stupi, 
visitati da Fa ián , Juentsang, é menzionati nei loroviag-
gi (1). Vedevansi ancora nel quinto secólo di Cristo i l 
suo magnifico palagio a Pataliputra^e un monastero no-
minato da lu i , ricetto a'suoi tempi di centomila re l i -
giosi &). Gran principe e missionario ferventissimo, man
dó circa i l 325 legati ai re Antioco in Siria, Tolomeo 
e Antigono in Egitto, in favore del suo culto, come ap-
parisce dalle inscrizioni paliche di Girnar e di Dauli. 
Spedi a Ceilan nel 307 i l suo proprio figliuolo Mahindo 
per piantarvi o piuttosto riformarvi i l Buddismo, che, 
secondo altre tradizioni , v i era stato introdotto dallo 
stesso Sachia (3). Imperocché ,non tenendosi pago al dif-
fondere le dottr ine, volle, secondandóne i l genio, re-
carle a maggior perfezione coir inibire universalmente 
ai chierici ed ai laici l^uccisione degíi animali. 11 qual 
divieto, che si legge tuttavia in lettera palica ripetuto 
sulle colonne di Delhi , Allahabad, Mattiah, Gusinara, e 

p. 149,171,173,198,199. - VALENTÍA, Vog. dans VHindoustan, 
trad., Paris, 1813, tomo I I , p. 337-344, 377-384. - DUPERRON, 
ZENDAV., 1.1, P. 1, p. C G X X X I I I , seq., C G C L X X X V I I I , seq. 

(1) SYRES, opera citata, p. 280-300, 306, 308, 323-332. 
(2) Ibidem, p. 304. 
(3) Ibidem, p. 340, 447, 475. - HAMILTON, op. ext., tomo I I , 

p. 502, 503. 
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sulle rupí di Cuttac e del Guzarate, lungo le opposte co-
stiere della penisola^ era allora nuovo; poiché sappia-
mo dal testimonio non sospetto del Mahavanso^ che Sa-
chia mori di una pienezza cagionatagli da carne porci
na 'i). La riforma misericordiosa di Asoco passo nel 
Bramanismo moderno, e i sacriíici di animali furono in 
gran p'arte ahrogati da Narida probabilmente dopo i l 
secólo dodicesimo (2), Essa era tuttavia osservata nel-
1'India céntrale ai tempi di Fa ián ; e venne introdotta 
o rinnovata in Casmira nel terzo o quarto secólo da un 
re del paese (3'. Asoco aperse puré spédali a uso degli 
uomini e delle bestie; onde nacque i l costume degli 
ospizi per gl i animali sani ed infermij come quelli che 
si veggono ancora al di d'oggi in Surate e in quasi tutte 
le gran cittá della costa occidentale, specialmente dove 
riseggono Giaini e Baniani; e quello singolarissimo di 
Anjar nel Cutch, dove piü di cinquemila topi son lau
tamente nutricati a spese del pubblico t#. La tenerezza 
verso i bruti fu recata ancor piü oltre, se vogliam cre-
dere ai l ibr i mongolici; i quali raccontano seriamente 
che un buon religioso, persuaso forse dalla ricordanza 
di Anuman e del suo esercito, voüe convertiré al culto 
di Sachia una certa razza di scimmiej e aggiungono che 
vi riusci (5). Ma ció che e piú degno di considerazione, 
e risulta dagli editti del 298, incisi a Delhi, Allahabad, 

(1) SYRES, opera citata, p. 286, 300, 469, 470, 475, 477, 
481,482. 

(2j Ibidem, p. 398. 
(3j Ihidem, p. 286, 475. 
(4) Ibidem, p. 475.-DUPERRON , ZEWDAY. , tomo I , P. I , 

p, C G C L X I , C G G L X I I . - Journ. ofthe asiat. roy'. soc, Lond., 
n.01,1834, p. 96,97. - HAMILTON, opera citata, tomo I , p. 718. 

(5) Nouv. aún. des voy., tomo X I I I , p. 420, 421. 
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Mattiah e Racliah, si é che Asoco aboli la pena di mor-
te e l'uso della tortura, orando a Dio per la salvezza di 
ogni vívente; frase spesso ripetuta nelle inscrizioni 
Maravigliosa cosa! Tre secoli innanzi a Cristo, nel cuo-
re della remota India e fra r i t i superstiziosi, visse un 
monarca, che vietó di spargere i l sangue eziandio deí 
colpevoli, e annullo l^uso abbominevole del tormento, 
anticipando di due millenari íl desiderio cristiano dei 
nostri principi e dei popoli, e i l pietoso tentativo di Ce
sare Beccaria e di Leopoldo di Toscana ! E quell'infer
no che Asoco fabbricó in Ugein a martoro dei deíin-
quenti, era probabilmente una prigione espiativa, come 
gl ' inferni oltramondani del Buddismo; ma dovea esser 
troppo crudo, poiché i l buon re se ne penti (2). Cosi i l 
sofronisterio, che all'etá nostra fu un trovato, non ame
ricano, né fiammingo, ma romano, qüando Clemen
te X I fondo a Roma nel HOZ la casa di San Michele, 
ch ' é i l primo carcere penitenzialc de i re t á moderna, e 
mise in atto Futopia platónica, non pare sia stato del 
tutto ignoto all'antico Buddismo (3). Né le solé monar-
chie abbracciavano con ardore i l novello culto; impe-
rocché la repubblica di Vaisali, campata, come l'antica 
Tlascala di America e la moderna Cracovia, fra popoli 
ret t i a stato di principe, posseditrice di un territorio 
che girava da 4,600 a -1,700 migl ia , fiorente tuttavia 
ai tempi di Fa ián , ma distrutta prima del settimo se-

(1) SYRES, opera citata, p. 469, 
(2) Ibidem, p. 310. 
(3) PLAT. Leg., X.-CERFBEER, Ra¡}p. sur les prisons, etc., 

dltalic, Paris, 1839, p. 48-51, 73, 75-78. - Instruct. et program. 
pourla constr. des maisons d'arrét et de justicc, Paris, 1841, 
p. 10, 65, pl. 25. 
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coló, era ricchissima di monasteri, e fu seggío , come 
vedemmo, di due sinodi samanei (1). 

11 BuddismOj come tutte le instituzioni nmane^ avea 
nel suo seno germi funesti di declinazione e di morte. 
Se da un lato la sua morale dolce e pietosa • superiore 
per la mansuetudine a quella delFaltra gentilitá, i l dog
ma deH'uguaglianza religiosa di tu t t i gl i uomini^ i l con-
serto e la forza della sua gerarchia, la copia e lo zeío 
de' suoi apostoli valsero a propagarlo di mano in mano 
in tutta la penisola, a Ceilan, a ponente dell 'Indo, nella 
Transossiana, nel Tibet^ nelFAsia céntrale^ nei paesi o l -
tregangetici, nell5 indiano arcipelago^ nel Giappone e 
nella Ciña; s'egli non é improbabile che cogli sciami 
ineessanti dei popoli gialli sia passato in America, e che 
Yodan o Yotán . Quetzalcohuatl, Bochica, Manco, Ama-
livaca 0Í , che diedero instituti reiigiosi e civili ai Chia-
panechi, ai Toltechi del Messico, ai Muischi, ai Peru-
viani , ai Tamanachi, siano stati preti buddisti; esso co-
minció ad appassire e scadere nel suo paese natío dopo 
i l quinto secólo, fu combattuto e.vinto neU'oUavo e nel 
nono, e fra i l quartodecimo e i l quindicesimo al tutto 
si spense. Certo i l Bramanismo redivivo non sarebbe 
prevalso contro una religione radicata da tanto tempo, 
se non fosse stato favorito dai principi , dai grandi e dai 
popoli. E credibile che Teccessiva moltitudine e la rilas-
satezza dei monaci, Taggravio che recava alio Stato To-
ziosa turba di tanti séapoli e contemplantr, la povertá 
intestina e la debolezza militare che ne provonnero,raf-

(1) SYRES, opera citata, p. 302, 353, - WILSON, VISHNU 
PUUAIVA, p. 354. 

(2) Non vi aggiungo 11 Gamaruru dei Brasillanl, 11 qualc é ma-
nlfestamente un Europeo. (STEVENSON, Voy. en Araucanie, etc., 
trad., París, 1832, tomo I I , cap. l p 
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fmldassero a poco a poco lo zelo, scemassero la fede, 
stancassero la pazienza deiruniversale., e volgessero i l 
crédito in infamia, in disprezzo e iti odio i l favore. Ora 
quando in una instituzione amana é insinuato un v i -
zio capitale, non si puó ripararvi, perché l'uso efficace 
della medicina é impedito dalla stessa corruzione, come 
da morbo grave che toglie ogni speranza di crisi salu-
tevole airinfermo. I I Buddismo dovea perire nell' India, 
come verra meno nei paesi dove ancor si serba in v i r tu 
della consuetudine, non estante la depravazionede'suoi 
seguaci; giacché non é verosimile che i missionari cat-
to l i c i , i quali han lasciata una descrizione spaventevole 
delle brutture che macchiano i Talapoini, gli Osciani, 
i Bonzi deU'Indocina, del Giappone e della Ciña, siano 
tut t i esageratori. I I panteismo mena di íbrza ad una fal-
lace misticitá, e questa all'ozio e alie corruttele; né glí 
síbrzi e i temperamenti uraani per impediré o mitigare 
gli eííetti di un principio vizioso possono prevalere in 
modo diuturno e definitivo. 

La langa intramessa cui la novitá della materia mi 
ha indotto a fare intorno al Baddismo, mi obbliga a 
contentarmi di pochi cenni salla seconda forma etero-
dossa del Buono. La quale fiori specialmente in tre pae
si , possedati ab antico da stirpi giapetiche^ cioé riella 
Persia, nella Ciña e nelle due penisole di Earopa oc-
cupate e cuite dalla schiatta pelasgica. La religione gia-
petica di questi tre paesi f u , come i l Baddismo di Sa
ciña e la dottrina del Taoteching, riforma di un'altra 
anteriore, ma con questo notabile divario, che nel pr i 
mo caso la riforma fu novatrice e mutó essenzialmente 
gli ordini precedentij laddove nel secondo caso fu solo 
rinnovatrice delle credenze giá stabilite, ravvivandole, 
rimettendole in flore, e recaudo loro, al p iü , qualche 
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accidéntale modificazione o temperamento. lAantica re-
ligione dei Persiani, tuttavia superstite nelle reliquie 
dei Ghebrí , venerava Zerdust o Zoroastre come suo au
tores i l quale, in qualunque tempo sia visso, fosse pur 
anco nella favolosa eta menzionata da Ermodoro^ fu 
semplice riformatore di piü vecchie dottrine. Arimane 
col corteggío de5 ^uoi Daevi accenna al culto camitico 
del dio tenebroso e malvagio, e dei r e t t i l i , vinti dal dio 
della luce, ottimo e grandissimo, e dai simboli giapetici 
del fuoco puro e del toro. Ma quegü di cui Zoroastre 
si professa discepolo (avendo appresa, parte viaggiando 
juer tradizione, parte contemplando per inspirazione la 
sua dottrina), é Aoma (1), luminoso come Toro / alber
gante sulla púrga la cima dei monti , dator della piog-
gia, della vi ta , della prole, della vi t tor ia , della salute, 
liberator dalla morte, genio immortale, ottimo e puris-
simo^neraico dei malvagi3vegl¡ante amorosamente sulle 
cose dei buoni, potentissimo, Verbo umanato, albero 
salutífero e di virtú maravigliosa, legislatore vissuto 
sotto i primi Pisdadiani/profeta inspirato ed inspira-
tore ad un terapo, degno di essere invocato e adorato 
qual dio (2'. Risplende unitamente in Aoma Tidea di 
un tesmóforo storico e di un avatara favoloso; onde Tu-
nitá e la medesimezza del personaggio é vestita di doti 
moltiformi^ora apparendo come una teofania fitolatrica 
o un ente simbólico e poético, ora come un vero nomo, 
savio, legislatore, caposetta, ora finalmente come Ver
bo supremo ed increato. La dottrina delle teofanie ete-
rodosse, nata dal primo emanatismo, ci spiega a mara-

(i) Om, Eomo, Omancs, TOmomi di Plutarco. (De Is. et 
Os., 41). 

{% DüPERRors. ZEIVDAV., pass. 
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vigila qucsto mito zendico, e le sue attinenze non me-
no colla riforma di Zoroastre che colle credenze piü 
antiche; giacche i Parsi aramettono tre leggi divine e 
successive^ due orali e una scritta, dclle quali Usceng, 
terzo dei re Pisdadiani., Aoma, coetáneo di Diemscid, e 
Zoroastre furono autori (1). Aoma vien considéralo, non 
giá come nn ente passeggero, ma come un Genio per
petuo , anzi come lo stesso Onover, disceso piú volte fra 
gli uomini, leggidatore e maestro sensato o invisibile di 
Diemscid , Fe r id ím, Oruasch, Guerscasp e delFautor 
dell'Avesta &). A questo ragguaglio vi furono diversi 
Aomi, come diversi Buddi, Laotsé, Brami, Vísnú, Sivij 
Mit r i i Ermeti , Saturni, Giovi, Bacchi, Ercoli , Pitagorí , 
Odini ; sia che ciascuno di questi esseri rispondesse a 
un individuo storico, sia che allegoricamente una r i 
forma, colonia, impresa, rivoluzione, etá religiosa, o 
una ierocrazia, una scuola rappresentasse. Gosi Zamolsi 
fu creduto immortale; ei immortali dovevano essere 
Quetzalcohuatl, Yodan, Manco,yiracoca,Bochica, Ama-
livaca, pniché i popoli americani se ne promettevano i l 
ritorno. Si comprende puré come i l volgo moltiplicasse 
gli Zoroastri, e quindi nascesse la disparitá talora enor
me dei nomi, delle date, delle patrie, dei viaggi, delle 
azioni attribuite all'iranico legislatore, le sue attinenze 
con Pitagora, e la somiglianza che ha per tali rispetti 
con Laotsé e con Sachia; giacche é naturale che quan-
do piú personaggi storicamente diversi sonó confusi in-
sieme, mediante i l dogma dell'avatara, se ne scambíno 
agevolmente i nomi, e spesso i l medesimo nomo si fac-

(1) CREUZER, Rétig. de l'antiq., tomo I , p. 311-317, 343. 
(2; DUPERRON, Z E r v D A V . , tomo I , P. % p. 10, 57, 68, 107-

113,118, nota 2. 
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cía piú antico e piú moderno di sé, immedesimando le 
discrepanze e diversificando le medesimezze, secondo 
i l genio proprio del panteismo. lo inclino perció a cre-
dere che la dottrina di Aoma appartenga airemanati-
srao contemplativo dei pr imi Giapetidi stabiliti nelFA-
tropatene e nelFAsia^ e diíTusi sino atl'Üsso e forse al 
Jassarte; e che come Tiran fu la colla di tut t i i Giape
t id i e lo zend i l padre degFidiomi indopelasgici, cosi 
la religione di Aoma sia stata i l tronco da cui germo-
gliarono quelle dei Yedi e dei pr imi Buddisti e Taosi 
avanti le riforme di Laotsé e di Sachia. Parimente stí-
mo che dal sacerdozio dei pr imi Magi siano usciti i Bra
man i , i Samanei, i Caldei, i Sabi, i Druidi e quasi tutte 
le altre ierocrazie gtapetiche deirant ichi tá pagana; on-
d ' é credibile che tal sacerdozio si dilungasse meno dei 
susseguenti dalla forma primitiva del sacerdozio semí
tico e ortodosso adombrato in Melchisedech, che in vir-
tú di questo suo pregio e delFessere i l piú antico, i Magi 
fossero divinamente eletti fra tu t t i i pontefici del genti-
lesimo, e con annunzio straordinario invitati a ricono-
scere e adorare i l vero salvator del mondo, e i l restitu-
tore dei primi e legittimi ordini sacerdotali. Molti sonó 
i riscontri confermativi di queste conghietture, che non 
posso p u r é accennar brevemente. Noteró solo che strette 
sonó le convenienze del Magismo col Bramanismo an
tico e col sistema caldeo. 11 culto del fuoco é comune 
ai Magi e ai Bramani, e la liturgia dei Naschi soraiglia 
spesso a quella dei Vedi. Le omonimie, le similitudini 
e perfino i contrasti dei Devi indici e dei Daevi iranici, 
di Abura e di Asura, d ' Indra , di Mi t ra , e delle varié 
gerarchie degli esseri celesti e infernali, accennano una 
comunione primitiva, rotta da uno scisma susseguente. 
Le tradizioni sul bramane Tsengregatsa convertito da 
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Zoroastre, e sui Ters (che sonó i Farsi o Parsi, cioé i 
Pérs ian i ) , Vinti a Yarnasi ¡n disputa da Sachia, mostra-
no che i l Magismo si stese nelFIndia, com 'é indubitato 
che i due culti indiani signoreggiarono in una parte 
della Persia (1). Aoma, oltre i l ricordarci V Om dei Ve
d i , VOu77i e V J t i m dei Buddisti , s'immedesima füolo-
gicamente col sánscrito Soma, che é la luna, e ci fa in-
tendere perché l'Avesta dia ad Aoma per carnagione i l 
color deiroro, e per sede i l giogo dei monti (2). Ma So
ma ha anche i l nome d ' í n d u ; d a cui India venne detta 
TAriavarta dei Bramani, quasi paese abitato dai San-
dravi, íigliuoli della luna, collega t i , da un lato, con tutta 
Tantichitá bramanlca e buddistica, e dalFaltro coll'Ao
ma dell 'Aria, di cui erano spirituale progenie. Lo stes-
so dualismo zoroastrico nasconde un triteismo piü an-
tico, e si attiene alia Trigunani bramanica per mezzo 
del culto mitriaco primitivo. I I Sattva e i l Tamas sonó 
i correlativi di Ormuzd e di Arimane, Tuno luce e l 'al-
tro tenebre purissime, e, congiunti al Radias si racchiug-
gono nel Buddi , come Ormuzd, Mitra e Arimane nei 
Cronótopo senza l imi t i . E i l culto mitriaco si connette 
puré coi Vedij i l quale, modificato dal íigliuolo di Po-
roscaspo, risorse piü ta rd i , come i l Sivaismo primitivo 
per opera dei nuovi Bramani. La convenienza del Ma
gismo col sistema caldeo risulta dal dogma del Cronó
topo, di cui lo Zeruane Acherene dcirAvcsta, compiuto 
da Eudemo presso Damascio, é un^esatta ripetizione, 
e di cui daró un cenno piú innanzi. Ma ció valga per 
un semplice cenno 

(1) DUPERRON, ZENIDAVESTA tomo I , P. 2 , p. 47, seq. -
Journ. asiat., París, tomo IV, p. 73. 

(2) DHARMASASTRA , I I I , 85, 87, 
(3) Cons. lo Zendav. del DUPERRON e i l Comento sui Jasna 
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Zoroastre, ultimo riformator del Magismo, ne mutó 

i l genio, riducendolo a dottrina positiva e vólta única
mente all'azione. Gombatté le antiche credenze camiti-
che, pertinenti $ per quanto sembra, al Sivaismo primi-
tlvo; professate da dragoni, diavoli, uomini ner i , sa-
pati arteílci della magia goeticaj giá oppugnate dai pr i -
m i re Pisdadiani, di sangue giapetico3e risuscitate dalla 
stirpe usurpatrice dei Zoachi; scadute di nuovo sotto 
Fer idún e i suoi successori, ma non ispente, e di lem
po in tempo con rigoglio ripullulanti. I I savio d 'Urmia, 
non confidandosi di spiantarle affatto, con sagace avve-
dimento le notó d'infamia, condannandole all'inferno 
con Arimane e coi Daevi, suoi seguaci. Si mostró poco 
meno avverso al panteísmo contemplativo dei Vedi ; i l 
che, lasciando stare le contraríetá sovraccennate, vien 
chiarito dall5 anatema dei Naschi contro Indra, dio ce-
lebrato dai Bramani, anzi secondo la congettura pro-
babile del Rcmusat e alcuni cenni di Fa ián , primo dio 
del Bramanismo, superiore alio stesso Brama nei tempi 
piú vetusti, e idéntico probabilmente all 'Urano primi
tivo del Gentilesimo. La dualitá di Ormuzd e di Arima
ne ripugna del pari al dogma del l 'uni tá sostanziale, 
benché ne serbi ancora le tracce mediante lo Zeruane 
Acherene, c h ' é i l Cronótopo caldeo. Ma Zeruane, ap-
pena accennato nell'Avesta, non ci esercita alcun ufli-
cio d^imperio: i l dio regnante e operante é Ormuzd, a 
cui solo si porgono le oblazioni e le preghiere (1). R i -

del BURNOUF - MEINERS, ap. Comm. soc. reg. scient. Gotting., 
tomo V I I I , ad an. 1777. - TYCHSEN, ibidem, tomo X I , ad an. 
Í79Ü-91; tomo X I I , ad an. 1793-94.-Mem. de l'Acad. des Inscr., 
tom. X X V I , p. 772, 803, 804; tom. X X V I I , p. 347; tom. X X X I , 
P. 2, p. 277, 278; tomo X X X V I U , pass.; tomo L , p. 671. 

(1) TYCHSEN, ap. Comm. soc, reg, scient, Gotting., tomo X I , 
ad an. 1790-91, p. 130-134. 



CAPITOLO OUARTO 229 
mosso i l panteísmo 3 non puó piú a rigore aver luogo 
1'avalara j onde Zoroastre, benché quasi indíato dalla 
fantasía dei popoli, parla ne' suoi l i b r l come semplice 
profeta, discepdlo di Aoma e divinamente inspíralo, ma 
non come dio: e da questo canto i l suo ufficio somiglia 
a quello di Maometto. Coll'avalara vien meno la me-
tempsicosi; e vi sottentra la dottrina della risurrezinne, 
ripiignanle alia trasmígrazione delle anime (1). Zoroa
stre si valse mírabilmente del dogma ortodosso per met-
tere in luce e rassodare i l principio morale e consola-
tore della personalitá e immortalitá umana.Un'altra so-
miglianza dell'Avesta coirAlcorano, oltre quella del gra
do conferito al legislatore, é i l difetto di astrattezze, di 
speculazioni, di filosofemi, al contrario dei Vedi , del 
Taoteching e del Gandí uro, che ne ridondano. Non é 
giá che nei tempi susseguenti i Desturi e i Mobedi non 
disputassero, e con fastidio non sottilizzassero s u i r o r i 
gine di Arimane e altre simíli novelle, come i fiiosofi 
arabici di Bagdad e di Cordova {% si stillavano i l cer-
vello sui dogmi islamitíci. Ma delle dispute agítate sotto 
i Sassanidi non si trova alcun vestigio nei l ibr i riputati 
sacri: r i t i , preci, sentenze, comandamenti, moral i tá , 
tradizioni, tratti di storia e di poesía, sonó Túnico te
ma dei codíci di Zoroastre e di Maometto, nei quali non 
incontri una pagina che somigli alie quintessenze me-
tafisiche del Bagavatgita o degli Upanisadi. La ragiene 
si c che Flslamismo c i l Mazdeanismo sonó religioni 
operative, indirizzate a instituir soldati e ci t tadiní , non 
monaci e contemplatori. Se non che, i l secondo é añ

i l ) BURKOUF, Jown. asiat., París, serie, tomo X , p. 7. 
(2) HYDE, Hist. relig. vcL Pers., Oxonii, 1700, p. 294, seq. -

TYCHSEN, opera citata, p. 139,140,141. 

2 0 



230 D E L BUONO 
cor piú remoto da ogni spezie di ascetismo- sia perché 
interdice ¡1 digiuno e i l celibato, e perché i l fatalismo 
non vi é professato in modo espresso come dai musul-
mani (1). Vero é che, mancandovi i l principio di crea-
zione, la liberta dell'arbitrio vi é destituí ta di salda ba
se; onde, come sotto i Magi degeneri e durante i l do
minio degli Arsacidi, ripulluló i l panteísmo delle su-
perstizioni mitriache^ cosi piú tardi un panteísmo piú 
squisíto fu introdotto dalla setta dei Sufí, le cui prime 
origini sonó forse assai antíche (2), Perció non é da stu-
píre se alia dottrina della liberta umana so t ten t ró , al
meno neU'opinione del volgo, l 'errore che la distrug-
ge. I I che sí raccoglie da una Sírozé testé divulgata, di
versa dalle due inserite nell'Avesta, e pur avuta ín tal 
pregio dai Pars í , che la portano come un amuleto sul 
petto. I n essa sí da notizía degli Amscaspandi e degl ' I-
zedí , a cui son consacrati i tren ta di del mese: vi s ldi* 
chiarano i giorni fausti ed infausti, e i fatali inílussi, 
líetí o malefici, che ne derivano per cíascun genere d i 
negozí (3). Ma questo documento, forse molto posterio-
re all'Avesta, non toglie al mazdeanísmo iri genérale i l 
pregio di essere assai propizio alia personalitá e mora-
lita umana; come osserva Eugenio Burnouf in propo
sito della bella prece dei Ferveri La pugna del be-

(d) DUPERRON, XE.-VDAV., tomoIII, p. 601,-Mém. de VÁcad, 
des Jnícr., tomo X T I , p. 283. , r 

(2) THOLUCR, Ssufismus, sive philos. pers., Berolini, 482Í 7 
pass. -MALCOLM, Hist. ofPersia, Lond., 1815, tomo I , p. 395y 
seq.; tomo I I , p. 384-422.- RER PORTER, Travels, Lond., 1821y 
tomo I I , p. 53-56. 

(3) JOHN WILSON, Transí, of the general Sirozé, ap. Joitrn» 
ofthe asiat. roy. soc, Lond., n.0 8, 1837, p. 292-303. 

(4) Journ. asiat, Paris, 3™ gérie, tomo X , p. 244,245,246, 
323, 321. 
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ne contro i l male^ che é i l perno delFeticaj é vivamente 
incúlcala dal dogma fondamentale dei due principi, in 
cui trovi alterata una gran veritá del Gristianesimo. E 
certo fra i popoli orientali antichi i Persiani son quelli 
che, dopo gl ' lsrael i t i , piü si accostano peí loro genio 
operoso agli Europei. E se dopo la ruina dei Sassanidi 
e lo stabilimento deU'Islamismo non sorse piú fra loro 
alcun uomo per grandezza morale e civile pari a Giro 
o a NusirvanOj rimane tuttavia in essi un resjduo degli 
antichi spiriti j onde fra tu t t i i popoli asiatici sonó forse 
i l piu atto ad apprezzare i l nostro incivilimento e a cá
vame profitto. Tanto é tenace nelle nazioni, come negli 
individui , la forza della prima consuetudine e degr in-
stituti reíigiosi, benché spenti da lungo tempo. 

La Ciña per lontananza, grandezza, copia incredibile 
di abitatori, singolaritá di costumi e dMnstituzioni, an-
tichitá di stirpe, é, rispetto a noi^, la parte piú pellegri-
na dell'Asia. Fohi , uno dei pr imi imperatori, diede, se-
condo la favola, i l maestrato ai dragoni, che son tutta
via l ' intrasegnadeir imperio^ eviene eííigiato con testa 
d'uomo e corpo di serpeóte, per indicar l'unione di due 
stirpi e i l predominio delfuna sull 'altra (1). I Ghing 
danno ai Miao aborigen i le note sinistre con cui le genti 
giapetiche contrasegnano i loro rivali e antecessor! (2). 
Credo questi antichi Miao O Sanmiao essere i padri dei 
Miaotsé moderni, vinti per ultimo nel d736, nel 4775 
e nel 4832, ma non domati, e abitatori delle monta-
gne che pár tono la provincia di Cueitseu da quella di 
Cuangsi, Odiati e disprezzati dai Cinesi, che l i chiama-

(1) Mém. conc. Vhist. des Chin, par les miss. de Pé-kin, to-< 
mo I I I , p. 8. ^ 

(2) SCIUCIHUG, pass. 
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no cani e l up i , e non degnan puré di notarne i l nome 
e i l paése sulle loro carte. tenendoli per istrani benchó 
annidati ab ¡mmemorabilí in grembo all'imperio. Vivo-
no alia barbara, non pero senza qnalche industria ; 
vannó in zazzera, e sonó in ció^ come negli altri usi e 
nel parlare, al tutto disformi dai loro vicini piú che pa-
droni (1). Essi tenevano tutto i l paese, almeno fra i l 
Chiang e i l fiume giallo, quando i coloni dello Sciansi 
vi giunsero e fondarono quella mirabil raonarchia che 
rende ancor oggi imagine del patriarcato primitivo. 
Testé vedemmo come i l panteísmo iranico ed indico 
íiorisse tra i Cincsi molto innanzi al Laotsc coetáneo 
di Confnsio^ma allato a questa famiglia di filosofi con-
lemplativi, i primi imperatoria che furono padri e mae-
stri del loro popólo ^ instituirono una religione civile, 
in cui la speculazione é subordinata alia pratica, come 
nella setta di Zoroastre. L'Iching, che ne c i l libro piu 
antico, serba ancora molti vestigi di filosofía speculati-
va^ quasi légame della dottrina dei Taosi con quella 
di Confusio, e fonte comune di entrambej onde ci r i -
porta naturalmente alia piú antica eterodossia dei Gia-
pet idi , cioé a quel culto iranico donde uscirono a un 
parto le varié spezie di -emanatismo professate dai po-
poli bianchi e giallognoli, e piü tardi la r i forma dell'A-
vesta. La tradizione lo attribuisce a Fohi, inventor delle 
lettere e degli otto Coa o trigrammi. accresciuti in ap-
presso dai sessantaquattro csagrnmmi di Sciennung, e 
chiosati dai successori (2). Ma Fohi fu probabilmente 

(1) Mém. conc. l'hist. des Chin, par les miss. de Pc-kin, to
mo I I I , p. 387-422.- DAVIS, L a Chine, trad. par PICHARD, Pa
rís, cap. 4. 

(2) Mém. conc. l'hist. des Chin, par les miss. de Pc-kin, to
mo Y I , p. 127,128. - TISDELOU, Not. de VY-king, Liv. sac. de 
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un pcrsonaggio^iranico, capo della sua t r ibu prima 
ch'élla valicasse í Belurr, € non alieno dalle mitidhe d i -
nastie dei Mahabadiani e dei pr imi Pistadiáni; traslo-
cato dalle memorie nella Cína per uno di quegli anato-
pismi che furono comuni a tu t t i i prischi coloni. La 
dottrina dei Coarsorta d'algebra filosófica^ é sposta nel-
l ' Ich ing , e mentre da un lato ha una maravigliosa si-
militudine colla sapienza numérale dei PitagoricL, si at-
tiene dall'altro all'uranismo camitico, all'emanatismo 
indiano, al dualismo di Zoroastre, e racchiude i germi 
di tut t i questi sistemi (1). Taichi, che suona gran tetto, 
ed e puré appellato gran tenniné , quasi ápice e comi-
gnolo della pirámide emanativa, genera due eííigie di sé 
stesso, che sonó Jang e I n , cioé un doppio principio, 
attivo e passivo, maschio e femmina, uno e mol t i , spi-
rituale e materiale^ chiaro e tenebroso, celeste e terre
stre , corrispondente alia diade pitagórica, al dualismo 
zoroastrico e aU'androginismo dei popoli camiti. Que
sti due principé congiunti al Taichi, che l i produce e 
armonizza, formano una trinitá análoga alié tria di 
acroamatiche e essoteriche dei Bramani, dei Buddisti , 
degli Svabavichi, dei Taosi, dei Magi, degli Egizi , dei 
Cabiri, dei Gaeli, di Capilaj di Pitagora, di Platone, di 
Filone, dei Gnostici, degli Alessandrini, e vía discor-
rendo. Alcuni interpreti tengono i l Taichi per i ' un i t á 
primitiva e assoluta) ma al tr i , e in ispecie Lietsé (forse 
uno dei Laotsé), filosofo e anacoreta antichissimo^ in-
segnano che I 'unitá primordiale é T a i - i . i l quale nel 

rOrient, París, 1841, p. 137-149. - DESGUIGNES, Mém. de l'Ac. 
des Inscr., t. X X X Y I I I , p. 280-290; t. X L , P. 2, p. 165-178. 

(1) Sull" analogía del Coa col numeri pltagorel, vedi 11 DES
GUIGNES,7oco citato, e 11 ROUSSIER, Mém. sur la mus. des anc, 
passim. 
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primo momento dell'emanazione produsse Taitsú, cioé 
la materia informe, e nel secondo, Taichi, che é la ma
teria figurata, da cui tutto procede (1). Si scorge qui 
lo stesso dissidio del panteismo indiano j onde gl i Sva-
bavichi si dividono dai loro avversari, e i l Sanchia di 
Capila da quello di Patandiali; giacché i l Tai-i é TAs-
soluto ineííabile, inescogitabile, anteriore alia natura 
naturata, che he é T esplicazione. Se si aggiunge poi 
che l 'un i tá primordiale é anco chiamata L i , cioé ragion 
primitiva; Y o unitá suprema, come la prima monade 
di Pitagora e del Leibnizio; Tao, cioé via o ragione, 
conforme alFuso dei Taosi; Ghi, cioé tempo, etá, ciclo, 
come lo Zeruane Acherene, l 'Azaruán, Crono, Saturno, 
e i l primo Eone di Valentino; Tien, cioé cielo, come 
Urano; Tiensciú, cioé signor del cielo, come Indra, Jaoa 
Giove; T i , cioé imperatore; Sciangti, cioé imperator 
supremo; Tagin, cioé nomo grande, nomo per antono
masia, e s imi l i : se si arroge che l'imperator della Ciña 
si appropria alcuni di questi uomi, é chiamato figliuolo 
del cielo, eletto dal cielo, interprete dei voleri del cielo,, 
ed é creduto quasi far con esso una cosa sola; si con-
chiuderá che la dottrina dei r iching é n n rampollo del-
T uranismo iranico colle due note essenziali dell'cma-
natismo e dell5 avatura. Non dee adunque íar maravi-
glia i l vedere che i Taosi, benché alieni da Confusio, 
ebbero sempre Tlching in gran pregio; che lo studio 
di esso fiori spccialmente sotto i Sung, mentre la setta 
di Laotsé era puré in gran vigore; e che nel Í 4 0 0 della 
nostra era la scuola dei Juchiani tentó di risuscitar la 

(1) Mcm. conc. Vhist. des Chin., loco citato. - PRÉMARE, Rcch. 
sur les tcmps antér. a ceux dont parle le Chou-king, ap* - Liv. 
sac. de l'Orient, p. 13,14. 
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dottrina del Taichi, negletta dai Letterati , e di rimet-
tcrla in crédito (%). I I contrario fece Gonfusio} i l quale, 
trascurando i l principio unitario e panteistico dell' I -
cbing, e le speculazioni che lo riguardanOj attese a svol-
gere i l dualismo in ordine alia pratica, e fondo su di 
esso la sua morale^ come fece appunto Zoroastre r i -
spetto alie dottrine. anteriori. Infatti la dualitá del Jang 
e dell ' In é quasi la formóla scientifica che esprime cora-
plessivamente la maggioranza del cielo sulla té r ra , della 
ragione sul senso , dello spirito sul corpo del dovere 
suiraíTetto, dei dotti sugl ' ignoranti , del padre sui fi-
g l iuo l i , deirimperatore su tutta la Ciña , e della Ciña 
sui popoli barbaria ed é percio un dettato acconcio. a 
servir di dogma fondamentalej e quasi di frontispizio 
per un. códice eterodosso di virtú pubblica e privata, e 
di civiltá nazionale. Confusio fu, senza dubbio, i l primo 
di tut t i i filosofi per Testensione e la diuturnitá della 
sua scuolaj giacché ebbe, vivendo3 tremila a lunni , e 
morto, regna da piú di ventidue secoli sopra i l governo 
e Tamministrazione pubblica di una nazione composta 
almeno di cencinquanta o dugento milioni di anime, la 
quale lo ammira come ingegno sovrumano, e lo venera 
come maestro. Lo Sciuching , che é i l piú autorevole, 
i l piü bello e i l piú gustoso dei cinque Ching, compilato 
da Confusio sumemorie piú antiche, non é solo un libro 
di morale che non la cede per nulla a quanto ha di meglio 
in questo genere Tantichitá greca e romana, ma ezian-
dio una storia e uno specchio1 della prima civiltá ciñese, 
scritto con semplicitá patriarcale, e, direi quasi, bíblica, 

( i) VISDELOU, PRÉMARE, locis d í a í w . - S c i u c m i V G . , passim. 
- Mcm. conc. Vhist. des Chin, par les miss. de Pc-kin, tomo VIII , 
p. 49-1-11. - DESGUIGNÉS, Mém. de VAcad. des Inscr., tomo X L , 
P. % p. 336, 339. 
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che diletta oltremodo anco nélle versioni , per quanto 
queste, al dir dei sinología sottostiano di brevitá, di evi-
denza e.di eleganza all 'origínale. Lo s i n , cioé Fuma-
n i t á , é la virtú regia e cardinale dei Cinesi, da cui le 
altre derivano: fra le quali primeggia la pietá í igliale, 
che dai genitori sale agli antenati ed a tutta T antichita, 
quasi a madre dell^etá presente , e dalla famiglia.en
trando nello stato, abbraccia i doveri del popólo verso 
i magistratl, e di tu t t i verso T imperatore, investito a 
pro degli uomini della divina paternitá del cielo, di cui 
é delegato efigliuolo. 11 quale vien chiamato padre e ma
dre deipopoli nel Jaoching, libro canónico, scritto ver
so i l 480 avanti Cristo, e tenuto volgarmente per V ul
tima opera di Gonfusioj nel qual libro si tratta expro-
fesso deU'amor íigliale, e se ne immedésima re s sénza 
con quella del Tien, che é i l dio uránico e la parte piú 
perfetta del Teocosmo (!'). Noto questo punto come 
quello che mostra i l principal divario fra la morale di 
Zoroastre e quella di Coníusio, benché tutte e due in -
dirizzate alFazionej ma quella mira piú ai progressi e 
agli acquisti, questa, al mantenimento dei beni acqui-
stati, mediante Fun i t á e la stabilitá della famiglia e del-
Timperio:Tuna ha Focchio all'avvenire, e vi aspira 
colle mutazioni, l 'al tra si volge al passato, e attende a 
custodirlo o a farlo rivivere. E come le operazioni sonó 
un riverbero delle dottrine, la storia ci mostra nei Per-
siani piü b r í o , piú vigore, piú impeto e magnanimitá 
alie cose grandi, ma nello stesso tempo assai meno lon-
ganimitá e costanza che tra i Cines!. Onde se gl i uni 
provarono dai tempi favolosi ad oggi un numero spa-

(1) HiAO-mivc., áp. Mém. conc. des Chin, par les miss. de 
Pc-/cm, tomo IV, p. 28-84. 
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ventevolc di conquiste ^ di rivolgimenti e di sciagure, 
gli altri vivono ancora presso a poco cogli stessi ordini 
che avevano ai tempi di Abramo^ e i l loro imperio é i l 
piú longevo e pacifico che abbia luogo sopra la térra. 

1/ultima forma attiva del Buono che ci resta a con
siderare é quella delle nazioni pelasgiche, che abitaro-
no la Grecia e FItalia antichissime^ dopo Tespulsione 
degli Aborigeni titanici e camítici. Costretto a scegliere 
in COSÍ vasto campo, tacero degli Eileni marit t imi, asia-
tici , greci, e dei Romani, come notissimi, taceró degli 
Etruschi, ravvolti in oscurita misteriosa^, e mi fermeró 
nella magna Grecia, in cui dopo l 'arrivo dei coloni ar-
cadici ed ellenici si riconfuseál sangue delle due stirpi 
sorelle, come due r iv i di una sola fon te, che, dopo aver 
corso alia spartita per un certo intervallo , riuniscono 
le loro acque in una sola fmmara. Iv i diventó illustre 
i l gran nome d5Italia, che i Greci, secondo i l costume 
dei mitografi, deducevano da un re enotrio; i l qual no
me fu probabilmente anteriore agli Arcadi , e venne 
imposto dagli aborigeni. Tal nome, infatt i , era comu-
ne ai Lat ini , T i r r en i , Siculi , abbracciava tut t i i popoli 
dal Tevere alio stretto, e forse in etá piü anticasidif-
fondeva ancor piü largamente nella Penisola (1). Ció 
mi sembra risultare dalle medaglie-che mostrano la me-
desimezza d'/to/m, Ital ium, Vital ia, Vitalium, Vitel-
l ia , Vitdlium, Vitelio, Fiteliu; e dalla parentela signi
ficativa di questi nomi con quelli di Tyrrhenus, T i m -
nus, Turnus, Taurinus, Tirrhus, Tumis , Turus e si-
m i l i , mediante la comune allusione al toro , símbolo 
giapetico, coniato sulle monete della Gampania e del-

(1) NIEBURR; flr?sí. i íom., ivaá.. Bruxelles. 1830, tomo I , 
p. 14-20. 
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r Italia australe, e serbato nei nomi etnograíici al ter
mine opposto, presso le falde delle Alpi (1). Italus o F i -
tulus, seconclo Ellanico, significava i l toro nellá lingua 
del paese, cioé nelF idioma pelasgico., che c idéntico al 
tirrenicO; c al vecchio greco di Apollodoro e di Timeo, 
riferenti la stessa etimología (2). La sinonimia etimoló
gica d'Italia e di Tirrenia é dunque irrepugnabile; né 
so comprendere come i l Niebuhr derida su questo ar
tícelo Tautor i tá degli antichi. dopo di avere osservata 
egli stesso la parentela delle voci e accennati i vetusti 
emblemi che la confer^nano. Certo, la corsa del toro 
disarmentato e fuggitivo non ha maggior valore del 
mito di Gerione e di Ercole; ma egli é diíTicile i l non 
ravvisare nel mito stesso la conquista giapetica, che 
diede cittadinanza in Italia al nome e al símbolo del 
toroj, come quella che risulta non ambiguamente da 
cento luoghi delle antiche favole. Che se l Yitellii o Itali 
diedero i l nome alia térra , i Taurini o Tirreni lo pesero 
al mare, perche lo stésso popólo dominava sui due ele-
ment í ; e síccome, seconclo le testimonianze contradette 
con piú ingegno ed erudizione che buona ragione dallo 
stesso Niebuhr, gli Etruschi furono almeno in parte t i r -
ren ic i , come Turno fu ru tu lo , i l toro o bue alpino e 
boreale si connette col vitello dell'ostro e delFAppen-
nino^ mostrandoci i l corso della migrazione pelasgíca 
da settentrione a mezzodi, e la dipendenza dei nuovi 
sciami coloniali e forieri dal retroguardo dei conqui-
statori. Laonde non a caso diedero i Marsi alia loro le
ga centro Roma i l nome d'italiana. Itálica chiamando 

(1) N I E B U H R , opera cítala, p. 15, 42. - MIGALI, St. degli 
ant. pop. ital., Firenze, 1832, p. 56. 

(2) DION. HALIC., I , 53. - APOLLOD., BiU.< 11, cap. 5, n.010. 
A. -GELL., X L 1 0 . 
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la cittá capo della confederazione, che tutelava i d i r i t t i 
della nazione italopelasgica contro le pretensioni di una 
sola cittáj,e la scuola pitagórica, legittima conservatrice 
della prisca sapienza di quella, si distinse eolio stesso 
vocabolo. lo tengo dunque per probabile che gl ' l taliani 
abbiano per quaranta secoli serbato ¡1 nome dei loro 
padri; i l che mi da indizio non frivolo (giacché i nomi 
non durano a caso) di vigore e vitalitá nazionale. Pr i 
vilegio, per dirlo di passata, a c.ui soli gl i Ebrei. ed i 
Greci parteciparono; giacché la Grecia avea questo ne
me pria di chiamarsi Peíasgia, Apia o altrimenti, come 
la nostra Penisola, detta Saturnia dalle popolazioni t i -
taniche, fu chiamata Italia e Tirrenia dai Pelasghi, p r i 
ma di divenire Esperia, Ausonia ed Enotria H). Quando 
all ' antico tronco pelasgico s'incalmo ¡1 germoglio piü 
fresco degli Ellenij specialmente Doriesi, comlnció per 
l ' id t ima Italia una civiltá novella. Che gl i Elleni origi
nalmente dai Pelasghi non diíFerisscro, risulta da mille 
ind iz i ; e basterebbe a provarlo ¡1 vedere che quelli con 
questi si confusero in tut t i i pacsi dove l i trovarorlo; 
cosa che non sarebbe potuta accadere, se la loquela 
barbárica di cui parla Erodoto,fosse stata un idioma di
verso., non un dialetto^rozzo si, ma unosostanzialmente 
col sermone ellenico, come quello degli Epiroti e dei 
Macedoni (2). L'arrivo delle colonie elieniche nei paesi 

(1) Graecus, Graius, Graicus, secondo Esichio, vengono da 
Hhaicus, che allude al culto di Rea, síncrono di quello di Sa
turno e anteriore alia religione di Giove. (GEBELIN, Monde pri-
mitif. Dict. étym. de la lang. grecq., p. G X I X , G X X ) . II voca
bolo di Grecia é dunque un nome primitivo e risorto, come 
quello di Tadmora riguardo a Palmira. 

(2) HEROD., I , 57. - Cons. DION. HALIC, I , i l . - NIEBUHR, 
Hist. rom., tomo I , p, 27, 58. 
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pelasgici non fu dunque r i m i z i o n e di un popólo d i 
stinto dai primi occupatori giapetici, ma bensi una se-
conda invasione della stessa stiFpe, simile^ per esempio, 
a quella dei Franchi d'Austrasia^ durante i l nono secó
lo , nella Keustria e nelF altra Francia (4). E come la 
conquista dei Pipini fu agevolata dalla loro rozza c mar-
ziale auster i tá , e dalla mollezza cittadina entrata nei 
loro rivali colla civiltá galloromana, cosi gli Elleni su-
perarono i Pelasghi^ gia corrotti dalla prosperitá e im-
bastarditi dalle superstizioni dei coloni orientalij i l p ro -
gresso delle quali nelle popolazioni pelasgicbe viene as-
sai bene espresso dalle YÍcende dell'oracolo dodoneo. 
La piü ¡Ilustre per forza d ' Índole e sanitá di credenzc^ 
irá le t r ibu elleniche, era quella dei Doriesi, a cui ap-
partennero principalmente (per ció che spettá all'ele
mento predominante) le colonie italiane (2). Perció nel 
loro seno nacque una nuova scuola di sapienzay e quasi 
nel tempo medesimo che Sachia, Laotsé, Confusio^ e 
forse a non molto intervallo deiretá in cui Zamolsi eZo-
roastre rinnovavano, riformavanOj, amplificavano verso 
Oriente antiche doUrine^ alcune delle quali erano or-
dinate alia meditazione, altre alia vita attiva, Numa, 
Zalenco, Caronda, Onomacrito, Pitagora, Archita da-
vano mano in Italia a imprese conformi, e senza incor-
rere nell 'oriéntale divorzio, mescevano la speculazione 
all 'azione, indirizzando pero la prima alia seconda 3 
giusta la natura assennata degl'Italiani j peí qual r i -
spetto solamente lo rií'erisco la nostra vecchia sapienza 
alia forma attiva, benche dei due generi partecipasse-

(1) GUIZOT , Essais sur l'Hist. de France, Ess. 3, 
(2) RITTER, Hüt. de la philos., trad., París, 1835; tomo I , 

p. 165, Í 6 6 , 287, 288. 
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Da questt primi conati dell'ing-egno itálico nacque la 
filosofía greca e al sommo poggió ; onde non solo geo
gráficamente, ma anche intellettivamente, la Grecia de-
gr i ta l io t i mérito di essere salutata dalla saggia antichitá 
col titolo di magna. 

Principe di questo senno italogrecofu Pitagora, dalla 
cui scuola usci tutta quanta la scienza ellenica antica, 
armata da capo a piedi, come Minerva dal cervello d i 
Giove. Singolar cosa é , che i l filosofo di Crotona^, p r i 
mo di tutt i gl i Occidentali rispetto al terapo (se si ec-
cetíuano i vagiti delle scuole ioniche, fisici anzichéfilo-
sofici), fu al tres i i l piu universales onde non si trova 
nelle seguenti síítte alcuna idea" di momento, i l cui ger-
me non si racchiugga nelle dottrine pitagoriche. E pur 
non serbiamo di queste che pochi frammentij or che 
sarebbe, se potessimo tutte conoscerle? Un'altra dote 
speciale di Pitagora si é ,̂ ch'egli congiunse in modo 
eminente l'azione alia speculazione., e indirizzó questa 
a quella, secondo la natura deU'ingegno itálico, che3 
nato a fare, non ha mai potuto appagarsi di studi i n -
fecondi. La speculazione greca j da Tálete sino ai magrí 
teólogi e disputanti di Bisanzio^ si consumó in discus-
sioni per lo piu tanto sterili quanto sottilij laddove T i n -
gegno itálico, assai piu robusto, senza scapito dell'acu-
tezza, tenne sempre del romano; e dal tirrenico Pita
gora sino a Benedetto di Norcia e a Francesco di As-
sisi, non si diede mai tanto al contemplare e al medi
tare, che nol condisse e nobilitasse con uno scopo ci -
vile. Gli stessi Eleatici, che pur trasmodarono speculan-
do, furono buoni e vigorosi cit tadini; come si legge in 
ispecie dclV idealista Zenone di Elea, che di conserto 
con ParmenidCj dié savie leggi alia sua patria, tentó di 
liberarla dalla tirannide, e imitó nei tormenti la ficrez-

21 
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za di Leena e di Aristogitone (*). D' altra parte Pitagora 
non sequestró la vita altiva dalla contemplativa, come 
fecero Zoroastre e Confusión ma insieme con maestria 
le collego, per modo che in finezza e altezza di conce-
pimenli non fu avanzato da niuno de5 suoi successori> 
senza puré eccettuar Platone, i l quale col suo divino 
ingegno non innovó milla di essenziale, e fu quasi in 
ogni parte della sua filosofía doriese e pitagórico. L 'a-
zione poi di Pitagora^ come i suoi studi, abbracció ogni 
parte della vi ta , e fu domestica e pubblica5 morale e 
civile} profana e religiosa nello stesso tempo: dall' in
dividuo e dalla famiglia egli sali alia c i t tá j alio stato, 
alia nazione, al genere umano, all'universo, e quivi 
giuntOj si posó in Dio, modellando, secondo i l suo po-
tere, íe opere e i pensieri degli uomini sul tipo a rmó
nico del Teocosmo. Pitagora insomma fu ad un tempo 
filosofo universale, cittadino, legislatorej caposcuola, 
ierofante, riformatore in política, in morale, in religio-
ne. E quanto sapientemente! Che se le tenebre del Gen-
tilesimo non gl i consentirono di conoscere tutto i l ve
ra, né le deboli ali dell" iogegno umano di poggiare al 
dogma della creazione, sgombrando ogni nebbia del 
panteísmo, niuno seppe meglio di l u i temperarlo, met
iendo in opera gl i avanzi sparsi delle tradizioni pr imi
genio, e rifacendo con essi i l símbolo religioso dei pri-
rái uomini , come i l Cuvier ricompose le forme animali 
di un mondo anteriore e distrutto. Imperocché andreb-
be errato chi credesse Pitagora aver lavorato solo d ' in-
gegno, e pregíudicherebbe alia sua glor ia , invece di 
accrescerla; poiché gli spiriti piu pellegrini, ma desti-
tu i t i di aiuti estrinsecij possono sognare, non ritrova-

(1) PLUT., Adv, Col, 32. - De contmü. Stoic, 6. 
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re , come gl i occhi piú acut í , ma nel buío sepolti. L a 
parola é tanto necessaria a ripensare i l vero, quanto la 
luce ad apprendere le forme eífettive delle cose e i co
lorí. I I verbo di Pitagora fu la parola dórica, accoppiata 
a quella degli Orientali: l ' ima, espressione sincera della 
piú pura e antica sapienza dei Pelasglii; l^altra, ritraen-
te i l fiore del senno iranico ed egizio. Gravi autori mo-
derni opinarono che Pitagora fosse toscano, appoggian-
dosi al testimonio di Plutarco e a quelli di Erraippo, 
Aristosseno, Aristarco, Teopompo, citati da Clemente e 
dalJLaerzio (1). I I Lanzi lo crede italiota; ma ció che mi 
par certo si é , che in ogni caso ebbe origine tirrenico-
peksgica, e che le sue opinioni religioso e politiche si 
conformano col genio dei Doriesi in Creta, in Beozia^ 
a Sparta, e presso tutte le loro colonie (2). Temerario 
sarrebbe i l definiré, donde Pitagora abbia attinta la scien-
za dei numeri, e ridicolo i l íarlo viaggiar nella Ciña ; 
ma siccome ne l l ' I ch ing , dove si contiene la dottrina 
dei Coa, son manifesti i vestigi dell'uranismo iranico, 
e da l l ' I rán certo uscirono i pr imi popoli g ia l l i , si com
prende come 1'autor dei t r igrammi e i l savio italogreco 
abbiano potuto attingere alie stesse fonti. Enrico Ritter, 
nomo dottissimo, ma pur si tenero dello sviluppo spon-
ícmeo, non ha osato negare le peregrinazioni del l 'u l 
timo in EgittOj onde saría cosi poco opportuno Ufarlo 
viaggiare al Cataio, o anche solo al l ' India, come i l cre-
dere col Desguignes, che i Cinesi fossero una colonia 

(1) PLUT., Disp. conv., V I I I , 7. - CLEM., Strom., I . -LAERT.^ 
V I I I , 1. - Sag. di dissert. dell'acc. di Cortona, Roma, 1755, to
mo V I , p. 83-92. - MAZZOLDI, Delle orig. i ta l , Milano, 1840, 
p. 396-399. 

(2) Luüvzi, Saggio di lingua etrusca, Firenze, 1824, tomo I I , 
p. 40, 278, 481, 482, 505. 
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t)giz¡á ¿ perche corrono alcimc singolari similitúclini fra 
i popoli deirHoang e gli antichi abitatori del Kilo (^X 
Non accade pur supporre a tal uopo che ¡l íigliuolo di 
Mnesarco siasi steso fino ¡n Persia; benché ¡o non osi 
spacciare per una favola ció che GiamblicO;, Cicerone 
Ensebio, Apuleio, Lattanzio, Valerio Massimo, Suida, 
Cirillo, Clemente aífermano dei colloqui di Pitagora coi 
Magi , con quel Nazarato o Zare o Zaran o Zarata o 
Zabrato (che altri confuso con Zoroastre), o coi Bíibi-
lonesi e Caldei. Gerto, con tutto i l decreto di Psamme-
tico e il matrimonio ellenico di Amasi, io mi pensó che 
la curiositá di un Greco dovesse antiporra gli Stati di 
Ciro a quelli dei Faraoni degeneri, e che i Magi d 'al-
lora fossero men gelosi e foresti dei preti egizi $ h Go-
munque, i l personaggio di Pitagora, la mitología che 
l o circonda, la sua vitadle avventure, gr ins t i tu t i , le dot-
t r ine , la scuola, hanno un volto oriéntale e pelasgico 
ad u u tempo. Leggendo cliefu riputato figliuolo di Apol-
line e di Mercurio, anzi Apollo stesso iperboreo in petto 
e in persona, lo diresti un coetáneo di Pcrseo e di Br
eóle; ma quando odi che infante raggiava un divino 
splendore, cheAbari, cavalcando un'orata freccia, verme 
a visitarlo dalla gélida Scizia, e che i l divino Zamolsi 
fu suo schiavo j quando apprendi ch'egli avea virtíi di 
trovarsi in piú luoghl nello stesso tempo, che gli ani

el) RITTER, opera citata, tomo I , p. 292, 293, 294. - DES-
GUIGNES, Mém. dans lequel on prouve que les Chin, sont une col. 
égypt, 1769. - Mém. ele VAcacl. des .Inscr., tomo X X X I V , P. 2, 
p. 21, seq.j tomo XXXVÍII, P. 2, p. 270-290; tomo X L , P. % 
p. 165-18G. 

(2) JAMBL,, De vit. Pijth., IV, 19. -Cife., De fm., V, 19.-Eus. , 
Praep. ev.j V I H , 6; X , 4. - APUL., Flor. , i . - LAGT., IV, 2. -
VAL. MAX., V I I I , 7. - GYR., Cont. JuL, IV. - CLEM., Strom., 1. 
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mali selvaggij gl¡ uccelli e le fiere lo obbedivano, i fiu-
mi gli parlavano, g l ' idd i i seco conversavano, i suoi d i -
scepoli quasi lo adoravano, e al dono dei miracoli da 
lui posseduto partecipavanoyche la sua voce comanda-
va alie pestilenze, ai vent i , alie tempeste, le sue orec-
chie intendevano i l susurro armonioso delle sfere, la 
sua previdenza abbracciava infallibilménte i l futuro, la 
sua memoria riteneva tutte le cose passate, e che i l pas-
sato per lu i comprendeva i l corso di parecchie vite, 
giacché egli era stato l'argonauta Etalide, Euforbo, Er-
motimo. Pirro e altri-, che in fine le sue leggi erano te-
nute sacre, i suoi discepoli giuravano nclle sue parole 
come in quelle di un oracolo, e figliuolo di Dio stesso 
]a fama lo riputava- quando, dico, consideri tutte que-
ste maraviglie, t i é dlfficile di non ravvisare in l u i un 
avatara mitigato e vestito alia greca íl). Che se questa 
leggenda, come quella di Sachia, fu in parte un trovato 
recente e una imitazione delle idee cristiane; i l culto 
secreto e le orgie dei pr imi Pitagorici somigliavano ai 
Misterio nei quali si ravvisano i collegi ieratwi dell 'O-
riente o della Pelasgia, spodestati delle civili ingeren-
ze, e ridottí a grado di congreghe religioso e private. 
Pitagora insomma é uno di quegli uomini che légano 
la storia colla favola e FOccidente coll' Oriente; e come 
fra le orgie da lui instituitc e le ierocrazie asiatiche tra-
mezzano i Misteri, coSi tra 1'avatara indiano nel suo 
splendore e la velata e mezza divinitá di Pitagora s'in
terpone i l getico Zamolsi, in cui alcuni eruditi ravvi
sano un missionario buddista. 

Egli é difficile i l parlar di Pitagora senza pensare a 
Numa, cui tanto egli somiglia peí vero e per le favole. 

(i) PORPH. ct JAMBL., passim. 
2 1 * 
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Entrambí italiani, almeno di origine e di domicilio, íi-
losoíi, legislatori, capisetta, uomini attiyi e contempla-
t i v i ; entrambi ammaestrati da una donna divina, Temi-
stocleia ed Egeria, e secondo Tuso oriéntale, inspirati 
dal cielo nell'opaco di una selva e di una caverna. La 
tradizione romana, scambiando i tempi e usando una 
umiltá rara nei popoli come negl ' individui, fa Numa 
alunno di Pitagora; i l che non dispiace al dotto e scet-
tico Niebuhr, per cui i l íiglio di Mnesarco non é quasi 
piú legittimo storicamente, che quel di Pomponio (1). 
Noi, meno increduli da una parte, ci accorderemo dal-
l 'altra collMngegnoso Tedesco a non deridere la tradi-
7ÁoTie; perché a ogni modo i l Pitagoreismo fu piu an-
tico di Pitagora, come i l Cuddismo di Sachia. Non se 
ne vuol giá inferiré che vi siano stati diversi Pitagori; 
contut toché questa opinione sarebbe meno assurda che 
altri non crede. Imperocché la confusione idéale dimolt i 
individui in un solo é quasi inseparabile dal dogma del-
Tavatara j e i l presupposto, corroborato da un cenno di 
Plutarco (2), servirebbe a spiegare, oltre i l privilegio 
della metempsicosi, la moltitudine e la discrepanza del-
le patrie assegnate a MTÍ filosofo assai meno antico di 
Omero, e interno ai cui natali discordano talmente gli 
autori , da farlo samio, toscano, íliasio, metapontino, e 
perfmo tirio e soriano- Ma ad ogni modo la sapienza di 
Pitagora, attinta ai fonti tirrenicopelasgici e forestieri, 
g l i era anteriore: i l che risulta da due argomenti, che, 
secondo me, non ammettono plausibile instanza, L'uno 
si é Fautor i tá maravigliosa di cui godé Pitagora prcsso 
i suoi coetanei, i l numero grandissimo de'suoi discc-

(1) Optra citata, tomo I | p. 220, 221. 
(2) Vit. Num. 
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pol i , e la célere propagazione della setta, non poluta 
spiantare, se non da atroce persecuzione; le quali doti 
non si veriñeano umanamente nelle dottrine nuove, dis-
usatOj aliene dall'opinione dei coetanei, e quindi non 
intese se non da pochissimi, e combattute non tanto 
dalla plebe, quanto dai savi dell'etá. L ' altro argomento 
é dedotto dai frammenti superstiti delle leggi di Zalen
co e di Carondaj ü primo dei qual i , morto ne.lla vige-
simanona olimpiade, cioé nel 664 innanzi a Cristo, fu 
appunto coetáneo di Numa; i l quale poté essere áuo 
amico e discepolo, e giustificare in parte la tradizione 
romana. Ora nei brani delle leggi locriesi riferiti dagli 
antichi, i l Pitagoreismo é cosi manifestó, che i l Bentley 
g l i stima apocrifi, e annovera Zalenco fra g l i enti fa-
volosl (1). I I Garonda di Gatania é forse ancor piú an-
tico, poiché questa cittá fu fpndata poco dopo la dodi-
cesima olimpiade, cioé verso i l 730; onde Teodoreto ío 
chiama i l piü vecchio legislatore d'Italia. E anch' egli 
nello squar'cio r iportáto dallo Stobeo apparisce pitagó
rico, e incorre per questo titolo nella disgrazia delFe-
rudito Inglese. Quanto al legislatore di Turio, piú mo
derna assai di Gatania, chi non voglia ammettere due 
Carondi, dee credere che le leggi date puré ai Reggianí 
dai tesmóforo cataniate fossero abbracciate dai Tur i i . 
Checché sia di ció, i l Bentley discorre a rovescio, argo-
mentando dai genio delle dottrine contro Fautori tá dei 
documenti, invece di muovere da questi per determi
nare i l tempo e i veri autori delle dottrine. 1/ Heyne e 
i l Sainte-Groix risolvono senza fatica le obbiezioni di 
l u i ; e 1'ultimo osserva in ispecie, per ció che spetta alio 

(1) STOB., Sen»., 42. - DIOD,, X I I . - C í e , De leg., I I , 8. -
BEKTLEY, Diss. sup. Phal. ep., Groning., 1777, p. 337, seq. 
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stile, che Timarate o Timarete, ordinando con Pitagora 
le leggi flei Locriesi, poté volgere ín dettato pii i mo
derno l'antico dórico delle leggi zaleuchiane^, duro e 
difficile ad intendersi, come fccero Cefalo e Polidoro 
riguardo al Códice dei Siracusani (1). Ma i l Sainte-Groix 
e THeyne si scostano dal Warburton interno aU'into-
gri tá d i tali frammenti, ripulandoli interpolati da i Pi-
íagorici 02). I l che muove del par! dal presupposto del 
Bentlcy, che la dottrina della scuola itálica sia incomin-
ciata con Pitagora j cosa tanto ragioncvole, quanto sa-
rehbe i l far esordire la setta eleatica e Talessandrina 
con Zenone e Precio, ancorché ñon si avesse distinta 
memoria dei loro antecessor i . Quando una dottrina per 
vetusta e difetto di documenti é ravvolta nel buio, essa 
si suol attribuire al piú famoso, de' suoi íautor i , qual si 
é sempre, rispetto a no i , i l piü recente e vicino; mas-
simamente quando questi le diede una nuova forma, 
come fece Pitagora \ che alia vecchia sapienza doriese 
aggiunse la simbólica dei numeri e altri elementi orien-
fcalí. Perció non é da stupire se T ultimo illustre rifor-
matore per uno scambio singolare sia riputato i l primo, 
e i l vero autore sia confuso con esso o aíFatto dimenti-
cato. Dove che, anco mancando le memorie, si puó sco-
prir Terrore ogni qualvolta i l grido del caposetta corsé 
ira5 suoi coetanei, la sua fama non fu postuma, e la 
scuola da lu i fondata poco gli sopravisse ; come appun-
to avvenne al Pitagoreisino, che langui dopo. la ritirata 
a Reggio dei discepoli di Eurito e di Filolao, e ai tem-
pi di Aristotile aífatto si spense (3). Or chi vorrá crederc 

(lj Mém. de l'Acad. des Inscr., tomo X L I I , P. 2, p, 291-290. 
(2j Ibidem, p. 325, 326. - HEYNE, Ó;;, acad., Gotting., 1785, 

tomo I I , p. 62-73,163-171. 
(3) SAmTE-GROix, Mém. de l'Acad. des I s a : , lomo X L V , 

P. 2 ,p. 307, 308. 
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che una se t taper dottriná e mmiero cosi potente^ non 
durasse puré due secoli? Yero c che fu perseguitata a 
ferro e a fuoco da' suoi nemici; ma lo stesso sopramon-
tare della plebe indica 1'ultima etá di quelle repubbli-
che, e i l fiorire anteriore della cittá dórica e aristocrá
tica, che é quanto dir pitagórica. Pitagora adunque si 
mostra nella storia, non come Fautore di un'opinione 
nuova, ma come i l sostenitore di una dottriná antica, 
radicata nclledoriesi colonie e in parte anco nelle achee^ 
ma minacciata a' suoi tempi dal genio torbido della de-
mocrazia iónica. Quindi s'intende i l gran favore clvegli 
ebbe presso la parte piú eletta della nazione- si spiega 
come Crotona e le alfre £¡ttá della Magna Grecia rice-
vessero leggi da lui3 e i capí convenissero nella sua 
scuola; come con viva eloquenza persuadesse pacifica
mente Simico ed altri a deporre un ingiusto dominio, 
e prevalesse anco in battaglia, quando Teli con quei 
di Sibari fu vinto dai Crotoniati. Ma i l partito di Gilone, 
favoreggiato dalla plebe,muove guerra aí savio e ai suoi 
discepoli, che vengono lapidati a furia di popólo in Gro-
tona per le parole infiammative e le caluñnie di Ninone 
demagogo. Pitagora cerca un rifugio a Gauloíiia; poi 
a L b c r i , che gli chinde le porte; poi a Taranto, dove 
sostiene nuovi travagli^ e in fine a Metaponto, ove muo-
re nel 507 o nel 504, secondo i varii cómputi. Ipochi 
suoi alunni, campati dalle pietre, sonó arsi vivi , men-
tre deliberano sulle cose della patria, e due soli , Ar-
chippo e Liside, si salvano dall'incendio ciloniano (1). 
Gosi fini quell' ammirabile scuola italogreca, onde nac-

(1) JUST., X X , 4. - PORPH., JAMBL., passim. - C í e , De Orat.} 
11, 37; I I I , 34. - DIOG. LAERT., Y I I I , 1. - SAIINTE-GROIX, opera 
citata, p. 296-308. 
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que la forma p iü perfetta del Buono che abbía avuto 
luogo presso i popoli pagani, morendo coiraristocrazia 
dórica che l'aveva nudrita e cresciuta; e Pitagora, che 
con ardita e generosa sapienza tentó d¡ rinnovarla, 
sprezzando il favor popo laredove gl í animi grandi sí 
perdono alcune volte, mér i to di darle i l proprio nome 
e di eredarne la gloria nell' opinione de' posteri. 



CAPITOLO QUINTO. 

DELL IDEA DEL BUONO PRESSO IL POPOLO ORTODOSSO, 

Quella parte del nostro genere che rinnegó ta fede 
primitiva, non é uno, ma raolti; non é un popólo , ma 
piú popoli; perché colla tradizione e gerarchia leggiti-
ma Funitá venne meno, e la societá universale fu smem-
brata in molte piccole congreghe, diverse e rissanti fra 
loro. Lr'unitá morale delFumana famiglía non sopravive 
che in quella unione e successione di gen t i , che, seb-
ben disformi di tempi, paesi, favelle e altre qualitá ac-
cidentali, son collegate e annonizzate dall'Idea e dalla 
parola cattolica, e fanno quel gran popólo cosmopoli-
tico che si chiama Chiesa. U genere umano é cattolico, 
perché fuori della societa insignita di questo nome Vi-
dea, genérica della razza é perduta, e non si danno che 
varié specie divulse, sparpagliate e gareggianti j le quali 
non rannodandosi interno a un concetto superiore e 
vivo che le padroneggi, non hanno che un 'un i t á astrat-
ta , e in effetto non oltrepassano i l imi t i angusti delle 
stirpi e delle nazioni. Le false religioni piú estese (co
me, per esempio, i l Buddismo, che ha tanti milioni di 
seguaci) occupano una tratta conglobata di paesi, e 
sonó ristrette a una o poche schiatte; laddove la fede 
cattolica sparsa nei due emisferi, ha proseliti di ogni 
colore; e possiede, come i suoi pr imi apostoli, 11 mira-
bile privilegio di parlare in tutte le lingue. 

L'idea ortodossa del Buono nasce da due pr incipi . 
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che ne fanno sostanzuilmente un solo, e comprendono 
nella univcrsalitá loro tutto i l reale e tutto lo scibile. 
II primo, naturale ed intelligibile, é i l principio di crea-
zione; i l secondo, sovr^natúrale e sovrintelligibile, é i l 
principio di redenzione, che s'immedesima col prece
dente, in quanto la conseryazione e l'instaurazione del 
creato sonó una creazione continua e rinnovellata di 
esso. Imperó i l pronunziato naturale importa quello che 
sovrasta alia natura, ogni qual voÜa neir opera di Dio 
s'e introdotto i l geme pestiíero dej. male, che, ínterpo-
nendosi ira i primordii delia creazione e i l suo compi-
mento, e troncando, per cosi d i r é , i l filo della Provi-
denza nel grande ordito dell'universo, annullerebbe i 
consigli divini , se la stessa virtü creatrice di ogni cosa, 
facendosiredentrice, non rimediasseai traviamenti dellc 
sue fatture. L'esistenza del male é un fatto, la cui pos-
sibilita scaturisce dalla natura deU'arbitrkxcreato, e la 
realtá viene attestata dalla osservazione e dalla espe-
rienza. Ora, posto che i l male abbia luogo, seguita che 
la virtú creatrice debba, anco essere riparatrice ogni 
qual volta ció-si richiegga per ottenere i l fine supremo 
e divino della creazione. Che poi negli ordini presentí 
lo scopo finale cui Iddio liberamente si propose nella 
costituzione del mondo, sia un disegno di longanime 
misericordia, e non di sola giustizia, risulta eziandio 
dal fatto) poiche tutto ci mostra che i l nostro misero 
genere, benché scaduto, é tuttavia nello stato di prova, 
capace di mérito e di demerito, di premio e di pena, di 
ritorno alia perfezione o di maggiore peggioramcnto; 
e la térra , divenuta una valle di espiazione e di lacrime, 
non é un inferno di perdizione. Ma in che consista i l 
riscatto e come si possa procaCciare, la ragione non e 
alta ad insegnarcelo, salvoche con una notizia astrattu. 
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imleterminata, generalissima. Perché se questa facoltá, 
ch'é una forza natnrale, potesse asseguire i l concetto 
specifico della medesima, e procacciarsela, ella sarebbe 
integra^, e quindi fora superfino i l rimedio; onde i l co-
noscimento e Topera contradirebbero alia materia co-
nosciuta. Resta adunque che T idea speciílca del rislau-
ro e la sua esecuzione siano del parí sovranaturali. 
D'altra parte, la creazione stessa e i l conoscimento dei 
veri mtelligibili inchiudono un elemento superiore alia 
natura; perché 1' atto creativo, in quanto origina la na
tura } le sovrasta e la signoreggia; e la cognizion rifles-
siva abbisogna della parola, che in qualitá di strumento 
richiesto ad ogni opera ingegnosa non puó essere un 
trovato delTumano ingegno. Le leggi che governano la 
natura e i l conoscimento di esse hanno dunque mestieri 
di un principio sovranaturale, che é la parola divina, 
crcatrice delle cose e delle eognizioni: di quelle, dando 
loro l'essere e renden dolé presenti alT intuito;, di que-
ste, rivestendole di segni e sottoponendole alia rifles-
sione. Ora questa parola creatrice e rivelatrice, doppia-
mente sovranatúrale , senza cui la natura non potrebbe 
aver luogo nell5 ordine del reale, né essere ripensata in 
quello dello scibile, é altresi i l principio riparatore nel 
doppio giro delle cose e delle eognizioni. Ecco in che 
modo la varietá degli effetti divini dipende da un prin
cipio único , e come i due pronunziati supremi della 
scienza umana a un solo si riferiscono. Perció chí vuole 
ottenere i l concetto specifico del riscatto e godernel'a-
dempimento, dee interrogare e ubbidire quella parola 
divina, che, data da Dio al primo uomo, si é fino a noi 
propagata nella sua purezza per le vie legittime della 
tradizíone e del sacerdozío. Questa c la parola cattolica^, 
di cui le favelle eterodosse sonó brani e reliqnie im-

2 2 
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perfette, come le stirpi e le nazioni della gentilitá sonó 
ruderi ed avanzi del genere umano. Parola e Idea, Idea 
e Chiesaj Ghiesa e genere umano, non as í ra t to , ma eí-
íet t ivo, sonó cose e nozioni indivise, che costituiscono 
l'ortodossia nel doppio giro della realtá e del conosci-
mento, e fuori di essa non si trovano, né trovar si po-
trebbero senza contradizione. Le religioni, le filosoíie3 
le l ingue, le tradizioni, le societá eterodosse sonó fran-
tiími e ruine della cattolicitá primitiva, superstite nella 
sola Ghiesa risalente alie origini e duratura in perpe
tuo, per richiamare a sé e rincorporarsi successivamente 
le parti disperse, quasi pietre divelte dal mastro ediíi-
zio. Perció i l dettato cattolico che fuori della Chiesa 
non vha salute, sia che s'intenda della scienza o della 
partecipazione eíTettiva al divino ristoramento (purché 
si pigli nel senso legittimo, e non in quello di certi esa-
geratori), é rigorosamente conforme ai canoni della fi
losofía piú severa^ e i l ripudiare la rivelazione o i l ma
gisterio autorev ole che Tinterpreta, per Tuno o per 
Taltro di que' due rispetti , ripugna ai pr imi principi 
della ragione. 

I due pronunziati sovrascritti, espressi dalla parola 
cattolíca, versano sopra un'idea madre, che nei due 
casi é quella delFEnte assoluto, soltanto diversificando-
si, giusta 1'índole bilaterale di ogni concetto, in quanto 
esso Ente come intelligibile o come sovrintelligibile ci 
apparisce. L'idea fondamentale del primo é quella di 
Dio creatore, splendiente all ' intuito e riverberante per 
via della parola nella riflessione^ del secondo, quella 
dell 'Uomo-Dio riparatore, che non riluce all 'intuito 
naturalmente, e ci é porta per modo imperfetto dalla 
rivelazione sola. La parola, nel primo caso, é solo stru-
mento necessario, nel secondo, causa di cognizion r i -
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ílessiva: nell'uno la conoscenza é propria, immedíata^ 
diretta, neU'altro solamente indiretta e riposta in sem-
plici analogie rivelate. Ciascuna idea madre importa la 
uotizia di un'azione,, e quinci di un eííetto accomodato 
alia natura di essa. Rispetto al primo principio, Tazione 
é un'efíkienza di sostanze, e di forze vive e real i , non 
di semplici fenomeni e modificazioni, ed é creatrice3 non 
emanatrice: riguardo al secondo, essa consiste in una 
vera rigenerazione, che é quanto diré in una creazione 
seconda, che instaura e rinnovella la creazione prima. 
L'efTetto a cui mira questa doppia azione, é Tordine 
inórale delF universo, temporale ed eterno; cioé i l re-
gno della virtú sulla térra e nel tempo, e i l regno della 
beatitudine m cielo e ne i re te rn i t á . Queste conclusioni 
s'intrecciano lógicamente coll'idea principe razionale 
e rivelata; la quale alterandosi, i l vizio si diffonde pro-
porzionatamente per tut t i i concetti sottoposti. O r a l ' i -
dea principale data dalla ragione e dalla rivelazione si 
corrompe ogni qualvolta la nozione di Ente vien con
fusa e mescolata con quella di esistente j la qual confu
sione é inevitabile, quando i l método psicológico si ap-
plica alia scienza prima (1). Viziato i l concetto di Ente, 
se ne guastano le dipendenze: Temanazione sottentra 
alia creazione, i l Teocosmo al Gosmo, i l dio trasformato 
al Dio umanato, Tannientamento finale della persona-
lita umana al períezionamento di essa i n una vita eter
namente beata, e insomma l'eterodossia in ogni sua 
parte alie credenze legittime. Dallo schizzo testé fatto 
dell' idea del Buono presso i popoli Gentili apparisce, 
ch'ella versa tutta quanta sull'alterazione delle due idee 
madri, e sulla sostituzione di un dio emanatore al Dio 

(i) Tntroduzione alio studio della filosofía, lib. 1, cap. 7. 
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creatore, e delle teofanie panteistiche al dogma delt ' ín-
carnazione. secondo la fede ortodossa. I/emanatismo e 
Favataraj che costituiscono i due perni delle false rel i-
gioni e dei sistemi morali che loro si attengono, sonó 
un corollario lógico del vizio introdotto nei principi 
summentovati; e Verrore in ambi i casi nasce da un 
falso método. II primo, che é un errore razionale e filo
sófico, proviene dal surrogare i l psicologismo al meto-
do ontologico: i l secondo, che é un errore tradizionale 
e teológico, dal sostituire i l protestantismo al processo 
cattolico. Quello áltera la ragione, questo la tradizione, 
umversalmente e nelle loro fonti ; giacché ogni falso 
dogma, speculativo o pratico, filosófico o religioso, na
sce sempre dal progresso metódico di Cartesio e dei 
protestanti. Ma Ferrore suppone la preconoscenza del 
vero, come le ruine importano la preesistenza dell'edifi-
zio; e perció i pseudoprincipi delFemanatismo e delFa-
vatara argomentano la cognizione primigenia ed uni-
versale della creazione e della redenzione, e quindi una 
parola rivelata e primitiva, senza cui Fuomo non avreb-
he potuto in alcun modo conoscere i l dogma sovrintel-
ligibile della redenzione, né ripensare ed esprimere ií 
dogma intelligibile della creazione. Ecco come la storia 
delle false religioni é una conferma efficace della vera, 
e come i l concetto ortodosso del Buono vien corrobo-
rato da! concetti eterodossi. 11 Gentilesimo in ogni sua 
parte é Falterazione fatta per mille guise delle due idee 
principi di un Dio creatore del mondo, e di un Messia 
divino e riparatore: senza i quali dogmi la storia di es-
so é un libro suggellato e un enigma inesplicabile. Egli 
é in questo largo senso (e non giá secondo Fintendi-
mento ristretto del Bochart, delFHuet, del Fourmont e 
di altri non pochi) che la rivelazionc é la chiave della 
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storia e la Bibbia della mitologiaj e che i l filosofo puó 
trovar Funitá dell'ingegno e della tradizione umana 
nella varjetá disparatissima delle opinioni, secondo i 
diversi gradi della civiltá e della barbarie, applicando 
loro la tessera della doppia idea cattolica. Cosi, per ca-
gion di esempio, i l concetto altéralo, ma pnre supersti-
te, di un Dio mediatore e riparatore t i mostra guidati 
sostanzialmente dalla stessa idea i l povero Negro, che 
nei bisogni e nei pericoli ricorre al suo rozzo fetisso, e 
i l saputoBuddista, ravvisante nei dio supremo i l salva-
tore ditutti iviventi (1), umanato e disceso fra gl i uo-
mini , autor di r i t i , di sacraraenti, di preghiere, fonda-
tore di un regno divino e di una societá universalej co
me risulta dal símbolo bellissimo del Sacravarti o gi-
ratore della ruota, con cui si esprimono la signoria e 
i l ristauro di tutte le cose créate (2). 

I principi della creazione e della redenzione conten-
gono tut t i gl i elementi del Buono ortodosso, e ostano 
col loro armónico componimento al divorzio della vita 
attiva dalla contemplativa, e alie contrarié esagerazio-
ni dell'una e dell'altra. La creazione, importando la so-
stanzialitá distinta e contingente dell'animo umanOj e 
la sua dipendenza dall 'Ente, ne assicura Tindividualitá 
e liberta personale, come cagion seconda, e la sua su-
bordinazione alia causa prima; e quindi pone in salvo 
Farbitrio deH'uomo e la sovranitá di Dio, i l regno della 
liberté umana e quello della Provvidenza divina^por-
gendo l'unico filo acconcio per comporli insieme e fini
r é le interminate discordie dei pagani filosofi. Dalla so-
stanzialitá distinta e libera dello spirito nasce la sua 

(1) Vedi gli editti palici del re Asoco. 
(2) SVRES, opera ctfaía, p. 276, 377, 295, 347, 348 , 452. 

2 2 * 



258 DEL BUONO 
immortal i tái perché i l secondo ciclo creativo non po
tencio distruggere i l p r imo, i l r i torno a Dio non puó 
essere l'annientamento e i l Nirvana degli emanatisti, ma 
solo queH'unione intima di visione e di amore in ^ u i 
consiste la beatitudine.D'altra parte i l principio di crea-
zione, separando la norma degli atti umani dalla na
tura delFagente, mantiene la necessitá e Teccellenza di 
quella, come la liberta e la contingenza di questo: la 
legge, come distinta dall'uomo, non si confonde coll'af-
fetto, e come assoluta e divina, riesce obbligatoria ver
so le creaturej onde vien meno la doppia base su cui si 
fonda l ' immoralismo, che immedesima i l dovere colle 
affezionij o pareggia alia legge sovrana Tarbitrio sud-
dito. 11 principio di redenzione, oltre le sue attinenze 
col principio e col compimento del Buono, di cui toc-
cheró in appresso, presupponendo l'esistenza del male 
( l a cui possibilitá risulta dalla contingenza dell' arbi
t r io , e quindi dal principio di creazione), ne spiega de-
terminatamente le origini e ne insegna, ne porge, ne 
amministra i l fármaco opportuno. I due principi, poi in-
sieme accoppiati, conciliano Fazione colla contempla-
zione, mostrando le recíproche attinenze e Tarmonico 
conserto delle due vite. I I quale consiste, non giá nel-
Testinzione dell'azione umana assorta dalla divina, o 
nelF indipendenza di quella da questa, ma nella loro 
unione, mediante la libera cooperazione e subordina-
zione dell 'arbitrio creato a quello del Creatorej unione 
che non puó aver luogo, se la mente, contemplando, 
non ritrae 11 divin modello, e se la volontá, deliberan
do e operando, non gi l si conforma. La vita contem
plativa attende alio studio e alia cognizione dell'esem-
plare; Tattiva alFimitazione di esso. Gosi la contempla-
zione non é sterile, mirando alFazione^ e questa non e 
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bassa né volgare, vcnendo governata e infórmala da 
piú. alto principio. La contemplazione ortodossa non 
puó essere, come quella degli emanatisti, una sospen-
sione o un annientainento deirat t ivi tá umana (stante 
che la forza altiva sostanzialmenle da Dio si distingue^ 
ma solo un piú sublime indirizzo di essa. Ora una tal 
contemplazione é una somma azione, e, non che sce-
mare, accresce i l vigor delFarbitrio. Se non che, i l prin
cipio della creazione importando certi mezzi e certifini, 
cioé un intreccio di mire secondarie, e uno scopo u l 
timo e supremo, la volonlá umana ha un campo an
cora piú largo, dove spaziare ed esercitarsi. L'elezione 
sapiente dei fini secondari in ordine all ' intento supre
mo coslituisce la v i r tú , che é azione in sommo gradoj 
azion forte e gagliarda, che^ mirando a incarnar sulla 
té r ra le idee divine in cui é riposta la ragion della legge, 
abbraccia i l lempo, perché anela all'eterno ed é solleci-
ta delle cose presenti, perché ha rocchio all'avvenire, e 
in esso riposa. I I perfezionamento degli ordini terre-
stri, mediante reíFeltuazione successiva del tipo cósmi
co, scorreper le varié part í dell'Utile, del Bello, delBuo-
no e del Santo, e comprende tul le le cose che dall'arbi-
trio umano in qualche parle dipendono; tanto che non 
vi ha azione lodevole per alcuno di questi t i l o l i , ancor-
che menomissima, che non sia sublimata a dignitá inó
rale dal principio di creazione. Secondo i l quale, l 'uo-
mo é tenuto di cooperare al disegno della Providenza, 
e secondarlo con ogni suo potere, eziandio nelle mini-
me parl i j dce contrastare al solo male, perché innatu-
ralej distrutlivo per sé stesso ed avverso ai divini dispo-
nimenli. Vero é che nelle cose temporali, incite a co-
sliluire ru l t imo fine, egli non puó quietare j ma indi-
rizzandolc a piú alta meta, le avvalora, e porgendo loro 
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un pregio che non hanno intrínsecamente ^ aggiungc 
nuovi stimoli a sé stesso, onde mettervi mano, e non 
mancar di lena e coraggio nell'aringo faticoso. Le cose 
finite e periture non han valore, se non s'intrecciano 
colle eterno, e non mirano ad immortalarsi eolio scopo 
a cui son destinate. Fuori di questa considerazione, elle 
sonó vanissime^ onde chi le disgiuiige dall 'ultimo loro 
fine, se é dotato di animo grande, dee averie in pochis-
sima stima, e condursi per magnanimitá di spiriti e 
bontá di animo virtuoso a spregiare la stessa virtú, la 
quale sarehbe veramente, non una cosa, ma un nome, 
secondo la disperata sentenza di Bruto vicino a morte, 
se i l suo destino si ristringesse fra i confini del tempo-
Insomma, i l principio di creazione, reintengrato da 
quello di redenzione, evita i contrari eccessi della inó
rale eterodossa, e contemperando sapien-temente la vita 
attiva colla contemplativa, lo studio delle cose tempo
ral! coU'amor delle eterno, porge un'idea adequata e 
per ogni verso perí'etta del Buono. 

L'apparizione storica del Buono nel mondo é espres-
samenteraccontata daMosé nel libro delle origini , quan-
do a ogni nuovo periodo cosmogónico egli accenna che 
le divine fatture erano moho btcone,- cioé conformi al-
l'idea che rappresentavano (1). Lo scrittore accozza la 
nozione del Buono col principio protologico della crea
zione, di cui é TeíFetto immediato, rappresentandola 
come quello scopo supremo in cui si riposa e complace 
la mente del sommo. ar teí ice, vagheggiante T impronta 
di essa nelle opere della propria mano. Le quali son 
chiamate buone altresi moralmente e secondo i l r igor 
del vocabolo, anche quando sonó materiali e destituite 

(1) GEN., I , 4, 10, i % 18, 21, 25, 31. 
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di nioralitá intr ínseca, perclie sonó azioni di Dio a un 
iine santo e sapientissimo ordinate; da cui traggono la 
virtú lo ro , come i lavori deí meccanici dall'intenzione 
lodevole che gl ' indirizza; ond 'é che l'epiteto di huono 
si da eziandio agli oggetti corporei. in quanto colliraa-
no al fine che Iddio o l'uomo si propongono. Perció le 
cose terrene diventano buone moral mente, puré in r i -
spetto all'uomo, quando egli , appropriandosele e tras-
í'ormandole in modo consentaneo aU'increato archetipo 
di esse, coopera, per quanto puo farlo, ai divini consi-
gli . Egli partecipa a questo gran privilegio, perché fatto. 
a imagine e somiglianza del suo creatore, dotato di ra-
gione e di arbitrio, e abilitato dalla prima di queste fa-
coltá a conoscere le idee divine, e dalla seconda a eí-
fettuarne T adempimento. I I Buono umano e ortodosso 
ebbe dunque principio quando, creato l'uomo libero e 
rágionevole , munito del doppio strumento della societá 
e della parola, e costituito signore della ie r ra , gl i fu 
commcsso ruíficio di popolarla e di assoggettarla^ onde 
imitare Iddio nella grande opera della creazione, e pla
smare i l mondo dell'arte a imitazione di quello di na
tura. La Genesi ci porge l'atto légale di questa investi-
tura divina - la quale, rogata dal dito di Dio stesso, é 
una vera Dichiarazione dei doveri e dei d i r i t t i umani, 
abbracciante la famiglia e lo Stato, come i due compo-
nenti dell'umano consorzio. La moralitá domestica e 
privata si contiene neirinstituzione del maritaggio uno 
ed indissolubile: la giustizia pubblica e civile risulta dal 
dominio della térra conferito alia nostra stirpe, come 
quello che importa tut t i i d i r i t t i e i doveri sociali, senza 
cui non puó esercitarsi, nello stesso modo che dal pr in
cipio di creazione nasce ogni altra legge speciale del 
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ni o rulan o opiíicio(l). Questa costituzione divina venne 
alterata dalla fellonia deU'arbitrio umano contro il suo 
autore; onde nacquero la schiavitú, la conquista iniqua, 
la poligamia e i l divorzio, che3 smembrando la stirpe, 
infettando simultáneamente la cittá e la famiglia , lo 
stato pubblico e privato delle nazioni, incominciarono 
quel corso disordinato e calamitoso di cose e di vicen-
de3 che chiamasi gentilesimo. I / idea del Buono fu v i -
ziata proporzionatamente all'ofFesa del divino statuto; 
e prima del diluvio i Cainiti, in appresso i figliuoli del 
secondo Noachide, recarono al colmo la corruzione, 
innalzando Tidea del male alia dignitá di principio; on
de, dopo un breve periodo di felicita ingannevole^ pre-
cipitarono nelle miserie e furono spenti come nazione. 
La stirpe feconda e operosa dei Giapetidi, mista in parte 
ad alcuni sciami della schiatta idéale e conservatrice dei 
Semitij serbo molte tracce del vero, e professo una 
mezza cattolicitá, valevole a preservare e ad accrescere 
i semi civili sino al compimento divino della promessa; 
ma la custodia perfetta del vero e del Buono venne af-
fidata a una porzione pura ed eletta del legnaggio se
mít ico , la quale, di famiglia divenuta t r i b u , e quindi 
nazione civilmente costituita, rifece da Abramo aMosé 
e da Mosé a Cristo i l corso dell'uman genere, secondo 
i principi sovranaturali deirelezione. La stirpe ebrea 
neMue stati successivi di patriarcato e di nazione fu or-
dinata dalla Provvidenza a serbare Tidea del Buono, 
non ad eííettuarla nella sua pienezza, perché gli ordini 
dei tempi nol consentivano. Fra tut t i i popoli culti della 
térra grisraeli t i sonó i l solo che apparisca nella storia 
come un semplice mezzo, non come fine; onde tutta la 

(1) GEN., I , 26-30; I I , 15-24. 
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loro vita ¡ come nazione j non é un possesso né un go-
dimento del presente, ma un'aspettiva deiravvenire, e 
un continuo desiderio aspirante al venturo liberatore. 
L 'e tá virile del popólo eletto comincio col Cristianesi-
niO;, per cui la costituzione primitiva del genere umano 
fu rinnovata perfettamente nel foro interno, e poscia 
eziandio introdotta nel foro esteriore, a mano a mano 
che gli Stati ed i popoli abbracciarono e si appropria-
rono i principi del vero culto. Ma se 1'Evangelio com-
pie l'idea del Buono sulla t é r r a , non é pero la compiuta 
eífettuazione di essa j perché, abbisognando a tal fine del 
libero concorso delF arbitrio creato, non puó attuarsi 
che successivamente, finché durano gli ordini del tempo, 
e gli abusi della liberta turbano i l regno della Provvi-
denza. 

I I Cristianesimo, recaudo ad eífetto i l principio di re-
denzione, compié quello di creazione, e compose per 
mezzo di entrambi Tidea perfetta del Buono; Feccel-
lenza della quale per due parti risplende, cioé per l'au-
toritá e per V estensione. La parola morale di Cristo é 
sommamente autorevole, non solo peí corteggio di pro-
digi che Faccompagna, e per la divinitá rilucente nella 
persona del parlatore, ma eziandio peí método con cur 
viene proposto; i l quale é principalmente ontologicp e 
sintético. Cristo non procede per analisi e per induzio-
ne, come Socrate e i l piü illustre de'suoi discepoli; non 
per sentenze deduttive e per semplice comando, come 
i moralisti, i legislatori ordinari e 16 stesso Mosé nel 
sublime códice del Decálogo; ma per imperio idéale3 
scendendo rápidamente dai p r imi principi alie conse-
guenze, e accompagnando la pronunzia di quelli con 
quella autoritá e autonomia suprema che, nelle cose 
meramente razionali, si chiama evidenza. Percio i l pro-
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cesso del Dío-Uomo é; da un lato, sostanzialmentc con
forme al tenore primitivo della formóla idéale e al mé
todo rigoroso della prima scienza^ e dall 'al tro, e qual 
conviene a un legislatore e ad un Dio, perché Coluijclie 
lo adopera, apparisce come l'evidenza iñ persona e l ' I -
dea stessa parlante e imperiante agli uomini. E non solo 
Fautoritá di Cristo é ragionevole e paterna, perché , quasi 
un assioma vívente, s'illustra col suo proprio splendo-
re e convince l'intelletto di coloro che l'ascoltanoj ma 
scalda ezianclio e muove i loro animi, facendo concor-
rere all'esecuzione del divin cenno i l cuore e l ' imma-
ginativa. Quindi é che i due supremi precetti da cui 
Cristo deriva tutta la legge, sonó espressi con formóla 
aíTettuosa: Ama Iddio sopra ogni cosa e i l prossimo co
me te stesso. Cristo non dice fa, esprimendo i l nudo 
imperativo, ma ama, destando con tal richiamo i sensi 
piú dolci e piú teneri che alberghino nel cuor dell'uo-
mo. Per tal modo la forma severa e assiomatica del co
mando riesce persuasiva e soave, e la scienza imperiosa 
diventa eloquenza. La seconda prerogativa della legge 
cristiana é la sua ampiezza e universalitá, per cui , ab-
bracciando tutte le ragioni e le attinenze della vita 
umana^ e rappresentando tu t t i gli aspetti del mondo 
morale, risponde a tut t i i desidéri e bisogni legittimi 
degli uomini, si accomoda a ogni grado della civiltá e 
alie varíe condizioni degli individui, conserva, favorisce, 
promuove tut t i i beni eziandio temporali, assegnando a 
ciascuno di essi i l luogo e pregio proporzionato. Cristo 
fu i l primo moralista che, cogliendo Videa del Buono 
nella sua pienezza, senza milla detrarne, congiunse in-
sieme res olim dissociahiles, la vita attiva e la contem
plativa, 11 presente e ravvenire, gl'incrementi materiaü 
e i morali, i l tempo e reternita; la térra e i l cielo; mo-
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stranclo le correlazioni di questi varii beni, la loro su-
bordinazione e maggioranza ríspettivaj e l'armonia dei 
doverí che l i riguardano. Da questa universalitá dell'e-
tica cristiana procede la sua moderazione^ giacché la 
dote contraria nasce dalla strettezza^ Tesorbitanza in 
ogni genere avendo luogo qnando non si veggono tntt i 
i lati degli oggetti. L/idea evangélica del Buono essendo 
compiuta, é di necessitá imparziale: non da nel chime-
rico e neiresagerato: non passa mai la giusta misura e 
i confini del bene^ non si potendo dar troppo a una 
parte senza detrimento dell'altra- e coglie^non in astrat-
to, ma eíTettualmente, quel diritto mezzo in cui i Peri-
patetici collocavano la moral perfezione. Queste varíe 
proprietá dell'etica evangélica si veggono insieme rac-
colte nel sublime discorso della montagna, col quale 
Cristo cominció i l corso della sua predicazione, pian-
tando la teórica del sommo bene come base dei doveri, 
e movendo dal compimento del secondo ciclo creativo, 
per determinarne i principi , i progressi, l 'ordine, e fer-
mare i l vero valor delle cose. Certo, piú audace inno-
vazione nelle idee e nel método non si potea immagi-
nare di questa, né piü conforme al rigor della scienza, 
né piú atta a convincere, a commovere gl i uditori , né 
piú acconcia a mettere in luce Tampiezza e T universa
litá della nuova dottrina che i l Redentore arrecava agli 
uomini. Cristo trasporta di voló i suoi discepoli dalla 
térra in cielo, e di qui fa loro volgere indietro uno 
sguardo alie cose che lasciarono, per ammaestrarli a 
stimarle secondo la loro natura: solleva i lvelo menzo-
gnero che cuopre le apparenze: dichiara, nobilita, san
tifica, abbellisce i l dolore: fa veder la gioia emergente 
dall'aíFanno, la beatitudine dalla miseria, la potenza 
dalla debolezza, Tabbondanza di ogni bene dalHndi-

23 
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genza, la pace dalle persecuzioni: raostra la mondezza 
del cuore dívenuta sorgente di voluttá pura^ ineíFabile^ 
e in sempiterno riso converse le lacrime dei tribolati. 
Cosi in questo mirabile esordio Cristo gitta le fonda-
menta della sna dottrina, trapassando da Dio alTuomo, 
dal cielo alia t é r r a , dai re terni tá al tempo, dairavvenire 
al presente, dal fine ai mezzi, e non fa i l cammino con
t rar io , secondo i l processo bugiardo dei psicologi. Ma 
forseché per questa considerazione egli dimentica gl i 
ufíicí e i beni temporali della vita? No, certo^ anzi gl i 
nobilita ed esaltaj e tutto i l rimanente del suo sermone 
versa sulFadempimento degli un i , suU'uso raodcrato e 
sapiente degli a l t r i , ed é un códice di felicita virtuosa 
eziandio sulla térra. Ma l'uomo non puo fare giusta sti-
ma delle cose terrene, se non le considera, per cosi di-
re, radícate in cielo, pigliando ivi la tessera per giudi-
carle, dove sia i l loro fine, e donde nasce i l compimento 
e i l suggello del Bnono. 

Nello stesso modo che Tidea perfetta del Buono non 
si trova fuori degli ordini cristiani, i l Cristianesimo per-
fetto non ha luogo fuori di quella Chiesa che peí filo 
non interrotto del sacerdozio e delle tradizioni risale 
al fondatore di quello. I I Cristianesimo eterodosso é un 
gentilesimo redivivo; giacché Tantica gentilitá fu un^al-
terazione e uno scisma delFortodossia primitiva, come 
le moderne sétte cristiane e acattoliche sonó una cor-
ruzione del cattolicismo. Fuori del grembo di questo, 
i l Cristianesimo concreto, vivo, operoso, eíficace, per-
fetto, é perduto; ció che rimane in suo scambio é un'om-
bra , un cadavere, un'astrazione. I n nessun tempo la 
virtú e i l destinato cosmopolitico del Cristianesimo cat-
tolico furono cosi palpabili come al di d 'oggi , mentiré 
si-veggono agonizzare tutte le altre institnzioni religio-
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scj e coloro che si spaventano dei tentativi fatti in al-
cuni paesi per risuscitare i mor t i , non se ne intenciono. 
Le eresie e gli scismi che dividono e rodono la Gristia-
nitá., languiscono consumati dai loro propri eccessi o 
daH'abuso della forza^, e cercano indarno con mezzi che 
non giovano e con palliativi che non riescono, di rime-
diare al loro proprio male, e di uccidere i l verme che 
l i divora. D'altra parte ^ le superstizioni orientali vanno 
mancando, e con esselacivi l tá loro^ e, sccondo ogni 
verosimiglianza, FEuropa, al cominciare del prossimo 
millenio, sará padrona deirOriente. L'eterodossia, in -
somma, del nostro Settentrione si fonda sul ferro e sul-
l'ignoranza j altrove, sulla falsa scienza; dappertutto^ 
sulla consuetudine: sostegni egualmente inetti a perpe
tuare le instituzioni. I semi che conservano e feconda-
no ,non si trovano fuori della fede cattolica, e, anche 
umanamente parlando, le assicurano la vittoria del gran 
conílitto idéale che agita 1'Europa. 11 che dee rallegrar 
tut t i i popoli posseditori di questo gran hene, ma so-
vratutto gl ' I tal iani , i quali, essendone privilegiati in 
modo specialissimo, e avendo congiunta e indivisa con 
esso la civiltá loro, possono recarsi i l rifiorire del cat-
tolicismo a titolo di gloria presente e ad augurio di fe
licita futura. 
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CiPÍTOLO SESTO. 

D E L L ' I M P E R A T I V O M O R A L E j PRINCIPIO OBBLIGATORIO 

D E L B U O N O . 

Emanuele Kant,, che introdasse i l vocabolo d'impe
rativo nella scienza delle azioni, intende per esso quel 
principio in forza del quale la legge é obbligatoria. Ri
gorosamente parlando j una legge senza obbligazione 
non é legge; onde é solo impropriamente che i íilosoíi 
naturali danno tal nome agli ordini costanti con cui 
operano le forze costitutive del corpóreo universo. Tut-
tavia, astratteggiando, si puó sequestrare la legge inó
rale dall'obbligo, intendendo per la prima i l concreto 
idéale delle operazioni consuonanti al tipo cósmico, c 
distinguendo col nome d'imperativo i l debito di prati-
carle e di astenersi dalle azioni contrarié. Vedesi per-
tanto, come ció che distingue la legge morale da quelle 
in cui versa i l discorso dei íisici e dei psicologi^ é ap-
punto i l principio obbligativo^giacchéjpogniamo^i moti 
isl intivi , che operano secondo un certo tenore e tirano 
1'individuo a procurare i l proprio bene, ci appariscono 
come una norma o legge destituita di obbligazione. Per-
ció i moralisti sogliono distinguere la parte materiale, 
e quiudi la regola degli uffici, dall'obbligo che gli ac-
compagna: quella moltiplice e varia, secondo gli ag-
g iunt i , questo uno in ogni caso e immutabile. Onde al-
t r i volle scusare (a mió parere, con ecccsso di corte
sía) i l paradosso degli Stoici sulla paritá delle colpe; 
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quasi che dclla violazione in genere, e non del suo mo
do specifico ragionassero. h ' imperativo é un comando 
che mai non si muta, qualnnque sia la materia a cui si 
applica, con tutto che la rigidezza dell ' imperio, e, se 
posso COSÍ esprimermi, i l sussiego e i l sopracigíio del-
1'imperante, vengano al peso di quella proporzionati. 
Quindi é , che, sebbene Ficlea della legge, per l ' infer-
mitá delFumano intelletto,varii talvolta, secondo gFin-
dividui ed i popoli, atteso i l diverso modo con cui cia-
scuno si puó rappresentare Fordine del mondo e le at-
tinenze morali che ne risultano, tuttavia V imperativo 
non soggiace ad alcuna sorta di mutazione. Infat t i , 
quando ruomo si-é formata l'idea di un'azione come 
conforme o avversa a quell'ordine, egli senté súbito in 
sé una voce che gil prescrive o consiglia di farla, o gl i 
impone di astenersene. Non é giá che F imperativo, nel 
caso di errore, possa farsi precettore del male: i suoi 
cenni riguardano sempre Tidea genérica del bene: la 
colpa é dell'uomo che, applicando tale idea a spropo-
sito, crede di ubbidire all'imperativo nel punto me-
desimo che fa i l contrario. Alcuni illustri filosofi, come 
i l Manzoni (che, secondo Fuso dantesco e nazionale 
d5 Italia, accoppia alF ingegno poético i l culto della piú 
alta filosofía), dopo aver distinta la regola del doveredal 
suo principio, stabiliscono che questo é innato, e quella 
no (1). Dalle cose dette e da quelle che si diranno ap-
parisce che non si puó far buona questa distinzione, se 
si piglia a rigore i l vocabolo d' innato j perché i concetti 
dell'imperativo e della legge, .e tutte le idee razionali 
non sonó forme ingénito dello spirito, ma apprensioni 
delFoggetto idéale onnipresente alF intuito, le quali da 

(i) Osscrvazioni sxilla morale cattolica. 
23* 
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esso oggetto ricevono r a u t o r i t á loro. Che se per innato 
s'intende ció che non nasce dai sensi, l'idea della leg-
ge non é meno sovrasensibile di qnella del debito che 
Taccompagna. Ma se con tal denominazione si vnol solo 
significare l 'uniformitá invariabile dell5 imperativo, e la 
conoscenza immediata che si ha di esso, contraponen-
dola ai varii rispetti della legge e al bisogno che corre 
a questa della facoltá raziocinativa per essere conosciu-
ta, la distinzione fatta dall^ illnstre Italiano é giusta ed 
irrepngnabile. 

L'imperativo ha tutte le proprietá della legge dianzi 
enumérate , ed é obbiettivo, necessario, assoluto, eterno, 
universale, immutabile e via discorrendo. Non r ianderó 
di nuovo queste tali áo t i ; ma alcune altre ve ne sonó 
che meritano special menzione, in quanto si applicano 
all'imperativo. I dne moralisti eterodossi piú severi, Ze-
none di Cizio ed Emanuele Kant , benemeriti del l ' im
perativo, di cui posero in rilievo la nozione scientifica, 
errarono tuttavia a farne una cosa astra t ta j imperocché, 
siccome ogni astrazione é nello spirito, T imperativo in 
tal caso sarebbe una dote del subbietto, e verrebbe me
no la sua autoritá. Né giova i l d i r é , col Kant , che qui 
i l soggetto s'immedesima.coll'oggettoi giacché anche 
dato questo punto, che, secondo i principi speculativi 
della sua filosofía non si puo ammettere, l 'obbiettivitá 
dello spirito, essendo cosa contingente, non puó dar luo-
go a un debito assoluto. Laonde, per salvar la morale 
col sistema del Kant, bisogna imitare i l suo discepolo 
Amedeo Fichte, tirare al panteísmo la dottrina critica, 
e immedesimare Tobbiettivitá dell'Assoluto con quella 
dello spirito umano. E quando si riconosca l'obbiettivi
tá dell'imperativo, e si voglia tuttavia evitare lo scoglio 
del pante ísmo, bisogna diré che Timperativo é in sé 
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cosa concreta e indipendente dallo spirito,e diventa solo 
astratto in vir tú della riflessíone che su di esso si eser-
cita. Ma in che consiste questo concreto? La stessa vo-
ce che lo significa puó serviré a chiarirne Vessenza. I I 
principio obbligatorio chiamasi imperativo per un'ac-
concia metáfora tirata dalla grammatica, in cui si dá 
tal nome al modo piú essenziale e radicale del verbo; 
e siccome i l verbo é la parte piú importante del discor-
so} F imperativo é la parola per eccellenza. Quindi é che 
in molte lingue^ e segnatamente nella latina, favella squi-
sitamente filosófica, V imperativo esprime o la radico 
primitiva delle varié forme, o la radice secondaria che 
a quella meglio si accosta. Ora T imperativo é la parola 
comandatrice, cioé eíFettrice; perché comandare effica-
cemente e fare sonó tuttuno. Si puó fare in diversi mo-
d i , secondo i varii generi delle cause: e se la causa ope
rante é prima e assoluta, i l facimento proprio di essa é 
la creazione. La quale vien significata coll5 imperativo 
del verbo antonomastico essere,- tanto che questo im
perativo non é pronunziabile dall ' uomo, cagion secon-
da, 11 quale puó dir bensi a m a , f a , muoviti, ma non 
sii; che in quest'ultimo caso, non essendo inteso> non 
potrebbe essere ubbidito. Iddio solo puó seriamente par
lare cosi, perché atto a chiamar le cose che non sonó, 
come quelle che sonó; e neirefficacia di questo onni-
potente comando é riposta la virtú creatrice. LJ impe
rativo del verbo sostanziale spef ta adunque in proprio 
al vocabolario divino; onde si puó diré omericamente 
che tal voce appartiene alia lingua deg r idd i i , e non a 
quella degli uomini. Ora gl" imperativí umani e relativi 
presuppongono Fimperatore divino e assoluto, come 
1' azione della causa seconda presuppone quella della 
causa prima; giacché ogni forma deiresistenza, conté-
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riendo alcuna parte di realtá , non puó aver luogo sen-
za l'azione creatrice. imperativo morale ci si mani-
íesta come una parola assoluta, giacché robbl igo che 
ne deriva é assoluto j onde equivale intrinsecaraente al 
fíat creativo. I I solo divario che corra fra Tuno e l ' a l -
tro concerne i l loro termine estrinseco^ conciossiaché 
1'imperativo creante mira all'eíFettuazione immediata 
delle idee divine, senza interposizione di sorta; laddove 
1' imperativo morale tende a atinarle per mezzo nostro, 
c si pnó ridurre a questa formóla divina: F a cid che io 
fo; cioé confórmati alFordine delle esistenze da me sta-
tui to, cooperando meco alia loro perfezione^ e secon-
dandOj per quanto sta in te, i l mió atto creativo (1). La 
concretezza dell' imperativo consiste dunque nell'azio-
ne creatrice^ azione concreta in sommo grado, come 
quella che é la base di ogni concreto; giacché i l con
creto c riposto nel l ' individúale , che negli ordini con-
tingenti al termine estrinseco dell'atto creativo appar-
tiene. 

L^azione creatrice, da cui emerge Timperativo mora
le, essendo rindividuazione di im'idea, importa una i n -
tellezione e una volizione divina, non potendosi voler 
senza intendere, né effettuare i l possibile senza pensarlo 
come intelligibile. Gome intellezione, é parola, in quan
to estrinseca sensibilmente i l concetto divino, e lo ren
de apprensibile dalla cognizion riflessiva; come voli
zione , é comando, cioé verbo imperioso, che esterna 
sensatamente i l decreto di Dio, e lo fa accessibile alia 
volontá umana, inetta ad esercitarsi senz'uso di segni, 
perché anch'essa appartiene al giro della riflessione. E 
siccome negli ordini deirAssoluto la parola dal parla-

(í}/«íroííimone aíío síwdío deíía filosofía, tomo I I , p. 812,813. 
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íore non si distingue, l'imperativo é lo stesso Dio, ñivel-
lante alT anima spiritualmentCj come neU'Esodo, dove, 
dopo aver dichiarato i l suo nome inefTabile, espresso dal 
tetragramma, aggiunge: D i r a i a i f i g l m o l í d ' I s r a e l e : Co-
l u i che é, m i ha mandato a voi (1). La formóla del di
vino legislatore e dei profeti suona per ordinario cosi: 
Queste cose d ice i l Signore, e r-iáalé ai tempi pr imi t iv i , 
poiché non fu ignota ai popoli eterodossi piu antichi, e 
lajroviamo a capelloinunvccchio documento pelasgico, 
cioé ncl proemio fatídico delle Peleiadi di Dodona (2). 
Né per altra cagione i l nome di Zendavesta, che suona 
mvente parola, fu dato ai Naschi di Zoroastre (3), allu-
sione^all'Onover o Yerbo divino, per cui le idee eterno, 
divenute Ferveri, e poi cose eífettive, cioé trapassate dal
lo stato intellettivo alio stato fantástico equindi al reale^ 
si rivelano agli uomini. L'imperativo morale, essendo 
concreto e parlante, é anche personale e dotato di sus-
sistenza divina j Iddio solo essendo per sé stesso capace 
d'imperio, perché solo possiede la virtü creatrice- onde 
le leggi e i comandi umani sonó in tanto autorevoli e 
legit t imi, in quanto si conformano a quell'imperiato 
assoluto e supremo. La parola di Dio é di due specie: 
Tuna interna, assoluta, necessaria, incomunicabile, me
diante la quale Iddio parla a sé stesso, e possiede in 
modo semplicissimo e perfettissimo quella dote di cui 
Tuomo ha un'imagine difettuosa in quel replicamento 
che lo spirito fa sovra di sé e che si chiama coscienza. 
L'altra e libera, esteriore, e si suddivide, rispetto al suo 

(Ij EXOD., I I I , 14. 
{2} GLAVIER, Mém. sur les orac. des anc., Paris, 1818, p. 36.-

POUQUEVILLE, Voy. de la Gréce, Paris,, 1826-1827, tomo 1, 
p. 183, 124. 

(3; Mém. de VAcad. des Inscr., tomo X X X I , p. 355, 356. 
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termine estrinseco, In parola creatrice e in parola rive-
latricc. lAma di qneste porge Tessere alie forze finite, 
individuando nel tempo le idee eterne corrispondenti: 
l'altra rivela esse idee alie forze créate , che sonó ezian-
dio intelligenti e libere, nell'atto stesso che le chiama 
dal nulla all'esistenza. Le idee eterne costitniscono i l 
Vero ed i l Buono, in quanto si riferiscono all?intelletto 
solo, o anche all 'arbitrio ed alie operazioni. La parola 
rivelatrice del Vero parla quindi alia conoscenza intui
tiva e riílessiva solamente: la parola rivelatrice del Buo-
no s'indirizza eziandio all 'arbitrio, e diviene perquesto 
verso un comando^ giacché l'imperativo é , rispetto al-
Farbitrio deiruomo, ció che é Tevidenza rig-uardo al 
suo intelletto, con questo solo divario,che l 'intelletto, 
non essendo libero^ non puo resistere alia sua norma, 
se non in quanto ci concorre la volontá. Ma queste va
rié parole obbiettivamente si riuniscono in un solo ver
bo secondo le ragioni della semplicitá divina; perche 
la parola interna consiste nel giudicio speculativo con 
cui l'Ente pone sé stesso, e la parola esterna creatrice 
nel giudizio pratico con cui l'Ente pone le esistenze(l). 
Ora questi due giudiz i , rappresentati obbiettivamente 
all'intuito e alia riflessione, diventano parola rivelatrice. 
I I giudizio pratico in sé stesso é parola creatrice j ma in 
quanto si riferisce alFarbitrio umano e importa i l de-
Lito di conformarsi all'ordine di Dio nelle cose créa te , 
diventa parola comandatrice, e costituisce l5imperativo 
morale; i l quale é perció idéntico all'atto creativo, e se 
ne diversifica solo, come la parte dal tutto, non in sé 
stesso, ma rispetto al suo termine. E siccome la parola 
divina non puó cadere sotto Vapprensione riflessiva, se 

(lj Introduzione alio studio della filosofía, tomo I I . p. 62, 63. 
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non in quanto esce dalla sua schietta spir i tual i tá , s' in
corpora e si mostra umanata per raezzo de' segni, per-
ció ella crea negli ordini natural! le lingue, le lettere e 
le arti belle: l'imperativo razionale diventa grammaticale 
ed estético3 e piglia sensatamente una forma espressiva 
de l l ' incorpóreo verbo. L'imperativo estét ico é l'inspira-
zione naturale d e l l ' i n g é g n o , il Deus in nohis del poeta 
latino^ a cui Omero alludeva cominciando il suo carme 
immortale con questa invocazione: Canta, o Mu-sa^ e 
re i terándola nel decorso di esso. Cosi anche l'impera
tivo morale diventa civile e religioso 3 espresso e tra-
raandato, nella sua purezza o corrottamente, per iscrit-
to e per tradizione, consegnato nei libri^ simboleggiato 
dai r i t i , eternato dai monumenti, risonante sulle labbra 
dei savi , dei legislatori e dei pontefici, nella scuola e 
nel foro, nella famiglia e nella c i t tá , nelle curia e nel 
tempio, ripetuto in mille guise dai popoli, dai magi-
strati , dai principi e da tutto i l genere umano; impe-
r o c c h é non v'ha imperio terreno di qualunque sorta 
che sia legittimo, se non é un rivolo del divino. 

L'imperativo somiglia anche la legge; in quanto 
contiene in sé stesso il pronostico e la guarentigia del 
suo adempimento, e se ne rende mallevadore alio spi-
rito che accoglie la sua voce. Per ben intendere questa 
proprietá , uopo é notare che l'imperativOj quantunque 
semplice e indiviso verso di s é , ha una virtual i tá mol-
tiplice verso lo spirito, e quindi piglia un aspetto diver
so , secondo le varié condizioni in cui esso spirito si 
trova costituito stabilmente o temporariamente; nella 
stessa guisa che la parola di Dio, semplicissima, si mol-
tiplica puré nelle sue attinenze, e l'imperativo medesi-
mo non é che un ramo di essa, come ho testé mostra-
to. Queste attinenze hanno tutte in coraune la proprieta 
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di essere assolute, rispetto al centro divino in cui si ap-
puntano^ ma per gli altri riguardi esse variano e mu-
tano le relazioni ontologiche delFimperativo coll'animo 
umano. Per conoscere adunque i varií momenti onto-
logici delF imperativo, egli é d'nopo studiare le varié 
condizioni psicologiche per cui discorre lo spirito. I I 
primo stato di questo c la semplice cognizione riílessiva 
della legge, e i l paragone del Buono assoluto che ne 
emerge col bene relativo dell'aííetto. Vedesi^ da un lato, 
un ordine indipendente da noi, voluto da Dio, emergen
te dalla natura delle cose e dalle ideech'esse rappresen-
tano^in virtú del qualeTuomodee porre nel somino be
ne Tultima meta de' suoi desidéri e coordinare le sue 
operazioni a questo altissimo fine. Dall'altro lato, distin
to della propria conservazionej^amore della felicita pre
sente, la propensione al placeré, specialmente sensitivo, 
e le altre aífezioni del cuore umano, rivolgono affatto 
quest'ordine idéale delle cose, inclinandoci a subordi
nare, non giá noi stessi e oghi cosa a Dio, ma tutto a 
noi medesimi, e la parte piú degna del nostro essere 
allamen nobile ed eccellente. lAanimo, distratto fra que-
sti due moventi, mal saprebbe deliberare e ubbidirebbe 
al piú forte , se dall ' oggetto assoluto non usci^se una 
voce plena d̂  imperio e dicente: fa quello ch'lo t i mo
stró, e non daré orecchio aH'aíFetto vizioso che t i sollc-
cita in contrario. L'aíFetto puo essere piú forte di que-
sta voce; ma non é mai autorevole, perché non é ob-
biettivo; e quindi non puó essere obbligatorio, né ave-
re una efficacia morale, ma física solamente. Ecco i l p r i 
mo momento delFimperativo, riposto in un semplice 
divieto e comando. L/arbitrio fin qui non é ancora en-
trato in iscena, se non come semplice spettatore j ma slc-
corae gil c ¡ngiunto di operare, ned egli puó rlstarsene, 
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perché anche cessando si opera quando l'inerzia é de
l ibérala , egli assume ben tostó qualitá di attore e di 
giudice. Succede adunque un secondo stato in cui i 'uo-
mo delibera; stato che puo essere di varia durata e tal-
volta istantaneOj ma che ad ogni modo é richiesto per 
operare liberamente. Contemporáneo alia deliberazione 
interviene un secondo momento dell'imperativo che 
si mostra promettitore o minatorio, secondo che l 'ele-
zione puó volgersi alFuno o all5 altro dei due termini 
opposti. Dianzi, Fimperativo^ ristretto nei l imi t i del di-
vieto e del comandamento, esprimeva soltanto l'ordine 
eterno e immutabile dell'oggetto, senza stendersi alie 
sue conseguenze verso i l soggetto, e accennare al pre
mio e alia pena; ma come tostó Tuomo delibera e si 
mette in confronto colla legge, egli conosce che l'osser-
vanza o la trasgressione di essa dee influiré nella pro-
pria sorte e renderlo infaUibilmente beato o infelice; 
ripugnando che all'azione ordinata e disordinata se-
guano eíFetti contrari alia sua natura. U imperativo 
adunque, uscendo della sua obbiettiva generalitá e ap-
plicandosi determinatamente alia persona del suddito 
ne' suoi riscontri coll'ordine universale, gl i mette i n -
nanzi un'aspettativa di ricompensa e di castigo. 11 che 
non solo é ragionevole, ma necessario, atteso la doppia 
natura dell'uomo; impero eché, essendo egli un ente non 
pur ragionevole , ma affettivo, e l'affetto recandolo i n -
vincibilmente ad appetire i l proprio bene, egli sarebbe 
in contradizione seco stesso, se dovesse abbracciare i l 
bene assoluto, senza alcun riguardo a s é ; ond 'é mestie-
r i che 1'imperativo, oltre l'offrire alia ragione un bene 
assoluto, in cui l 'arbi t r io, come in ultimo fine si posti, 
porga eziandio all ' affetto un bene proporzionato, che 
non ripugni all 'altro, anzi qual fine secondario conlui 

24 
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si colleghi. Questo scopo subalterno é i l piacere o sia i l 
ben proprio, a cui dee mirar l'uomo per leggitima filau-
tia, subordinatamentc allMndirizzo razionale e superio-
re deirarbitrio; onde, come da questo nasce l 'amor 
puro e gratuito, cosí da quello scaturisce la speranza 
del premio, e, come suo contrapeso, i l timor del casti
go^ e T imperativo, che nel suo primo momento porse 
all 'arbitrio la meta suprema de' suoi m o t i , mostra col 
secondo alFaíTetto que! segno in cui i desidéri si acque-
tano. Qui pero non finisce Fazion benéfica dell'impera-
tivo sulla parte affettuosa del cuore umano. Imperocché 
l'uomo é atto ad amare di amore ardentissimo, non 
solo sé stesso e i suoi s imi l i , ma anche i l sommo e as-
soluto benej, quando questo, deposta la sua astrattezza 
e generalitá intellettiva, gli si affacci concretamente in 
persona d'individuo e d'amante. 11 che succede, median
te un nuovo momento in cui la sovrana voce dell'impe-
rativo si fa sentiré come quella di Dio stesso, cioé del-
T Ente supremamente buono e perfetto, creatore, re-
dentore e rinumeratorej i l quale pigliando l'aspetto di 
un padre verso i l figliuoío, e di un amante che parla 
all'amato, gli chiede quel contracambio generoso di af-
fetto in cui consiste la perfetta amicizia. L'imperativo, 
giunto a questo grado perde ció che aveva di austero e 
di formidabile, e senza esser meno autorevole, diventa 
piú efficace; e siccome l'amore di sua natura desta l'a-
more, sorge spontaneo nel cuor dell'uomo, giá solleva-
to da quel sovrumano invito a una regione piú pora, 
e abilitato a riceverlo e gustarlo, un moto, affettuoso 
che a quella divina dilezione risponde. Se Ij uomo edu
ca e coltiva questo pió moto, e vi accorda l'elezione. 
Topera che ne risulta, informata e sublimata dal sovru
mano affetto della carita, tocca quel colmo di eccellenza 
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a cui puó giimgere negli esseri creati ia pavtecipazione 
del Buono. 

Compiuta la deliberazione, incomincía per Foperato-
re un nuovo stato psicológico, e una serie corrisponden-
te di momenti ontologici dal canto dell'imperativo. Se 
Telezione fu conforme alia legge, una indicibile dolcez-
za si diffonde nell'animo vincitore, tanto piú copiosa e 
soave, quanto fu piú duro i l contrasto. Questo com
penso, che mal non manca al virtuoso operatore, spesso 
succede immediatamente alia vittoria, e di rado a gran 
tempo si diíFerisce. EgU gode di aver vinto i l nemico, di 
a ver cooperato ai disegni della Providenza e all 'armo
nía del creato; gode ed esulta di aver fuggito un male 
mascherato dagli aífetti tempestosi e ribell i , ma che ora 
g l i si aíTaccia nella sua orridezza; e tanto maggiore é 
la sua consolazione peí riportato trionfo, quanto piú 
amaro sarebbe i l dolore della disfatta. I I buon successo 
gl'inspira una generosa fiducia per ravvenire; non pero 
tale, che, essendo egli ricordevole delFaspra pugna e 
conscio della propria debolezza, i l confidare non sia 
temperato da salutevole umiltá. O piuttosto egli confi-
da, non in sé stesso, ma in quel possente aiuto che g l i 
si é mostrato si la rgo, e colla presente riuscita gli ha 
dato un pegno che non sará per mancargli nei futur i 
combattimenti. A questa umile gioia fa tenore Fappro-
vazione autorevole della coscienza: la quale, che cos 'é 
se non 1' imperativo, che, deposta l'attitudine del co
mando e dcir esortazione, dice alFuomo: tu hai ben 
fatto? Lode única, impareggiabile, suprema, che i l ma
gnánimo antipone ai vani applausi della turba; che se 
gl i antichi la vagheggiavano, considerándola come i l 
semplice testimonio dell'animo consapevole del suo ope
rare, quanto piú dee esser cara al vero savio, che ode 
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i n essa la voce e 1'encomio di Dio? E qui sorge un sen-
timento novello, cioé la coscienza del méri to , e un nuo-
vo grado dell5 imperativo, cioé la speranza della mer
cedes imperocché quella stessa voce che prima promet-
teva i l premio, ora Tassicura, se i l vincitore compiera 
i l corso delle prove moral i , come l 'ha incominciato. 
La colleganza fra la virtú e i l mérito non é analítica, 
ma sintética, e la sintesi é razionale, apodittica, assoluta, 
come quella che corre tra V effetto e la causa, la conse-
guenza e le premesse; onde tanto é assurdo che la virtú 
perseverante sia fraudata della sua mercede, quanto che 
venga meno l'ordine universale e i l fine ultimo di tutto 
íl creato. Ma qui non si compie ancora i l progresso d i 
námico dell'atto morale, e la serie corrispondente nel-
resplicazione lógica dell5imperativo. Non solo Fazione 
perfettamente buona abilita e autorizza Fuomo a un 
bene futuro, e gliene porge un saggio nel conforto pre
sente, ma gli comunica una nuova dignitá e eccellenza, 
che compenetra la sua natura e a piú alto grado Festol-
le. Questo abito spirituale dell'anima, che si chiama mo
rale bellezza, in quanto un raggio di esso peí serabiante 
si manifesta, e genera nella immaginativa un'impressio-
ne estética, é la santi táj cioé una perfezione sovrastan-
te a tut t i i pregi naturali , che solleva Fuomo a stato 
piú eccelso nella gerarchia degli enti, a Dio lo accosta, 
e in un certo modo lo rassomiglia. Or siccome Fesem-
plare di cui s^imprenta Fanimo virtuoso, é lo stesso im
perativo, come dotato di sussistenza e di personalitá 
propria, ne conséguita che i l compimento della mora-
lita versa in una stretta congiunzione delF operatorc 
colla norma delFoperato; e che quindi Fultimo momen
to delF imperativo é riposto in una spezie di partecipa-
zione clFesso fa altrui della propria eccellenza, per quan-
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to essa puó capire nella natura finita di chi la riceve. La 
qual partecipazione é cosa aíFatto aliena dalla confusión 
sostanziale imraaginata dai panteisti, e puó paragonarsi 
al compenetrar che la luce fa gli oggetti diáfani, comu
nicando loro i l suo splendore, senza mischiarsi con essi 
c perderé la sua purezza e semplicitá nativa. Ma certo, 
questa comunicanza non potrebbe aver luogo se T im
perativo non compenetrasse e non informasse Tanimo 
umano ; i l che egli effettua, in quanto, come cagion pr i 
ma e creatrice, lo investe, premuove ed impronta^ per 
ció che spetta alie partí buone e lodevoli di ogni sua 
operazione. Egli é in virtú di questo suo intervenire^ 
come cagion prima delFatto virtuoso ^ che l'imperativo 
porge a esso atto e alFabito che ne consegue quella spe-
cial bontá che lo santifica e abbellisce, assomigliandolo 
al Suo principio. E veramente la virtú é come un'equa-
zione fra Fanimo e ^imperativo; equazione, che cristia
namente si appella conformitá del volere umano col di
vino , e che filosóficamente non si puó dichiarare con 
piú preciso linguaggio. Imperocché ^imperativo essen-
do lo stesso voler di Dio a noi manifestato^ Farbitrio 
dell' uomo, ubbidendogli, si unifica colla volontá divi
na, e questa unitá^ in cui é riposto Tamore, fa si che 
Feccellenza deU'uno nelFaltro si trasfonde, per quanto 
la natura di esso i l comporta. E come mai la creatura3 
benché imperfettissima a rispetto del suo autore, po
trebbe essergli unánime e amarlo sopra ogni cosa, senza 
rassomigliarsegli? E da questa rassomiglianza emerge 
la misura e la qualitá del Buono, di cui Tuomo é par-
tecipe. I I Buono é essenzialmente proprio di Dioj onde 
in alcune lingue il lustri , com'é la gran famiglia delle fa-
vellc germaniche, Iddio si denomina dal piú caro de' 
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suoi attributi (i). Tuttavia, propriamente e rigorosa
mente parlando j diciamo anche buoni un-animo e un 
atto virtuosi, perche partécipano alia bontá infinita^ ac-
quistando un pregio che realmente ad essa gli assomi-
glia3 benché con tanto intervallo, quanto le cose limítate 
e contingenti sottostanno all'Ente necessario e senza 
l imi t i . II Buono umano é uno sprazzo della bontá divi
na, come i l Yero da noi posseduto é un rivo delVin-
creata ver i tá ; e la derivazione nei due casi ha luogo, 
perché lo spirito deiruomo, come do tato di arbitrio e 
di conoscimento, puó entrare in consorzio col bene e 
col vero assoluto. Questo commercio, e, direi quasi, spi-
rituale contatto si fa in quel punto indivisibile per cui 
i l soggetto si unisce e combacia coll'oggetto; punto in 
cui consistono, da un lato, la cognizione, e dall'altro, 
l'amore. E siccome la cognizione non potrebbe succe-
dere se l'oggetto appreso dallo spirito non avesse co-
scienza di sé, e non fosse intelligente e intelligibile alio 
stessotempo,cosiTamorpresuppone che l'oggetto ama
to sia anco amantej tanto che i l volere nostro diventa 
buono, comunicando col voler di Dio , come la nostra 
mente diventa savia, partecipando alia sapienza infini
ta. La scienza umana é copia di un giudizio divino, co
me la virtü é copia di un atto divino: pensare i l pen-
siero di Dio é la ver i tá , come volere la volontá di Dio 
é la bontá. E come i l pensiero e Tarbitrio nostro sub-
biettivamente s'immedesimano insieme, in quanto sonó 
due rami dell'attivitá fondamentale deiranimo umano, 
cosi obbiettivamente i l pensiero e i l voler divino s'im
medesimano nell'essenza semplicissima e perfettamente 

(1) MAMIAM, Lettere intomo alia filosofía del diritto, Na-
poli, m i , p. 46. 
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una deU'Ente assoluto ; e perció la lógica e la morale, 
scienze sorelle, muovono da un solo oggetto, e ad un 
solo oggetto s ' ¡ndir izzano: i l quale é i l Vero o i l Bao-
no 3 secondo ¡ suoi diversi r iguardi verso le facoltá del 
soggetto che lo apprende. Se non che, Funione dell'no
mo con DiOj dalla quale risultano la santitá e la beati-
tndine ,non puó toccare ¡1 suo colmo nella presente 
vi ta , come avró occasion di mostrare prima di chiude-
re i l mió discorso. 

Si é veduto qual sia i l progresso deirimperativo inó
rale, quando Telezion delF arbitrio gl i si conforma. Net 
caso contrario, occorrono i gradi correlativi della sin-
deresi, del demerito, della bruttezza morale e via d i -
scorrendo, nella descrizione deí quali stimo inoppor-
tuno i l trattenermi, sia perché essa risulta dalle cose 
dette, le qualitá negative intendendosi per virtú delle 
positive, e perché i l mió proposito é di trattar del Buo-
no , e non delle parti che gli si oppongono. Passeró 
adunque alia storia, e cercheró in essa la comparita 
sensibile dell' imperativo, non giá discorrendo per tu t t i 
i modi della sua manifestazione, ma ferraandomi nel 
piú illustre e segnalato di tutti . 

L'imperativo interviene esternamente fra gli uomini, 
e piglia seggio nella societá loro, come parola sensibile. 
I/eloquio di Dio, in quanto é intrínseco alia sua natura 
e costituisce rintell igibil i tá assoluta, si rivela imperfet-
tamente a l l ' in tu i to , senza aiuto e concorso d'impres-
sioni sensitive, essendo un privilegio della facoltá i n -
tuente l'apprendere i l suo oggetto, senza intercorso d i 
segni. Per questo rispetto Y imperativo é un semplice 
verbo, tutto spirituale e ineíFabile, che non puó per sé 
medesimo essere da noi ripensato. Onde le antiche fi,-
losoíie ieratiche lo simboleggiarono nel Demiurgo, nel-
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i'Onover, nel Buddi, nel Darma, nel Logo, che^ secon-
do i canoni dclFemanatismo, significarlo F esplicazione 
dell'Assoluto nel suo primo momento, cioé innanzi che 
egli divenga Fta, Áhancara , Sanga, Psiche cósmica, e 
compia le ragioni del Teocosmo, passando per i due 
gradi del!'idéale e del reale, come dicono i panteisti 
moderni. Ma acció i l verbo imperativo cada sotto la r i -
flessione, uopo é che s^incarni e divenga voce o scrit-
tura: i l che succede in virtú della stessa parola, la quale 
producendo, come creatrice, le forze finite e i fenomeni 
sensibili, compone, per cosi diré, i l suo proprio e natu-
rale vocabolario, di cui i segni artifiziali, cosi acustici 
come visivi, sonó i l compimento e l'applicazione spe-
ciale. h' imperativo dotato di forma sensibile presso i 
popoli eterodossi é l 'oracolo, definito bene da Séneca: 
voluntas divina> hominis ore enuntiata; e meglio an
cora da Cicerone, insegnanteche oracula ex eo ipso ap-
pellata sunt, quod inest in Ms deorum oratio íl). Stu-
penda defmizione, poiché la voce oratio composta di os 
e ratio suona quasi ore ratio prolata, e accenna alia 
manifestazione del verbo interiore, per la quale la ra-
gion divina, residente in esso verbo, diventa ragione 
umana. Nell'imperativo espresso colla loquela consiste 
Tessenza deiroracoloj i l quale, o venga proferito dal-
Tuomo, o risulti da certi fenomeni e segni di natura per 
l u i interpretat i ,é sempre creduto essere la significaziOne 
diretta del voler divino, e avuto come un decreto di au-
toriíá somma e irrefragabile. L^uso degli oracoli é an-
tichissimo, e comune sotto qualche forma a tu t t i o quasi 
tut t i i popoli eterodossi barbari e c iv i l i ; onde errano 
coloro che i l credono proprio degli antichi Egizi , Pe-

SEN., Controv., Fraef . -Gic , Top., 20. 
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lasghi e Greci. La loro pronunzia o interpretazione é 
per ordinario affidata al sacerdozio^ principale deposi
tar io , e spesso ún i co , di civiltá presso i popoli barbari 
o poco disciplinati, e quindi piü atto a cogliere ed espri-
mere con precisione i mandati supremi della ragione 
e della coscíenza. Da questi due fatti universali delFo-
racolo e del sacerdozio, cioé della parola divina e del 
ceto suo banditore ed interprete, mosséro i principi e 
gl5 incrementi civili delle nazioni; tantoché é malage-
vole i l trovare ricordo di un'impresa un po'illustre 
che non sia stata suggerita o aliñen promossa e secon-
data, e non dipenda in qualche modo dai divini re-
sponsi e dal governo ieratico. L'oracolo, essendo per 
essenza l'espressione delF imperativo, é investito conse-
guentemente di tutto i l maneggio della societá^ impe-
rocché le ordinazioni civili di qualsivoglia sorta non 
sonó legittime, se non in quanto si fondano sulla legge 
inórale, e da lei traggono la ginstizia, che le fa autore-
v o l i , e Futi l i tá , che le rende eíficaci. Perció s'inganna 
chi crede che único ufficio degli oracoli fosse la divina-
zione; la quale non avea sempre luogo, ed era mezzo, 
non í inej non potendosi governare i l presente senza 
provvedere al futuro, e la providenza abbisognando di 
previdenza, secondo l'ordine dei probabili. L' imperati-
vo|s¡ stende di sua natura all'avvenire, sia perché le 
azioni umane producono certi effetti determinati e con-
nessi colla felicita o colla miseria degli uomini privata 
e pubblica,e perché la coscienza vaticinatrice porta seco 
stessa la sicurezza del suo adempimento. E benché in sé 
stesso universale e banditore diretto della sola moralitá, 
tuttavia, venendo applicato alie attinenze sociali degli 
uomini, si partícolarizza ed abbraccia eziandio i l diritto, 
come correlativo del dovere; giacché ogni esigenza ed or-
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diimione positiva, purché giusta e legittima^é un modo 
dell'imperativo. L 'oracolo presso i popoli antichi espri-
meva dunque Timperativo, specialmente nclle sue cor-
relazioni pratiche e immediate cogli ordini civil!, ed era 
quasi i l potere sovrano che timoneggiava gli Stati e so-
vrastava agli altr i imperi i ; onde per questo rispetto i l 
reggimento, qualunque fosse la sua forma specifica, era 
teocrático in apparenza, e in eífetto sacerdotale. Dalla 
voce degli oracoli vennero fondate e composte le pr i 
me comunanze civili, regolate le nozzc, costituita la fa-
miglia, eretta la c i t tá , stabilite le leggi, le alleanze, i 
commerci, le feste , le religioni^ quindi le varié stirpi 
trassero i semi del loro genio nazionale e della loro 
coltura.e ricevettero le prime mosse per quel corso spe-
ciale di uííici e di vicende a cui erano dalla providenza 
avviate.Egli é sovratutto nelle scambievoli comunicazioni 
del popoli e nello stabiliraento delle prime cittadinanze, 
che spicca Tautori tá e l'eííícacia degli oracolij i quali , 
destando i l concetto e i l desiderio dei pr imi viaggi a 
lontani paesi, fecero che le varié nazioni si conobbero 
fra loro e immaginarono di permutare con vicendevole 
pro i beni che a ciascuna di esse raancavaho o sover-
chiavano. Gosi vennero in uso e in frequenza le caro-
vane, che per ordinario movevano, sostavano, arriva-
vano dov'era un tempio o un oracoloj i quali, serven-
do di ritrovo, di stanza e di guardia a queste frequenti 
ragunate di uomini, tráttivi dal doppio studio della pie-
tá e del guadagno, crebbero a poco a poco in grandez-
za e i n bellezza, s'imborgarono di casali, di alberghi, 
di minori santuarii, e col tempo riuscirono cittá. JNac-
quero per tal modo i primi rudimenti della geografía 
física e civile, e al vivere rustico e segreto sottentró i l 
convivere urbano e político: le campagne si accasarono, 
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riempicndosi di villate, le villate si raccolsero interno 
ad un centm, che divenne capo di tr ibu o di nazione, 
foro religioso, piazza, emporio, corte, metrópoli : i l traf-
fico forestiero fu ridotto a norma stabile., sorse un qual-
che gius delle genti , e con esso risorse un'ombra del-
Fun i t á primitiva del genere umano. Dagli oracoli furo-
no puré consigliate o indirizzate le spedizioni., le i m 
prese pacifiche e guerriere, le industrie, le arti , le scien-
ze , le lettere , i monumenti sontuosi e magnifici, e so-
vratutto le colonie^ le quali non solo erano suggerite 
e determinate dai divini responsi, ma avevano spesso 
per iscopo di stabilire in lontani paesi un nuovo ora-
colo, quasi rampollo dell5 antico. lo pensó che se si po-
tesse avere un ragguaglio compiuto dei vetusti oracolr, 
si troverebbe in essi compendiata la storia del primo 
incivilimento, e si vedrebbe come questa instituzione e 
quella del sacerdozio, che ne era indivisa, furono i 
due principi dinamici da cui mosse la civiltá tutta quan-
ta deU'umana famiglia. 

JNoti sonó gli oracoli di Trofonio, di Anfiarao, di An-
filoco, di Telmesso, di Baci, di Mopso, della Notte, dei 
Branchidi, di Apelline deifico, ciarlo, ptoo, delico, isme-
nio, abesio, tegirita, e altri assai, che variamente s 'in-
trecciano colle favole e cogli annali degli antichi Elleni-
Piú vetusti ancora e di maggiore importanza per la sto
ria furono quelli dei Pelasghi i qua l i , migrando da 
Oriente a Occidente, dovettero soffermarsi nell'Asia mi -
norej e i l Petit-Radel conghiettura che 11 monte Argeo 
nella Cappadocia fosse una delle prime stanze da loro 
oceupate (1). Di la spiccarono le lor prime célenle , e 
mossero piú a ponente; clascuna delle quali, capitanata 

(1} Am. dell'inst. di corrisp. archeolog., 1832, p. 5, 6. 
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dai sacerdoti, pigliava possesso del nuovo paese colla 
fondazione di un oracolo. Uno dei pi i i antichi oracolí 
pelasgici, menzionato da Varrone e Dion ig i , é quello 
di Tiora^, oggi Turano, nel territorio di Rieti, presso i l 
villaggio di Santa Natolia, ai pié del monte Velinoj do-
ve Pico, uccello divino degli Aborigeni, profetava (1). 
Tutto ci mostra in Pico ¿ volatile ñero e fatídico i detto 
K/jau^ó; cioé avis clamatoria da Esichio, e connesso 
coi mit i di TaunOj di Giano e di Saturno, un símbolo 
piú antico, proprío dei Camiti aborigeni, e diffuso in 
tutta Tltalia peninsulare quando ella era detta Saturnia. 
I Pelasghi, non potendo sradicare l'antica religione, se 
T appropriarono, modificándola, e volgendo la supersti-
zione a cívile umanitá , secondo T usanza di tu t t i i Gia-
petidi nei paesi conquistati da loro. Perció all'atroce 
ver sacrum dei primi abitanti sostituirono la pacifica e 
salutar consuetudine delle sacre colonie; fra le quali 
quella dei Picentini, guidata dal gárrulo uccello, serbo 
nel nome un vestigio della sua origine oracolare e iera-
tica (2), Alcuni monumenti rappresentano Falato pro
feta sopra una colorína aggavignata da una serpe, e ai 
piedi di quella giacente una testa di ariete: in altri Fue-
cello posa sovra una planta o sur un albero di nave, e 
ha puré a basso un capo d'ariete o bue riciso, quasi se-
gno di sacrificio (3). Iv i é chiaramente espresso dagli 
emblemi i l contrasto e i l fato diverso delle due s t i rpi , 
e la maggioranza della piú antica negli ordini della re-

(1) DION. HALIC, I.-Áim. dell'inst.dicorrisp. archeolog.-iSSH, 
p. 2-12. 

(2) DION. HALIC., I.-STRAB., J.-Ann. dell'inst., 1832. p. 243-
245. -MICALI, Storia degli antichipopoli italiani, Firenze 1832,-
tomo I , p. 22, 23, 24. 

(3) Ann. dell'inst., 1832, p. 245, 246, 247. 
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ligione della cultura. Da Tiora ¡o credo che uscisse l 'o-
racolo di Dodona, celebérrimo fra tu t t i quelli dei Pe-
lasghi, e uno dei fonti della civiltá greca. I I quale serbo 
la sua fama anche al tempo dei pr imi Elleni j onde Ales-
sandro, vago all'usanza dei grandi ingegni di risusci-
tare Tantíchitá, e rinnovare i l primigenio connubio del-
F Oriente coirOccidente, fece disegno di fabbricare un 
tempio nella contigua cittá di Ella. Dodona,, infatti^, era 
celebre eziandio nei paesi di levante; e veniva consul-
tata dai principi e dalle metrópoli nei casi urgenti e 
per la spedizione delle nuove colonie (1). Pare che v i 
siano state'due Dodone, l 'una in Tessaglia, detta Bo-
dona da Stefano di Bizahzio, e ra l t ra .nci rEpiro , i l cui 
oracolo era assai piú famoso e frequentato dell'altro. I I 
Clavier e i l Desbrosses tengono i l primo per piú antico^ 
fondati sull 'autoritá di .Strabone; ma Stefano aíFernía 
espressamente i l contrario^ e la sua opinione é forse da 
préferirsij se i Pelasghij come ¡o credo, migrarono in 
EpirOj non dall'Asia direttamente, ma dall5 Italia (2). 
Tre fuimi e tre monti sacri indicano i successivi pas-
saggi della greca cultura; cioé TAcheloo e i l Pindó 
nell'Epiro^ i l Peneo e l?Olimpo nella Tessaglia,, i l Cefisso 
e i l Parnasso nell'Ellade. L'Acheloo era ab antico la pi i i 
sacra di queste fmmare/e quasi i l Gange deiPelasghi; 
laddove le due altre salirono in fama piú specialmente 
all 'etá degli Eileni. Favoleggiavano i Paracheloiti che i l 
loro fiume nascesse da Gea e dal l 'Océano, o da Gea e 
dal Solé; in serpente, toro e uomo successivamente si 

(i) HEROD.,I, 46.-DIODv X V I I I , 4.-PAUS., Y I I , 2 , 5 . - C i c . , 
De Div., 11, i ; Philip., It , 40. 

(2j CLAVIER, Mém, sur les oracl., p. 12, seq. - Idem., Hist. des 
prem.temps de la Grece, Paris, 1822, tomo I , p. 332,-DESBROS
SES/Aí^m. del'Ácad. des Inscr., tomo X X X Y , p. 93, 94,111. 

G i O B E R i r j Del Buoiio. 25 
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trasformasse j contro Ercole combattesse; che i l suo 
greto fosse caro albergo de5 semidei e delle ninfe: i n -
vocavanlo nei sacrtfici e nelle espiazionij e giuravano 
per le sue onde, riputandolo la piú antica di tutte 
le riviere (1). Questa idrografia mitológica non indica 
ella la successione del camiti Atlanti , o Ti tani , dei Pe-
lasghi e deglí Elíeni, le l i t i loro, la yittoria dei terzi sui 
secondi, e dei secondi sui pr imi , i l Culto porto da que-
sti alia Terra, deitá comune degli Uranidi , e infine la 
prima stanza dei Pelasghi di Grecia prima che occupas-
sero la Tessaglia? La quale, secondo Velleio Patercolo, 
ebbe i l suo nome da Tessalo , guerriero di Tesprozia, 
che s'insignori colle armi della patria dei Mirm¡doni{2). 
Gli Elleni stessi, che aveano la Tessaglia per loro cuna, 
perché ivi cominciaroho ad illustrarsi, eranó probabil-
mente un ramo pelasgico, uscito dall ' Ellopia, valle del-
FEpiro , che da Aristotele é chiamata Vantica El lade , 
dove appunto era situato l'oracolo di Dodona^ oltreché 
la Molosside e la Tessaglia sonó considérate da alcuni 
antichi come partí di una sola provincia (3). Ma chec-
ché sia di c ió , la Dodona epirotica, secondo la tradi-
zione riferila dalle sue sacerdotesse e spiegata dai preti 
egizi di Tebe, fu fondata da una colomba ñera , cioé da 
una donna devota ai seryigi del tempio/e uscita da 
qnella cittá (4). I I Glavier osserva dirittamente che, se
condo lo stesso Erodoto, in Egitto non erano sacerdo-

(1) PouQUEViLLE, Voy ', de la Grke, Parjs, 1820-27, tomo l l , 
p. 362, 363.-DODWELL, Class* and, topogr. tour through Greece, 
Lond., 18193 tomo I , p. 103. 

(2) 11/3. , -
(3) ÁRisT^Mcícor.j^l^-PouQUEViLLEjO^eradíaía, tomol, 

p. 126, 127. 
(4) HEROD., I I , 54; 55, 56, 
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tesse/e rigetta tutto i l raccontoj benché abbia tentato 
di conciliare i due luoghi del greco scrittore, allegando 
in prova dae figure equivoche della tayola isiaca (1). 
L'Ul loa trova nel mito erodoteo la colomba di Noé e 
di Goxcox ( i l Noé americano)J la quale usci dall'arca, 
detta Thebe in ebraico &). Ma io osservo che i l nome 
di Tebe3 connesso forse coll'arca simbólica o Bari de-
gli Egizi e colle memorie del diluvio , fu, dato a molte 
antiche cittá j e che, secondo Yarrone, un cammino a 
pendió presso Reate chiamavasi Tebe fin dai tempi an-
tichissimi^ quando i Pelasghi vennero nella Sabina (3). 
I n questi luoghi medesimi, dove risiedeva i l p iu celebre 
oracolo d5Italia, e fioriva Tauspicato,, e Fuccello pigo-
lante vaticinava, e si serba ancora ripetutamente i l no
me di Tebe j io trovo la cittá donde mosse i l culto do-
doneo, idéntica o vicina alFantica Tiora j che dove un 
uccello di fosco colore~e guidator di colonie portende-
va j l futuro, ben potevano profetare le negre colombea 
e quindi partirne apportatrici di un nuovo oracolo al 
prossimo Epiro (4). La colomba, del íesto , ci fa anco 
ricordare Semiramidej e cosi la specie di essa e del p i 
co , come i l colore del due uccelli fatali , ci richiamano 
alia zoolatría camitica. 

(1) HERODv 35. -CLAVIER, Mem. cit, p. i l , 12.-Idem, Hist. 
cit, tomo I I , p. 38, 39.- LARCHER, ad Herod., I I , 35. 

(2) Mém. phil., hist. et crit. conc. la découv. de l'Amér., trad.. 
Varis, 1787, tomo I I , p. 349, not. 

(3) De Re Rustica, I I I . 
(4) II Petit-Radel ricorda una Tyhe menzionata in un diploma 

deU'ottocento^ i nomi di Bocea di Teve, Pie di Teve e Monte di 
Teve, dati tuttora a tre luoghi presso Torano, sedia dell'antica 
Tiora, e vicino alia Tebe di Yarrone; e infine la denominazione 
genérica di Tiva, con cui i Greci moderni, specialmente inEpiro, 
chiamano i loro cólli. Aggiungasi la sinonimia di Clivio coll' au-
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Un illustre viaggiator francese ha testé scoperti i ve-

stigi deH'oracolo dodoneo neirEpiro, e ne ha instaúrala 
la pianta. L^altopiano dell'antica Ellopia. sede delFec-
celsa Dodona^ risponde alia moderna valle di Giannina, 
che si lieva a millecento piedi sullo spiano del mare (1 .̂ 
Questa contrada, feconda^ lieta di arménti e di pascoli, 
e abitata da montanari che attendono alia pastoriziaj 
corre otto leghe da borea a ostro, e ne ha due sottoso-
pra di largo, fiancheggiata, a levante. dal Pindó infe-
riore, a bacío dal monte Merzica, a ponente e a merig-
gio, da altre montagne^ ridente valle, jntorniata di ne-
vi (2). Yerso i l centro si spande un lago a due conche, 
intramezzate da canneti e marosi, le cui acque, inabis-
sandosi, ripullulano a due léghe verso libeccio, e cor-
rono, sotto i l nome di Velchi, a perdersi nell'antico Tia-
mi (3). Non é questo i l solo esempio di valli soprano, 
amenissime, inaííiate da un lago e da correnti , state 
culla di civiltá; e basti i l rammentare la Beozia, l 'Árca-
dia e la tessalica Tempe in Grecia, i l paese di Dembea 
neirAbissinia, Casmira nell'India, e le valli di Condina-
marca, del Desaguadero, del Guatemala boreale, del-
l'Anahuac, e dell'Ohio in America. A maestro, presso i l 
tramezzo del lago, sorge un cólle, che é Tantico To
rnero, delto gélido da Omero , e oggi denominato dal 
villaggio di Gardichi. Ivi si veggono le mura ciclopiche 

gello profetico (onde i, Clivia auspicia di Festo), e cólle alture 
in genérale, quiodi con Tibe e Tebe [Ann. delVinst., 1832, p. 8, 
9, 243). Niuno del resto vorrh obbiettare che la lettera iniziale 
della Tebe varroniana non é aspírala. 

(1) 'POUQUEVILLE, opera citata, tomo I , p. 140,109; tomo I I , 
p. 442, 449-452. 

(2) Ihidem, tomo I , p. 428, 129,134, 135. 
(3) Ibidem, p. 139.140, 164, 165,171,172. 
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c poligonali d¡ im'acropoli intorno ad altre ruine della 
stessa data, e in sommo un rialto intonacato con parí 
artificio, chiamato tuttavia Proskinesis o luogo di ado-
razione^ e tutto prova che questo fosse íl jerone sco-
perto dove albergava Toracolo. Vaneggiano ancora iv i 
presso due pozzi a uso ieratico, e le dimore sacerdotali 
sonó indicate dalle circostanti maceriej ma le querco 
vocali erano giá spiantate o almeno ammutite ai tempi 
di Ero doto, benché ne sopraviva i l ricordo nel nome di 
Dryscos, o sia Quercetolano, dato al dorso del mon
te (1). I Selli , circoncisi alV egizia, e quindi forse detti 
Tomuri o Tomoriti (benche altri spieghi diversamente 
i l vocabolo), attcndevano ai minori uííizi, e abitavano 
nella cittá di Dodona o Ella, capitale delFEllopia, la cui 
cittadella si vede in parte ancor oggi a mezzodi del 
lago, nel luogo detto Castritza^ ma essi traevano i l no
me e 1'origine dalla Selleide, situata a ostroponente, c 
famosa per Teroico valore e le recenti sventure dei Sul-
liott i &). Presedevano all'oracolo e l'interpretavano tre 
sacerdotesse, dette Peleiadi, cioé negre o vecchie, e co-
lombe, cioé vergini per uso o per instituto, forse alhfc-
dendo ai principi favolosi dell' instituzione (3). Ad esse 
si attribuiva la sublime sentenza: Giove é, fu e sara, la 
quale ci fa rimembrare la Neit egizia e i l tetragram-

(1) POUQUEVILLE, opera citata, tomo I , p. X. X V I I , I 3 G , 
166-170, 174,179, 189, 190. 

(2) LARCHER, ad/ZcroíZ., I I , 55.-GLAVIER. Mém. cit, p; 18.-
Idem, Hist. cit., tomo I I , p. 40.-SAINTE-GROIX, Rech. sur les 
myst. du Pagan., Varis, 1817, tomo I , p. 28, 29, 30.-POUQUE-
VILLE, opera citata, tomo I , p. 136-139,167,168,169, 179, 
J 84-187; tomo I I , p. 209, 210. 

(3) HEROD., I I , 55, 56, 57.-LARCHER, ad Herod., I .-PALS., 
Y I I , 21. - CLAVIER, Mém. cit., p. 22, 223, 224.-POÜQUEVILLE, 
ojiera citata, tomo I , p. 179-184, 

25* 



294 D E L BUONO 
ma (í). II dio era esso Giove ,̂ e dava i responsí col raor-
morío di una fonte e delle foglie quercine agítate dal 
vento, e con un vaso di rame percosso da un automato; 
onde, giusta alcuni, provenne i l vocabolo di Dodona, 
benchó , secondo a l t r i , questo nome gentilizio e anti-
chissimo sia nato dal giapetico e bíblico Dodanim (2). 
I I cercare se questo Giove fosse pelasgico o coloníale, 
e_, nel secondo caso, se idéntico airAmmone egizío, e 
se sia stato ¡1 mime piü antico di Dodona, vorrebbe 
troppo lungo discorso. Noteró solo che Foracolo di Te-
mi avendo preceduto a Dodona quello delle Peleiadi, e 
approvatolo, i l Pouqueville ha creduto di vederne il sito 
a tramontana del lago, dove sorge i l monastero detto 
tuttavia di Ellopia (^). II nome di T e m í , íigliuola della 
Terra o la Terra stessa, contrasegna il culto titánico ed 
u rán ico , e argomenta che anche quivi i Camiti signo-
reggiassero innanzi a i r arrivo dei Pelasghi. Dalla con-
íesa dei popoli gioviali coi loro antecessori, descritta 
poéticamente presso i greci mítograí i , si raccoglie che 
la nazione piú antica adorava i l Cielo e la Terra 5 ma 
che in essa nacque uno scisma caúsalo da coloro che a 
quei supremi iddii aggiungevano Saturno (4), L a qual 
scissura é accennata dal mito che fa mutilare Urano da 
Saturno, cioé dividere i l culto del Tempo da quel dello 
Spazio, contro i l dogma emanatistico, e forse antefa-
legico, del Cronótopo infinito. L a religione di Temí 

(1) PAUS., X , 12, 
(2) POUQUEVILLE, opera citata, tomo l , p. 127, 128, 481, 

189. - GLAYIER, Mcm. cit, p. 24-36.-SAINTE-GROIX, opera ci
tata, tomo I , p. 28, 29.-FRERET, Mcm. de VAc. des Inscr., to
mo X L Y I I , P. 2, p. 63.-GEN., V, 4 

(3) Opera citata, tomo I , p. 79. 
(4) Cons. SAINTE-CROIX, oĵ em citata, lomo I , p. l i -28. 
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pare essere stata connessa col culto scismatico di Sa
turno, seguito inimediatamente dal regno di Giove, 
che fu in un certo modo V instaurazione del vecchio e 
primo Uranismo. A questa dea si aggiudicava i l trovato 
degli oracoli in genérale ; e i l suo nome, che suona sta-
íuío, esprime in effetto la doppia idea dell'oracolo, cioé 
la giustizia fatale e presaga dell 'imperativo, che con
tiene in sé stesso le ragioni del suo compimento (D. Se-
condo questa tradizione, V oracolo eterodosso avrebbe 
avuto per padre i Camiti, pr imi corruttori del culto di
vino e delle tradizioni; al che consuonano molti dati 
storici, e segnatamente Tuso, avvertito da Macrobio, che 
in tut t i gl i oracoli e nelle parti piü riposte dei templi si 
nutrivano serpenti, simbolo della rea schiatta e parte 
essenziale del culto della Terra (2). 

I I racconto erodoteo della colomba di Dodona c i n -
vita a passare in Egitto, onde proseguiré questo rápido 
cenno della storia delF imperativo. Iv i ad un'altra co
lomba tebea attribuivasi la fondazione dell'Ammonio5 
oltre i l quale, Erodoto menziona parecchi oracoli egizi, 
e segnatamente quello di Buto, albergante nel celebre 
monglitoj anzi ascrive in genérale agli Egiziani l'inven-
zione dell'arte divinatoria, quale si praticava nei templi 
greci (3). I I Browne ebbe i l vanto fra i moderni di sco-
prir gli avanzi del famoso tempio visitato da Alessan-
dro: THornemann, i l Cailliaud e i l nostro Drovetti piú 
al minuto l i descrissero. Nell'oasi di Siuá presso i l v i l -
laggio diAgarmi, pian tato sovra una rupe, dov'era forse 
Tantica cittadella guardatrice del tempio, giacciono le 

(1) CLAVIER, Mém. cit., p. 99. 
(2) Saturn., í , 20.-CLAVIER. Mém. cit., p. 84, 85, 86,104, 
(3) 11, 54, 55, 56, 58, 83, 133, 151, 152,155, 156. 
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ruine di Omm-Beidá, reliquie dell'antico Ammonio. Fra 
esse trovi una sala tuttavia in piedi: vestigi dei tre pro-
cinti del tempio: rottami di minori edifizi circonfusi, a 
usanza dei sacerdoti: fregi e componimenti di scultura, 
similissimi di stile a quelli delia Tebaide; e in fine, a un 
mezzo miglio, la celebre fontana del Solé, tuttavia fred-
da o tepida alternatamente come in antico (1). La íbn-
dazione del tempio vien da alcuni attribuita a Danao, 
da altri al favoloso Dioniso, figliuolo di Ammone: gran
de antichitá favorevole alia conghiettura di Stratone 
lampsaceno, che a principio l'Ammonio fosse in su la 
spiaggia del mare aperto, non entro le arene inaccesse 
alie prore dei naviganti Peí sito attuale esso appar-
tiene a quella lunga striscia di falde erbose, campate 
nel deserto, rigate da vive fonti e arborate di fecondi 
palmeti, che cominciarono a esser note fin dai tempi di 
Erodoto e di Strabone sotlo i l nome di oasi (3). 11 Gol-
berry ne nevera trentadue; ma sonó certo in numero 
maggiorej perché quelle di Tebe, del Darfúr e del Fez-
z á n , spaziosissime, frastagliate da tratti inculti e sab-
bionosi, sonó un composto di mol te. Isole terrestri di 
un mare arenoso parvero al Ludolf e al principe dei 
geografi greci; ma piú esattamente si direbbero valli 
amene di un deserto rilevato di cólli, essendo piu basse 

(1) CAILLIAUD ét DROVETTI, Voy. á Voasis de Siouah, Paris, 
4823, p. 14-19.-GAILLIAUD, Voy. á Méroc, Paris, 1826, tomo I , 
p. 117-122, 250. -HORNEMAINN, Voy. dans VAfr. sept., íradí., Pa
rís, 1803, P. 1, p. 42-49; P. 2, p. 328, 333. -HEROD., IV, 181.-
DIOD., X V I I , 49. 50.-GURT., IV, 7. 

(2) DIOD., I I I , 72. - STRAT. ap. STRAB., XVII . - LANGLÉS in 
HORNEMANN, opera citata, P. 2, p. 334, 335. 

(3) LANGLÉS, Mém. sur les oasis, in HORNEMAISN, opera citaía, 
V. 2, p. 341, seq. 
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delle lande circonstanti, e somigliando, dalla cstensione 
in fuori, alia grande vallonata del Nilo ip . I n tutte quel-
le che orlano TEgilto (e cinque ^ruppi se ne confano, 
oltre Shiác), la dovizia dei datteri, fichi ed aranci argo-
mcnta un'5aiitica cultura, e le ruine di alcune attestano 
la gentilezza dei prischi ahitanti Quella che chia-
masi El Dachél, scoperta dal Drovetti, é popolatissima, 
e contiene i residui di tre o quattro templi, con appar-
tamenti ieratici, due fonti , una necropoli e una pira-
midella di mattoni cotti L^oasi d'Augila, che é piú 
verso occidente, menzionata da Erodoto, inaííiata dal 
fonte di Sihilla, e, secondo Stefano bizantino, giá seggio 
di una cittá, era freqúentata nei tempi estivi dai Nasa-
moni, che interrogavano le anime dei mort i , quasi do-
mestici oracoli, e ne attendeyano iñ sogno i responsi, 
dormendo suíle loro tombe ' S . La grande oasi, detta 
di Tebe dagli antichi, contiene edifici faraonici , greci , 
romani e d'incerta data. Vi si veggono templi eglzi pres-
so i villaggi di Beiris e di Bulácj e nei dintorni di E l -
Cargé , capoluogo, forse rispondente all'ahtica Ib i , oltre 
due sacelli, sorge un paíagio o templo magnifico, lungo 
da sé centonoYantuno piedi,composfo di nove sale, pre-
ceduto da tre enormi pi loni , per Fampiezza e i gerogli-
fici bellissimi degno della Tebaide ® , Questa oasi situa-

(1) GARDNER WILKINSON, in Journ. oftlie roy. soc. geogr. of 
Lond., tomo IX , p. 4-40, 441. 

(2) GAILLUUD, Voy. dans Voasis de Thches d dans les dé-
serts, e t cPar i s , 182'1,-p. 54. 

(3) Ibidem, p. 52, 53,101-104. 
(4) HEROD., IV, 172,182.-TERTÜLL., De ánim., 57.-POMP. 

MELA, I . -PACHO, Relat. d'un voy. dans la Marmar. et la Cyrcn., 
Varis, 1827, p. 279-282. 

(5) GAILLIAUD, Voy. dans l'oas. de Théb., p. 46, 47, 48, 93, 
94, 95.-Idem, Voy. á Méroé, tomo I , p. 223-232.-LANGLÉS, 
Mcm.. cit., p. 363-376. 
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ta a cinque giornate dall 'Egitto, metteva da un lato a 
Tebe per tre antiche vie, ancor oggi frequentate, e dal-
l'altro comunicava, medíante le oasi mínori , con quelle 
di Ammone e di Áugila^ col Fezzán, sede antica dei Ga-
ramanti^ e in fine col Sudán , col Darfúr, e coll'Abissi-
nia (1). Ogni cosa concorre a persnaderci che fin daí 
tempi antichissimi queste aiuole naturali fossero abitate 
je cuite dagli Egizi , conforme ai mi t i arabici riferiti da 
Macrizi (2). Iví fiorir dovettero oracoli e religioni colo-
niali, uscite da Tebe, e indi sparse nelFAfrica interiore 
per opera delle carovanej le quali ancor oggi, movendo 
dal Fezzán e dal Darfúr, come da due centri, collegauo 
le finí orientali e boreali del continente africano coi 
paesi di ponente e del mezzo, e riescono alia Mecca 3 
ncllo stesso modo.cbe anticamente doyettero avere per 
meta dei loro pellegrinaggi la capitale delFEgitto supe-
riore (3). Tebe, infatt i , era la corte principale della re-
ligione: i n essa risedevano i l gran collegio dei pontefici 
col Piromi, capo supremo della ierocrazia eg¡zia3 e l 'o-
racolo del bue Apia vaticinante con certi segni e colla 
voce dei fanciulli {% Di qui forse l'klea e Tuso degli 
oracoli e della zoolatría sí diffusero nell'Africa interna, 
dove ancor oggi i pretí dei Negri idolatrí sonó gl i ora
coli viventi, che interpretano i volerí dei loro fetissi. 
La civiltá di Tebe usci dalla teocrática Meroe, signoreg-

(i) GAILLIAUD, Voy. dans l'oas. de Theb., p. 46. - LAÑOLES, 
Mcm. cit., p. 362, 363. 

(2; LANGLÉS, ihidem, p. 364-372, 393, 394, 395. 
(3) R I T T E R , Géogr. gen. comp., trad., Paris, 1836, tomo I I , 

p. 216, 217, 218; tomo I I I , p. 319-337. 
(4) HEROD,, I I , 143, 144. - PLIN, , Hist., Y I l , 71. - ÍELIAN., 

Ilist. anim., X I , IO.-DIOG. L A E R T , , V I I I , 90. - GLAVIEB., Mcm. 
ci í . /p . 4-9.-Z)escr. de VÉgyp., tomo I I , p. 103, 104, 334. 
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giata da un principe eletto fra i sacerdoti di Ammone, 
e residente presso quei lupglú in cui ai di nostri i l ca-
poprete di Damér governa mansuetamente i l suo pic-
colo regnOj e perpetua i l dominio ieratico sotto l'inse-
gna di Maometto; seggio di calma ospitale fra crude e 
barbare popolazioni (i). I I Cailüaud determinó i l sito 
della famosa isola di Meroe3 formata dalle correnti del 
K i l o , del fiume Azzurro, del Tacazzé, che é Tantico 
Astabora, del Raad e di un minor rivo, che, durante le 
piogge tropicali, unisce le acqaedei due ultimi fiumi (2). 
La cittá di Saba 0 ^ detta Meroe di Cambise, non era 
molto spaziosa: nía possedeva Toracolo principe del 
grande Ammonio, che dominava su tutta la valle del 
Nilo, e a cui forse appartengono i ruder i , i piloni e sei 
lioni che ancora si veggononel villaggio di Dancheilé(4), 
Siccome é probabile che Saba fosse stanza dei soli sa
cerdoti e cittá prettamente ieraticaj la civil corte (forse 
la Coloe di Tolomeo) par che si debba collocare a Naga 
o Diebel-Ardan, dove s'erge un vasto Ammonio con tre 
o quattro santuari m i n o r i , dromi > por t ic i , piloni , co-
lonnati e ricche sculture (S). Le ruine di El-Mcsciaurát 
sonó ancor piú vaste, e contengono gli avanzi di almeno 
otto templi , sale quarantuna ventiquattro cor t i l i , tre 

(d) RITTER, opera cítala, tomo 11̂  p. 214, 215, 216, 248. 
(2) Voy. a Méroé, tomo I I I , p. 162-167. 
(3) I nomi di Sabd, Soba, Asta-sola, Asta-loras, Asta-pus, 

Sennaar, Assur e déüe due Naga, collegati con questi luoghi, 
ci ricordano i primi Noachidi e i Camiti dell'Arabia, deU'Iberia 
e deH'India; nomi forse antichissimi, in parte spenti e poscia r i -
suscitati, come spesso accade in Oriente. 

(4) CAILLIAUD, Voy. a Mcroé, tomo I I , p. 142-150; tomo I I I , 
p. 171, 172. 

{fylbidem, lomo I I I , p. 126-138,169, 170. 
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gallerie e quattordici gradinate, con una muraglia che 
gira attorno duemilacinquecento piedi. I I difetto di sár 
polcri j gil schizzi capricciosiy le grottesche disegnate 
sulla pá re t e , simili alie bozze soldatesche di Pómpela , 
e Tordíne di tutta la ñibbrica, t i additano un collegio, 
dove i preti di Meroe disciplinavano i loro a l imni ; e 
benché redificio superstite sia, almeno in parte, di stile 
greco, e non superi Teta dei Tolomei, tutto accenna che 
in questo eremo fiorissero ab antico la pedagogía e per 
cosi diré i l hnviziato dei Sabi etiopicí (1). Altre ruine 
giacciono sulla vía che mena da Assum al porto di Aduli, 
non ancor visitata daLviaggiatori; ma quélle che si co-
noscono (ancorché niuna sovrastasse di tempo al regno 
di Psammetico), confermano la opinione degli antichi, 
che Teccelsa e boscosa Etiopia, fornita degli animali 
ch'efano sacri^ ma stránieri , al basso Nilo, di suolo fer-
tile e ñon bisognoso dei t r ibut i del í iume, fu la cuna 
degli oracoli e della civiltá egizia, benclié niuno dei 
pr imi monumenti, coetanei o anteriori a quelli della 
bassa Nubia e dell 'Egitto, abbia potuto per la natura 
dei material! e le piogge del trópico durare insino ad 
oggil(2). 

L'imperativo morale si manifesta, non solo nelVidea 
genérica degli oracoli, ma eziandio nel modo con cui 
si rendevano ordinariamente. La voce idéale e divina si 
rivela alio spirito, in quanto é intelligibilej ma l ' in te l -
ligibile, essendo rispetto a noi limitato dal sovrintelli-
gibile, ha radice nella inaccessa essenza di Dio, come 
iin|raggio guizzante dalla spera del solé, ombreggiata 
di arcane macchie, e ascendente sotto 1'aureola lumi-

(1) GÁILUAUD, opera cüata, tomo I I I , p. 140-158. 
(2) Ihidcm, tomo I I I , p. 138,272-278. 
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nosa un nocciolo oscuro ed opaco. Dalla qual mesco
lanza di luce e d'rtenebre nasce i l chiaroscuro delle no-
stre cognizioni; i l quale nelle cose divine é tanto piü 
grande, quanto piü esse, come necessarie e ill imitate, 
si düungano dalle umane. Onde cresce l'evidenza e l'o-
scurezza loro pei due rispetti della realtá e dell'essen-
za j inostrandosi tanto piü manifesté e cospicue^ quanto 
che sonó assolute, e tanto piü arcane e incomprensi-
b i l i , quanto che infinite e destituite di contorni. Per-
ció , se l'oracolo era splendido per la solennitá dei r i t i 
e delle pompe ^ un certo mistero ne soleva accrescere 
Fefíicacia; i l quale era suggerito, non giá dalla sola fro-
de, ma da quell'istinto intuitivo con .cuM'uomo cerca 
di ritrarre colle praliche religiose la maestá deU'Ente 
incííabile, ch5é Toggetto d i esse. Gü oracoli per lo piü 
si rendcvano in versi, linguaggio piüsollevato e arduo 
della prosa; e alia Pizia taluni aUribuivano l'invenzion 
deiresametra (1). La persona del proferente non era 
quieta e tranquilla, ma concitata íüor di modo, or pal-
lida e quasi esaniine, or convulsa e furente (2). I re-
sponsi erano meditati e preparati a sangue ra í í reddo, 
ma espressi nel tumulto della fantasia e degli affetti: i l 
scnno rendcva buoni i consigli, e 1'entusiasmo eíficaci. 
La condizione dei vaticinanti, cosí nell"animo come nel 
corpo, era veramente o fintamente morbosa, ^ somi-
gliava per qualche parte alio stato dei catalettici, dei 
sonnambuli, a quella éstasi che i magnetici moderni in 
ispecie si attribuiscono; perche coloro che máncano 
del sincero sovranaturale., pigliano i l contranaturale in 

H ) CLAVIER, Mém. ciL, p: G2, 111, i i % 126-129. 
(2) Ihidcní, p. 91-94.-VIRO., ^ n . , Y I , 45-50,. 75-81,98-101. -

L u c , Phars., V, 161, seq. 
. > " ^ 26 
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iscambio di esso. Ond' é che presso gl i antichi popoli 
incolti c civili i l morbo era spesso recato a miracolo e 
vólto a religione (1). La divina pronunzia si rendeva 
nella parte piú intima e secreta del sacro ediíizio, cioé 
nel santuario^, detto anche dai Latini e dai Greci nn i -
versalmente o localmente cd la , penetrale, adytum, 
o-sxoe, péya.pov, a.-ja.v.xopov, e in ispecie ftavretov dai SUO uffi-
cio; piú angusto delle altre parti del templo, piú re
moto dall 'entrata, e inaccesso ai ^profani- buio aííat-
to o buiccio, come i l gran tempio di Eleusi, rischia-
rato da una sola finestra (2). 11 santuario, per la sua 
struttura, oltre al destare Timmaginativa per via del 
misterioso estético, simboleggiaya cosi i l continuo del-
lo spazio, oppositamente al discreto, espresso dai Nao 
e dalle altre parti del tempio, come r incomprensibi l i tá 
delFessenza, da cui rampollano gl ' intel l igibi l i , e i l pun
to del Teocosmo, in cui s'incentra la stesa del gran cer-
chio mondano, e risiede la forza attrattiva, snbodorata 
da Empedocle: i l qual punto, come vedremo piú i n -
nanzi, era riputato dagli antichi i l seggio speciale del-
l'Assoluto. 11 che ci spiega come i l vocabolo di cortina, 
con cui si denominava la copertura del trípode collo-
cato neU'Adito, venga da Ennio metafóricamente ap-
plicato alio spazio che divide la térra dai cielo Nella 
Celia, significativa dell'Olimpo pitagórico, custodivansí-
per ordinario le statue degl'iddii, come in proprio loro 

(1) HEVNE, ap. Comm. soc. reg. Gotting., ad an. 1778, P. 3, 
p. 29-44. Ad an. 1785-86, P. 3, p. 6-21. Ad an. 1801-5, P. 3, 
p. 104-106,132-135.-HEROD., 1,105; IV, 67. 

(2) YOÜISG ap. IIORNEMAISN, opera citata, P. 2 , p. 314-319.-
SAINTE-CROIX, opera cííaía, tomo I , p.132,133,137.-ST4T., 
Theh., Y, 645, 646. 

J ) FORCELLINI, Lex. tot. latín., Patay.; 1805, tomo l , p. 628. 
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domicilioj e i Roraani, guerreggiando alia campagna, 
riponevano le sacre bandiere e sacriíicavano nelle Pr in 
cipia, quasi santuario portatile e campale, cui Stazio 
chiamava concilii penetrale, domumque verendam si-
gnorum, e che adempieva un uíficio per qualche r i -
spetto simile a quello del carroccio nel medio evo (1). 
Talvolta TA dito era scavato fondo a uso di cripta^ sotto 
la statua del nume, come nel tempio di Minerva^ pres-
so Pellene; ovvero dava ingresso ad un antro ^ dove si 
rendeva l'oracolo (2), Gosi in Delfo la buca rispondeva 
al penetrale del tempio^ e riusciva sotterra alia fontana 
Castalia, celebre per gl'influssi poetici e per la morte 
di Esopo; dalla quale sgorgava la -virtú profetica, che3 
scorrendo pei cunicoli ed esalando dall^antro nel san
tuario, investiva la Pizia accosciata sul sacro tripode (3), 
L'antichitá ripeteva la vir tü pitica dagli efíluvi della tér 
ra , e credeva che Gea, Temi, Nettuno, prima di Apol-
line, a Delfo vaticinassero; onde apparisce improbabile 
la sentenza del Clavier, che l'oracolo sia posteriore alia 
guerra di Troia. Certo, Apolline ammazzante i l serpen-
te Pitone, detto ancheDelphine, e i l nome di Pitho dato 
a Delfo, e le serpi che nel tempio si custodivano, argui-
scono che ivi fosse un seggio antichissimó di religione, 
e che i due culti successivi di Urano e di Saturno pre-
cedessero quello di Apolline (4). Né é da stupire che, 
come nell 'India le pagode e i T i r t i braraanici (cioé luo-

(1) r/ie6v X , 176,177. 1 ~ 
(2) PAUS., Y I I , 27. 
(3) CLA\IER, Mém. cit, p. 78-1ÜO.-POUQUEVILLE, opera cí

tala, tomo IV, p. 113,114,115. 
(4) C í e , Le Divin., 1,19,36.-CLAVIER, Mém. cit., p. 36-46, 

97-100. - POUQUEVILLE, opera citata, tomo I V , p. 97,108.-
DODWELL, opera citata, tomo I , p. 170, 193. 
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ghi di pellegrlnaggio) succedettero spesso agli Stupi 
buddistici e sorsero sulle loro rüine , cosi in Italia e in 
Grecia i l culto pelasgico ed ellenico localmente sottcn-
trasse a. divozióni piú antiche. Perció Delfo godeva di 
straordinaria celebritá anche fuori di Grecia, ed era 
chiamato da Livio Vorneólo comune del genere umano 
(lode pur data al tempio di Eleusi), cioé non ristretto 
fra i termini della religión nazionalej i l che mal si po-
trebbe intendere di un instituto nato coU'Apolline el
lenico (1). NeU'oracolo di Didimo, attribuito del pari ad 
Apelline, i l trípode era locato altresi aU'orifizio.di una 
fonte L'antro di Bura serviva medesiraamente ai re-
sponsi fatidicij i l quale era sacro a ureole gareggiante 
coU'Apolline deifico per contó del sacro trípode, come 
significavanOyle scuUure di un tempio a Gizio in Laco-
nía (3,. Dodona avea la sua grotta, secondo si raccoglie 
da un cenno di Plínio; e un tempio in forma di caver
na era dedícato a Nettuno sul promontorio di Tenaro, 
poiché gli stava dirimpetto la statua del dio (4). Nei tem-
pli egizi si praticavano nascondigli e celleí sonore per 
ingrossare la voce del jerogrammo vaticinante, e farla 
rimbombare terribilmente alie orecchie dei supplici; 
come si vede tuttavía a Carnác e a Tentira, a Bulác 
nell" oasi di Tebe, e a Casr-Cherün nel nomo di Arsi-
noe (5). Talvolta una grotta naturale o artifiziale ser-
viva di recesso fatidicoj e i l Costaz conghiettura chela 

(1) Liv . , X X X V I I I , 48. 
(2) CLAVIER, Mvm. ext., p. 135,136. 
(3) PAUS., I I I , 21; Y I I , 25, - POUQUEVILLE, opera úíata, to

mo IV, p. 419, 420, 42J. 
(4} PLIN., / / i s í . / X , 95.-PAUS., I I I , 25. 
(5) Bncr. de l Égyp., tomo I I I , p. 352, 353; tomo IV, p. 401. 

r CAILLIAUD, Voy. dans Voas. de Theb., p, 91. 
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gran Siringo della necropoli regia' di Tebe fosse destí
nala a qüest 'uso (l). Al t r i han créduto lo stesso del fa-
mosi e dedalei laberinti di Egitto, di Lenno e di Greta. 
Biisterioso é lo scopo delle grotte persiane dette mitria-
che, con nicchie a uso di lampane^ pareti intonacate di 
fumo denso appastatovi, viluppo di corridoi e stanze 
intrecciantisi bizzarramente, e talvolta fregiate di scul-
ture , innaí'fiate da ruscelli, rinfrescate e abbellite da 
pelaghetti con margini fioriti e verzicanti. Tali son, sot-
tosopra^la grotta delle quaranta donzelle presso la lom
ba di Ciro, quelle di Maraga nella Media con due gran-
di altari a uso deirindia, alcune altre in Armenia fra ¡I 
lago di Sevan e Fantica Artassata , e sovratutto le va-
slissime e curiosissime caverne di Ghérefto fra FAzer-
bidián e i l paese dei Curdi , descritte aecuratamente da 
due viaggiatori moderni 2̂). Alcuni di tali nascondigli 
possono essere stati artificiosamente composti per adom-
brare i l Teocosmo , come quelli di cui parla Porfirio, 
e aver servito di r i t i ro agí ' impostor i ,e ai sapienti- se-
condo che si rieprdano gli antri di Minosse, Zamolsi, 
Numa, Pitagora, Zoroastre, Manete, e si favoleggia che 
ivi Giove, Gebeleizi, EgeriayTemistocleia, Aoma e i l Pa
racleto inspirassero quei legislatori e capisetta. Ma Tuf-
ficio principale di tali recessi trogíoditici mirava certo 
ai Misteri, da cui erano inseparabili g l i oracoli, come 
indivisi mostravansi l'afflato e i vaticini. Le grotte óra-
colari furono da principio quasi templi della madre 
Terra/scavatemel seno di essa e guárdate dai r e t t i l i . 

(1) Dcscr. de l'Égyp., tomo I I I , p. 188. 
[2) REK PORTER, Trav., hond., 1821, tomo I , p. 510, 511; 

lomo Ui p. 495, 496, 497, 540-553. -RAWLISON, ap. Journ. of 
ihc gcogr. roy. soc, Lond.,. tomo X, p. 45. 

26* 



;506 D E L BUONO 
quando ¡1 regno di Gea era ín fiore; perció si racconía 
eheTle Sibiile, giá vetuste agli antichi e appartenenti 
al l 'e tá degli Uranidi,, negli antri coricii del Parnasso, 
di Eritra, di Cilicia, di Paníilia, e nello speco di Cuma 
profetassero (1). I /uso dellé caverne sacre e degli ora-
coli si trova persino nelFAsia oriéntale, neU'Africa e in 
America; dove, senza parlar della grotta di Tibulca nel 
Guatemala, gli Eliadi peruviani aveano a quattro leghe 
da Pacacamac un ídolo fatidico ¡n forma umana (2). La 
caverna di lúa nel Giappone, a mezza lega da Cocinot-
zu, rischiarata solo da un.ltime smorto, che riverbera-
va per uño spiraglio dall'alto, grcmita d' idoli , onorata 
di annui sacrificiy era un celebre santuario, a. cui dai 
luoghi piú r imoti i fieri isolani pellegrinavano (3), Fra 
i Negri della Ghinea la vastissima spelonca di Nanam-
pong, presso Mancasim, nella provinciíi di Braflb, e 
residenza di un oracolo, che suol essere consultato dai 
re dei Fanti ¡n persona, o per mezzo dei loro ponteíi-
ci. Le risposte sonó porte da un concilio^di préti attem-
pati, che mai non escono dalla caverna, creduti vivero 
ab immemorabili, tenuti per immortal i , e conversanti 
cogli spiriti dei defunti e col dio fetisso, in cui nome 
dan fuori lor presagi e consigli, dettati per ordinario 
da buon senno civile e ricevuti con riverenza (4). Que-
sti vegliardi aífermano di védere i l niondo per intuito 
immediato e per una spezie di virtú magnética • i l che 

(1) PAUS., I I , 7-j VII , 68; X , 12. - P E T I T I , B C Sybilla, Lips.; 
1(386, p. 203-325. 

(2; ULLOA, Mém. sup. CÍÍ., tomo I I , p. 417, 418. 
(3) BARTOLI , Giappone, I I , 40. 
(4) BOMDICH, Voy. dañs lepays d'Aschantic, tirad., París, 1810, 

p. 372, 373, not.-WALCREiMAER, Ilist. gín. des Voy., París, lo
mo X I I , p. 111, hot. 1. 
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ci rammenta Tantro di Trofonio, i cui prestigi movea-
no dalla stessa causá^ se vogliam credere a un moder
no (Í). 11 magnetismo piú probabile nei due casi é la 
frode dei sicofanti; di cui teatro singolarissimo era esso 
speco di Trofonio presso Lebadéa , e. la correóte Erci-
na, che, nata dalle due fonti dell'Oblio e della Memo- . 
r i a , si scarica nél lago Gopaide (2). Pausania, Plutarco 
c Filostrato descrivono gli apparecchi ascetici e i l tenor 
di vita degli avventori, la scesa difficile per'uno stretto 
bára t ro , la rivelazione del dio senza opera d'interpreti 
c di sacerdoti, con parole, romori e spettacoli, come 
mari interminati, isole sonore, variopinto e galleggian-
t i , torrenti di fuoco, stelle vagabonde, vagiti di bambi-
ni , gemiti di donne, vociíerazioni d'uomini, u r l i e mug-
gi t i di fiere, e ogni sorta di voci e di suoni; e infine i l 
r i torno alia luce per la stessa via, e lo spavento dei re-
duci , che piú non ridevano per lungo tempo $1. Filo
strato e Suida íanno menzione di serpenti; i l che con-
suona colla religión sotterranea e ne conferma Tant i -
chitá. E siccome ai pr imi popoli di Grecia si vogliono 
attribuire i maravigliosi scavi e catabatri del monte 
Ptoo, io credo che le grotte numeróse per cui la Beo-
zia era la provincia piú abbondanté di oracoli;'fossero, 
almeno in parte, destínate a tal uso dai prischi abita-
tor i (^). La favola racconta ctr'era abitata dai Terrige-
n ¡ , i quali sbucarono dai suolo seminato coi denti^del 

(1) POUQUEVILLE, operacitata, tomo IV, p. 163,166,171,172. 
(2) Idem, ibidem, ibid.-DoB^Ehh, opéra citata, tomo I , 

p. 126,127,128. 
(3) PAUS., IY , 16; I X , 37,39, 40.-PLUT., De Dmnon. Socr. -

PIIIL., Yit. Apoll, Y I I I , 19. - CLAVIER, Mem. cit., p. 141-160. 
(4) STRAR., IX.-NIEBUHR, í í w í . rom,, tomo I , p. l 6 2 . - P L U T . , 

Deccssat. orac . -CLAViER, Mém. cit, p. 164, 165. 
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serpente, cioé dagli Ecteni, veri aborigcni della Beo-
zia, allor detta Ogigiene dall'atlantico Ogige. I I che av-
venne assai prima che Gadmo vi approdasse, e Giove 
intorato^ cioé FAmmone egizio, adottato dai Giapetidi, 
rubasse la íigliuola del re di Fenicia, sottraendo l 'Eu-
ropa australe agl'imperii e r i t i camitici, cui i Fenicii 
aveano in comune colle prime popolazipni delFIberia/ 
delFItalia e della Grecia. 

Negli oracolij come in ogni altra parte delle religioni 
eterodosse, trovasi i l vero e i l buono a costa del reo e 
del falso. Ottimi erano, come organi del senno morale 
e civilé, q delle tradizioni, per autorizzare i dettati del-
ringegnOj quasi vocc naturale di Dio, e interpreti della 
ragione, che solo in modo confuso parla alia molt i tu-
dine. Coloro che presedevano ai responsi erano per or
dinario uomini saví j periti della cosa pubblica e di ot-
timo consiglio; onde non é meraviglia se i legislatorí, 
come Licurgo, ne ritraessero la sanzione dei loro sta-
tu t i , e confortassero i cittadini a consultarli nelle gravi 
occorrenze Ma due errori vi s'intromisero, che i n -
fine prevalsero, e, sofíbcato ¡1 buon semevolsero tali 
ordini a superstizione e a corruttela. LJuno fu i l credere 
o i l voler far credere che l'oracolo movesse da ragion 
soVrumanaj nel che si dee ravvisare F infortunio perpe
tuo e universale del gentilesimo, mancante di un sovra-
naturale vero, oi^de daré autoritá ai dogmi e agli sta-
tut i religiosi, e inteso continuamente a supplirvi coi 
sogni. I íilosoíi, e in ispecie gli stoici e g l i Alessandrini, 
imaginarono una teórica filosófica per giustificare que-
sta sovranaturalitá favolosa, mediante l'intervento dei 

( i ) HEROD., I , OB.-PLUT,, Vit. Lycurg_.-CLAVIER, Mcm. ext., 
p. G5, 66. 
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genii o demoni; della qual teórica abbiamo un saggio 
nei due curiosi tfattati sul Genio di Socrate, seritti da 
Apnleio e da Plutarco; e i l secondo di questi autori por-
ge una parte de'suoi pensieri, coñie rivelati a un certo 
Timarco dal medesimo oracolo di Trofonio. Che se que-
sto sistema, contenente un vestigio deÚ'angelologia or-
todossa, stranamente^aíterata, non ha d'uopo al di d'oggi 
di essere combattuto, si capisce tuttavia.come in mezzo 
a quel gran vuoto religioso del paganesimo anche i savi 
facessero buon viso a cotali immaginazioni,, si sforzas-
sero di persuaderle a l t ru i , ed essi medesimi talvolta le 
credessero. Senza allegare il buon Plutarco, la cui fede 
agli oracoli é attestata da ció che scrisse dolente sul ve
nir meno di essi, abbiam l'esempio piü singolare di So-
crate, i l qual credeva senza dubbio al suo Genio, vero 
oracolo domestico, anzi individúale, e consultava quello 
di Delfo. Ma invece di seguir Fesempio di alcuni & che 
hanno Socrate per un demente, o predicarlo con al-
t r i (2j per un semplice razionalista che intendesse peí 
suo demone le suggestioni spontanee della coscienza, ¡o 
tengo per fermo ch'egli désse fede alia presenza di un 
imperativo straordinario,proveniente dairazióneestr in-
seca di uno spirito. Né importa che per autor di cenní 
solo negativi lo riputasse; poichc i l grande oracolo pe-
lasgico di Pico o Glivioera in parte della stessa specie (3). 
Opinione in cui poteva incorrere un pagano di grande 
ingegno, senz'ombra di follia; per la ragione diunzi ac-
cennata. Questo sovranaturale raenzognero partori un 

( i ) IiÉLUT. 
(2; LAMPREDI, FRAGUIER, GOUSIN. 
(3) Lá Clivia avis o clamatoria era pur delta prohihitoria 

(PLIN., Hist., X, 44); onde Clivia auspicia, quae aliquid ficri 
prohibcbant, secondo la definizione di Festo. 
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altro errore^cioé l'opinione chegli oracolí potessero pe
netrare nell'avveniró oltre la natural previdenza conce-
duta agli uomini. A tale efíetto venne escogitata una se-
conda teor ía , ancor raeno innocente della prima-, cioé 
ladottrinadel fato, la quále presso gli stoici si collegava 
colla demonologia e colla divinazione. Ora la dottrina 
del fato, intrinsecamente immorale^ costringeva i con-
duttori degli oracolí, e i cresmologí, che ne raccoglíe-
vano le risposte, a mettere in opera quelle ambígui ta , 
frodi, imposture che furono svelate e descritte dal filo
sofo cínico Enoraao, e fra i moderni dal Vandale e dal 
Fontenellej le quali infine screditarono aíTatto e aboli-
rono Tuso di tali consulte. Onde la voce fatum pvesso 
i Latíni sínonimava con oracolo, e fan con vaticinare: 
Cicerone da i l nome A\ fala agli oracolí dei Veienti e 
delle Sibille, e Liyio chiamá fatalt universalmente i 1¡-
br i che contenevano predizioni (1). Fa lum significa ad 
un tempo íl destino e la parola, o sía i l decreto immu-
tabile con cui Giove Tespriine, commettcndone l'esccu-
zione alie Parche inflessibili, dette perció anche fatae 
in alcune inscrizioni c medaglie Di qui credo che sía 
nato i l nome delle fate poetíche dei moderni; voce la
tina innestata sd.pra una fantasía oriéntale. II Desbrosses 
deduce da faium i l vocabolo portoghese fetisso o feitís-
so, dato agl'idoli della Nigrizía, per significare un og-
getto incantato, divino, che rende oracolí (3). I templi 
medesimamente chíamavansi perché da essi, come 
dice Asconío, fata peiuntur,- e favissae dicevansi i ser-

(i) C í e , De Bivin., I , U'^Catü. V, 4, 6 . -Liv, , V, 14,15; 
X X I I , O ^ X U I , 2. 

(2; FORCELLINI , Leoc., tomo I I , p. 284^ 285. 
(3) Du cuite des dieux fetiches, 1760, p. 18. 
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batoi delle acque destínate a loro uso. F a n a n era sinó
nimo di fari e di furere.- fanatici, fatidici, fatui chia-
mansi i sacerdoti e i poeti investiti del divino spiri to, 
e i carmi in cui gli oracoli favellavano; e perfino la pianta 
tocca dal fulmine era detta fanática, secondo Festo, 
quasi numine afflaia,- specie di teofania fitolatrica del 
dio eracliteo, ma riiomentanea, non permanente, come 
quella del Giove pelasgico nelle querce di Dodona. Lo 
stesso Festo e alcuni etimologisti citati da Servio, dedu-
cevano fanum da Faunus , nome genérico dato agli 
dei dal re Evandro, e padre della numerosa gerierazio-
ne di Fauna , F a u n i , Fatua, Fatuellus; onde Faunige-
nae eran detti gl 'I taliani, quasi divina progenie (1). La 
sinonimia di Fatua Q Fauna e di fari con fahulari, e 
colla sua copiosa famiglia (onde i nostri favdlare e fa-
volare coi loro derivativi), mostra che le etimologie di 
Asconio e di Festo consuonano sostarizialniente; perché 
i l común padre di questa ricca prosapia di nomi fu esso 
fari, che in origine dir dovevasi/«re^ idéntico radical
mente all'antico fiere, e significativo delFazione di Dio; 
come di causa ó parola prima ed emanatrice.W. F a u 
nus d i Evandro esprime sottosopra la stessa idea del 
Darma, del Buddi , dell5 Onovcr, del Demiurgo degli 
Oricntali, e del Logo platónico? cioé la parola idéale e 
onnipotente, gcneratrice del mondo c degli oracoli. 
Perció si diceva che Fauno avea insegnato agli uomirii 
ie fata, cioé i p r i m i carmi profeticé e che Fauna o Fa
tua (dalla quale Macrobio deriva ¡inmediatamente la 
voce fanu7ii), sua moglie e sorella, come Giunone di 
Giove, avea adempiuto lo stesso ufficio riguardo alie 

(1) SERV . ad Geovq., \ , 10, Sil., V, 7; Y I I I , 358. -FORCELLIKÍ, 
Lzx. ad voc. cit. 
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donne. I I clie ci diehiárá, perché Fauno sia spesso im-
medesimato con Inutis, Inivus, lanus , che , secondo 
gl¡ antlchi, viene da eundo, e suona via, porta, princi
pio, ragione, corso, pro^resso; aggiunti propri del dio 
regnatore, usati anco in Oriente; donde viene Tuso va
rio e antonomastico delle voci equivalenti di Por tó , e ¡1 
noijie divino di Tao, antichissimo nella Ciña (1). Spesso 
anche Fauno é confuso con Pan o Mgipan, che é i l Gran-
tutto dei Greci di Arcadia e di Elea, e rappresenta i l 
concetto essenziale del dio emanatistico. Fauna é altresi 
idéntica a Bona, cosi chiamata, giusta Macrobio, per
ché e cagione di ttitti i hcni; t, quantunque i suoi m i 
sten fossero giá innanzi ai tempi del sacrilego Glodío 
infetti dal mito ellenicotitanico di Proserpina e Giove 
trasfigarato in serpente, e poscia alF etá di Giovenale 
dessero l'esempio di ogni nefandezza, tuttavia la Bona 
primitiva della Sabina e del Lazio era creduta vergine, 
púdica, santa, prolatrice di ut i l i consigli, largitrice di 
ogni bene, maestra efficace del buono, e per molti r i -
spetti non indegna del suo nome (2). 

I I fatalismo della divinazione era un corollario lógico 
delfemanatismo,' anima di ogni fálso culto; onde venne 
anco viziato i l Concetto deir imperativo. La parola del-
Foracolo, invece di star contenta a determinare la leg-
ge e i l debito presente, secondo i l principio di creazio-
ne, ne predeterminava l'applicazione futura, predicen-
done l'adempimento' e Tinosservanza; e per tal modo 

(J) FORCELLIISI, Zea;., aú, voc. cit. -HAMMER, Hist. de Vemp. 
ottom., tomo I I I , p. 298,299.-/?escr. de l'Égyp., tomo VI, p. 312, 
313, 314. - PAUTHIER , Mém. sur l'orig. et la prop. de la doctr. 
du Tao, p. 4,5, 6, 39, 41, 42. 

(2; MACR., Saíwm., d, IS . -SAINTE-GROIX, opera sopra citata, 
tomo 11, p. 176-184. ' -
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preocciipando ravvenire, riusciva a inceppare l 'arbitrio 
degli uominij o l i costringeva a rendersi empi per man-
tcr ^rsi liberi. Imperocché la preordina/Jone divina, am-
messa dagli emanatisti, non é un^azioné prima e crea-
trice che, invece di annullare la liberta, le da Tessere e 
la sostiene, ma un^azione seconda e trasformatrice che 
si confonde coll'operare secondario dell'animo umano, 
come l'universo dei panteisti s' immedeslma col suo fat-
tore. L 'oracolo gentilcsco non era divino a rigor di ter-
min i , ma teocosmico, come l'avatara permanente o 
transitorio, di cui era FeíFettoj giacché la virtú dLvina-
trice si altribuiva ai venti, alie fronde, alie acquc, alie 
folgori', agli animali, alie forze gregge e organiche della 
natura, a mille casi accidentali e fortai t i , e, sovratatto 
agli astri e alia t é r r a , in cui spicca principalmente 
la grandezza e la feConditá del Teocosmo. Spesso g l i 
oracoli erano resi da un mortale investito transitoria
mente da un dio, come la Pizia, o quasi indiato, come 
le Sibille; le quali tenevano delFavatara, ed eran dettc 
teofore, cioé portatrici di un nume in sé stesse^ atteso-
ché la teoí'oria fa in eííetto una cosa sola colla teoíania 
emanatistica Wl, Secondo la qual sentenza, non solo 
l'uomo grande e privilegíate, ma la natura tuttaquanta 
in ogni sua parte (benché non alio stesso modo e gra
do) é un immenso avatara, in cui TAssoluto, esplican-
dosi, si r lvelain mille guise, dalle cose grandissime sino 
alie piccolissime, e dai vasti g i r i delle molí sidéreo sino 
al bocear di un pollo e alio stormire di una foglia. Gia-
scuna parte e, per cosi d i r é , ogni facciata di questo 
gran libro della natura contiene alcune sillabe del poe-

(1) FÍIERET, Mém. de l'Acad, des Inscr., lomo X X I I I , P. 2 , 
p. 193. 

27 
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ma divino che nell^universo si maniíesta- i l qual poema 
non racconta giá le glorie di Dio , secondo i l sublime 
avviso del Salmista e di Galileo, ma é Dio stcsso, che 
vive e sussiste nel tutto insieme, come nelle varié par t i ; 
onde i l canto non differisce dalla persona del vate e can-
tatore. E siccome in questa vicenda di moti e di sem-
bianze sorrette da una sostanza única tutto come in 
essa, ñitalmente concatenato, T arbitrio non ha alcuna 
ingerenza nelle cose mondane: i l presente induce di 
necessitá ravvenirej che si puó leggere in esso, chi ab-
bia 1' arte dr compitare nel gran volume e riesca a di -
ciferarne gli enimmi. La contracifera e la divinazione, 
cheabbraccia tutto Tuniverso e si stende dalPastrologia, 
dalla magia goetica e teurgica di Oriente, dalla sapienza 
auspicale, fulgurale, augúra le , aruspicale e portentosa 
degli Etruschi e Romani, dalla divinazione dei vivi e da 
quelle che i Fenicii , i Cananei, gli Augi l i t i , i Greci eser-
citavano per mezzo dei mor t i , sino alia povera scienza 
con cui i l Negro esplora i voleri del suo fetisso o delle 
anime dei trapassati, e g l i stregoni selvaggi giuntano i 
loro paesani. Cosi dai due errori capitali dell'emana-
tismo e dell'avatara nacquero tutti g l i a l t r i , e, divenuto 
i l culto superstizioso, fu alterata con esso l'idea legit-
tima e primitiva dell'oracolo. 

Per trovar questa idea nella sua integritá e purezza, 
uopo é interrogare i l popólo ortodosso, l'oracolo del 
quale é Vimperativo divino, espresso dalla parola rive-
lata e interpretado dalla L'oracolo che, secondo 
la preallegata defmizione di Séneca, é deorum oratio, 
importa ragione insieme e parola. Come ragione, l 'ora
colo ortodosso s'immedesima coll'Idea, partecipajilla 
sua intrinseca evidenza, e si legittima da sé stesso. Go
me parola, abbraccia due parti , la rivelazione e la Cine-
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SÜJ cioé i l verbo rivelato che accompagnó la prima ma-
nifestazione deirideaj e venne poseía rinnovato e con-
segnato alie scritUire^ e i l verbo eccíesiastico, che é la 
parola vívente, conservatrice e interprete deU'altra. Che 
se la parola rivelata e sacerdotale contiene alcuni arti-
coli soverchianti l'umano sentimento e sovrintelligibili^ 
siccome questi s ' intreccíano per mille modi , armoniz-
zano coU'intelligíbile e non se ne possono sequestrare 
lógicamente;, essi partecipano alia sua credíbilitá. Nella 
stessa guisa che Tldea autentica la rivelazione, questa 
autorizza la Chiesa- la quale é l'eloquio vivo e perenne^ 
che ha verso i l lume e i l sermone rivelato le stesse at-
tínenze della rivelazione verso i l lume e i l verbo razio-
nale. Idea, Cristianesimo, cattolicismo sonó tre cose i n -
dívise, tre partí integrali di un tut to , insieme raccolte 
neU'unitá dell'oracolo ortodosso; le quali rispondono a 
tut t i i bisogni dell'umana natura, e vengono giustificate 
daH'enciclopedia e dalla storia. Se molt i hanno le orec-
chie chiuse a quest'oracolo uno e tríplice ad un tempo, 
e nol credono autorevole , ció nasce principalmente dal 
fallace método invalso nelle discipline religioso e razio-
nalij imperocché, essendosi alia sintesi sostituita Fana-
lisí, che spezza gl i oggetti sottoposti alia sua conside-
razione, i l filosofo che si vale d i questo solo strumento 
nello studio della religione, distrugge^senzaaddarsene, 
Foggetto delle sue ricerche, e si rende incapace a co-
gliere i l vero religioso e speculativo , come quello che 
risulta non tanto dalle singóle pa r t í , quanto dalla loro 
recíproca armonía e dal tutto. I n questo intuito com-
plessivo é riposta l'evidenza reale della filosofía, e Te-
videnza parte idéale e parte storica della religione. L^o-
racolo ortodosso é dunque idéale, cristianóle cattolico, 
e si distingue essenzialmente per questi tre rispetti da-
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gli oracoli eterodossi. Non é capriccioso e arbitrario, 
ma antorevole in sommo grado, imraedesimandosi col 
morale imperativo, e godendo della sua piena autorita 
ed evidenza^ onde non Ha d'uopo di aiutarsi colla fro-
de, o di punteilarsi su certe vane e astruse teoriche, 
come gli oracoli gentileschi, per risciiotere l'ossequio 
ragionevole degli uditori. L'autoritá di cui é insignito, 
nasce dalla sua autonomía, e 1 'autonomía, diffusa peí 
tre capi deU'Idea, della rivelazione e della Chiesa, sca-
turisce dalla evidenza dei principi e delle deduzioni, e 
dalla luce che la sqnisita armonía della sintesi idéale e 
cattolica spande su ogni parte di essa. La quale ha quclla 
notadimaestosa e magnifica semplicitá che contrasegna 
tutte le opere di Dio^ nulla essendovi di piú semplice e 
nello stessotcmpo di piu eíTicace e di piú sublime, che 
quei solenni pronunziati e quei ragionamenti che si ac-
comodano alia comune apprensiva degli uomini. L'ora-
colo ortodosso non é iramorale, né strumento di pas-
sioni, né accessibile alia corruttela, ma intemerato e 
santo; e, non che inceppare F arbitrio, lo indirizza e 
sostiene, annunzíando la norma ch'egli dee seguiré , e 
prediCendo gli eíFetti inevitabili delle opere buone e per-
verse, non l'elezione degli operatori. Non é civile e po
lítico, ma si ristringe nei termini della morale e della 
religione, e versa sui principi eterni della legge, lascian-
done rapplicazione al consiglio degli uomini ; la quale 
é agcvole, conosciuti i principi in cui si racchiuggono 
le conseguenze. Laonde da un lato egli sovrasta alie 
cupidigie e agrinteressi del mondo, e porge, dall'altro, 
un freno gagliardo per costringere le prime, e una 
norma sicura per indirizzare i secondi, promuoverli e 
perfezionarli. Mirabile é qucsta proprietá della vera re-
ligione^ che esercita su tut l i g l i ordini delle cose un sa-
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hitare imperio, non impacciandosenc direttamente, e 
che, distinguendo lo Stato dalla Ghiesa3 ha tróvalo i l 
vero modo di rendere proílcae scarabievolmente l 'una 
all'altra queste due instituzioni. L'oracolo ortodosso fi
nalmente non é temporario, ma perpetuo, e non fa che 
ripetere di giorno in giorno e di secólo in secólo una 
parola divina, pronunziata aU'origine dei tempi e r i n -
novata nella loro pienezza: non é moltiplice, lócale e 
distinto per genti,popoli e l ingiiCj ma uno, universale 
e cosmopolitico, come quello che consta di una sola Idea, 
presente a tut t i gl ' intellettijdi unasolarivelazione, ñitta 
da principio a tut t i gl i uomini e rinnovellata dal Cristia-
nesimo^ e di una sola Ghiesa, che contiene in sé stessa 
potenzialmente le sorti e le speranze del genere umano. 
E come gli oracoli della genti l i tá , per una confusa re-
miniscenza dell5imita primitiva, intorno a un oracolo 
principe si raccozzavano, quasi centro precipuo delle. 
nazioni e delle civiltá lo ro , quali erano quelli di Tiora 
in Italia, di Dodona e di Delfo nella Grecia pelasgica ed 
ellenicaj cosi la Gristianitá ha puré i l suo centro visi-
bile a cui conviene i l titólo di oracolo comune del ge
nere umanoyChe g l i antichi davano ai due piú celehrati 
santuari di Eleusi e della Focide. E lo ha in Italia poco 
lungi dal prisco oracolo dei Pelasghi italiani, in quella 
cittá eterna che puo chiamarsi spiritualmente i l miluogo 
e Yumbilico della térra, come giá si favoleggiava di 
Fliunte o d i Delfo d) . L'oracolo ecclesiastico essendo 
adunque verso ^imperativo morale ció che é la parola 
verso l 'ldea, i l filosofo non dee preterirlo (benché a lu i 

(1) PAUS., I I , d3; X , 16. - Liv. X X X V I I I , 48. - Ovio., Mctam., 
X, 168; XV, 630, 631. 
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non ispetti di trattarne exprofesso), nello stesso modo 
che gli é d'uopo sollevarsi sopra gli ordini naturali per 
trovare i l principio e i l compimento del Buono. I I che 
mi rimane a far brevemente prima di chiudere i l mió 
discorso. 
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CAP1T0L0 SETTIMO. 

DEL PRINCIPIO E DEL COMPIMENTO SOVRA.NATURALE 

DEL BUONO. 

Non tema i l lettore che io voglia trapassare i confini 
della filosofía, ed entrar nel dominio di una scienza piíi 
augusta. Niuno é piú di me persuaso che importa as-
saissimo ai progressi scientifici i l non confondere le 
materiej ma distinzione non vuol diré separazíone as-
soluta ; e nulla vieta che quando i l soggetto proprio di 
una disciplina s5intreccia con quello di un'altra, questa 
se ne occupi per quel tanto che la concerne; anzi le é 
forza i l farlo,, se vuol essere compiuta, e non troncare 
l'argomento su cui ella si esercita. Perció quando i l fi
losofo é condotto dagli ordini propri della disciplina 
ch^ egii professa a rasentare un certo giro d' idee e di 
cose ancor piú eccellente, egli dee star contento a quel-
le poche generalitá che competono alia speculazione, 
rimettendosene, circa i particolari) alia facoltá che ne 
tratta di proposito. I I sovranaturale , di cui i moderni 
filosofanti han perduto V idea e per poco i l vocabolo ^ 
entra nel campo delle scienze speculative^ in quanto si 
collega razionalmente col concetto di natura per chi
que rispetti. Prima di tutto, i l principio e i l fine,, Tori-
gine e l'esito di ogni cosa sonó di neeessitá sovranatu-
rall , perché nel caso contrario la natura dovrebbe pre
cederé e sopravivere a sé stessaj i l che ripugna. La 
creazione e la palingenesia , essendo V azione produt-
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trice e risolutrice o trasíorniatrice della natura, non 
possono dipendere dalle leggi attuali di cssa; onde per 
questo riguardo la realtá di un ordíne sovranaturale 
é un vero assiomatico. Ma síccome i l corso della vita 
mondana é una continuata creazione, perció i l sovra-
naturale^ oltre i l cominciamento e ¡l termine^ dee anco 
eomprenderne i mezzi, e procederé di conserva., senza 
peró 'coníbnders i , col fatto loro , come la causa imma-
nente accompagna gli eíFetti suoi in tutto i l processo 
della loro esistenza. Imperocchc sarehbe un grave er-
rore i l considerare V azion creatrice di Dio , come in i -
ziale nel tempo, e passeggera nel suo esercizio sul créa
l o ; laddove essa é continua e perenne, appunto perché 
non é successiva , né temporánea , ma eterna. I/azion 
sovranaturale e creatrice non é dunqueristretta al prin
cipio e al fine del mondo, ma si esercita continuamente 
in ogni istante della vita univérsale l e abbraccia tút ta 
la seguenza dei mezzi creatiy tanto che i l menomo ac
cidente ordinario o straordinario che accaggia nel seno 
della natura, ha la sua radice nel sovranaturale. La na
tura é i l Complesso delle forze o cause finite e relative 
e dei fini secondari j dove che i l sovranaturale consiste 
neirintervento della Cagion prima, assoluta, e del fine 
ultimo di tutte le cose: Y una.si racchiude nel cerchio 
limitato del tempo , V altro si protende ne\Y eternitá. 
L'azione mediana del sovranaturale non si distingue 
adunque dalP azione iniziale e terminativa del medesi-
mo, se non secondo i l nostro modo d'intendere, quan-
do consideriamo la prima come abbracciante tutta la 
serie del tempo , e le due altre come aventi rispetto al 
principio e al fine di esso. L ' azione iniziativa é per sé 
stessa eziandio mediana, perché consiste nella creazio
ne; la qualc non é transitoria , ma continua e imma-
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nentc, non potendo le forze créate e le cause seconde 
durarla e sussistere, come forze, né operare, come ca-
g ion i , se non sonó del continuo sorrctte e premosse 
dalla Cagion prima e creatrice. Medesimamente l'azio-
ne terminativa che compierá 11 corso delle cose mon^ 
d a ñ e , appartiene eziandio al mezzo , perché da leí d i 
pende i l conseguimento dell 'ultimo fine: ora, siccome 
i mezzi creati han solo ragione di fini secondari, cia-
seuno di essi presuppone uno scopo supremo, e non 
puo aver luogo senza che sia a tale intento or di nato. 
Perció in ogni istante della vita cósmica la causa crea-
trice, conservando l'esistenza delle forze créate, aunán
dole con un primo impulso, e a se come fine ultimo in-
dirizzandole,le muove e rapísce in giro,ponendo i l loro 
esito cola dov'" e i l loro principio, cioe in sé stessa. Per 
questo rispetto i l corso delle cose mondane non si dee 
paragonare a una linea diritta, come vogliono certi mo-
derni, ma beiisi ad un circolo, secondo i l parere degli 
antichi. Vero é che la natura, svolgendosi, secondo le 
leggi del progresso dinámico, e perfezionandosi, per-
viene , nel toccar la meta, al colmo della sua pqssibile 
cccellcnzai nel che i l fine distinguesi dal principio. 
Questo é la perfezione iniziale e implicata, quello la per-
fezione esplicata e condotta a maturita; la quale é l'ef-
fetto dei germi inserid in esse forze, mediante l'espli-
cazione , i l fecondamento e V impulso continuo cui la 
Causa prima impartisce loro, alFultimo fine avviandole. 
Ma i l colmo della perfezione possibile alia creatura ap-
partenendo alio stato oltramondano e quindi oltrana-
turale (giacché tutto prova che i l fine supremo dell'no
mo non é né puó essere sopra la térra ^ e tra la vita 
presente e V avvenire correndo difetto di continuitá e 
quindi un salto dinámico, ne segué che Tazione sovra-
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naturaíe non potrebbe veramente CQmpiere la natura , 
se non T esaltasse , predisponendola a quello stato di 
maggiore e sovramondana eccellenza; la quale esalta-
zione, che non verrá a corapimento se non nell ' esito 
dei secoli, dovendo gíá incominclare nell ' ordine del 
lempo e abbraceiare la successione di esso, appartiene 
airindirizzo teleologico degli esseri che ne sonó capaci. 
Una parte essenziale di questa assunzione a uno stato 
superiore e la rivelazione del sovraintelligibilei giacché 
questo essendo appunto negli ordini della cognizione 
ció che é quella nel giro della, realtá glí esseri chia-
mati a parteciparne non potrebbero aspirarvi e abili-
tarvisí^ se non ne avessero in qualche modo notizia. Ma 
qui non finísce ancora rufficio del sovranaturalei i l qua-
le, ogni qual volta la natura sia scaduta dalFesser suo, 
é necessario per ricondurvela; perche^ senza questo r i -
tiramento verso la sua integritá iniziale ) ella non po
trebbe conseguiré l 'ultima perfezionej al che si ricerca 
i l sovranaturale , non meno che per^gli altr i eíFetti. II 
solo divario si che nei casi precedenti la necessitá del 
sovranaturale procede dalFessenza delle cose créate, e 
dalle attinenze apodittiche della natura col suo princi
pio e col suo termine; laddove neir ultimo caso ella é 
occasionata da un fatto accidéntale e umano, cioé dal-
Tintroduzione del male sulla t é r r a , per opera delF ar
bitrio creato, e da un fatto libero e divino, cioé dai pie-
tosi consigli della Providenza, nei quali alia giustizia 
prevalse i l perdono. La reintegrazione poi e T esalta-
zione della natura suppongono necessariamente 1J i n -
tervento continuo e recóndito di un5 azione superiore 
alie leggi naturali, ripugnando che i l male rimedii a sé 
stesso, e che un ente possa sollevarsi sopra di sé e piú 
che non comportano le sue forze. Ma un ' azione sovra-
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stante alie leggi naturali importa la sospensione alme
no parziale di esse; la qual puo essere temporariamen
te sensibile e manifesta^ ogni qual volta i l suo scopo lo 
richiegga. Ora Tinterruzione palese, transitoria e par
ziale di certe leggi di natura é necessaria per lo ristau-
ro delF ordine morale venuto in declinazione, non po
tencio gli uomini ragionevolmente ahbracciarlo , senza 
aver segni sufficienti per credere eh' esso sia una vera 
ristorazione e muova da celeste origine.. 

Da queste considerazioni conséguita che i l sovrana-
turale adempie cinque uííicr, la necessitá o convenienza 
dei quali risulta filosóficamente dal solo fatto della na
tura e (come tocchero piú innanzi ) dal tenore di quel-
la formóla suprema che slede i n capo alia scienza. A.0 I l 
sovranaturale da principio alia natura, come Causa 
prima e creatrice. 2.° Le porge compimento e felicita 
gli esseri che ne sonó capaci; come Causa ultima ebea-
trice. Queste due azioni vengono esercitate in modo 
immanente / n o n solo nel principio e nel fine del tem-
po j ma eziahdio per tutta la successione mediana di 
esso ; e ad ogni momento della vita cósmica, propor-
zionatamente alia natura delle cose a cui si attengono. 
3.° Ristora la natura scaduta, ritirandola al suo essere 
primitivo ^ mediante la redenzione^ che e una seconda 
creazione. Questo ufficio del sovranatürale é innega-
bile, posto che i l male abbia luogo, e la creatura dege
nere sia tuttora libera e venga Lisciata a tempo dalla 
Providenza nello stato di prova; i l che é un fatto uni-
versale, attestato dalla esperienza. 4o LJ esalta ^ subli
m á n d o l a , a una condizione piú eccellente e superiore 
a quello stato di perfezione terrena ond'ella ha i semi 
in se stessa e di cui é capace quaggiú. La necessitá di 
questo ufficio risulta dal salto dinámico che divide la 
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vita monclana dairoltramondana; salto, che sí puó pa-
ragonare a quello che divídele grandí epoche dellana-
tura, e per cui, secondo la filosofía naturale, é necessa-
ria una novellá creazione di germi. Ora Fesaltazíone di 
eui parliamo ; non é altro che la creazione dei germi 
produttivi della beatitudine oltramondana, i qnali sonó 
sovranaturali rignardo alia condizione nativa degli es-
seri che l i rícevono. 5.° Finalmente, interrompe per 
modo visíbíle e di passata alcune leggi di natura, ogni 
qual volta ció si richiede al conseguimento dei finí so-
vraccennati; i i che accade sovratntto neirepoca prepa
ratoria e fondatrice deU'instaurazione morale dello sta-
to umano. A questi cinque uffici rispondono cinqueazio-
ni sovranaturali che l i riguardano e recano ad effetto; 
le quali sonó la creazione, che da i l principio j la palin
genesia (nel senso cattolico), che attua i l fine e i rcom-
pimento; la grazia, che ristora la natura degenere e 
Tesalta, indirizzandola al suo termine sopramoñdano} 
la gloria, che compie questa esaltazíone e colla palinge
nesia uníversale si collegaj e per ultimo íl prodigio, ne-
cessario a íheominciare e stabilire glí ordini religiosí a 
cui é commesso íl ristauro delle cose umane, c utile al 
loro proseguimento. Fermiamoci un istante a conside
rare fra questi varií elementi ( d i cui la ragion filosófi
ca porge l5 idea genér i ca , la storia mos t ra ' ín parte la 
forma e Festrnisecazione, e la teología dichiara partita-
mente la natura e le dot í) , quelli che spettano alia dot-
tr ína del Buono , in ordine al suo principio e compí-
mento,senza uscire pero troppo dai limítí assegnati alia 
filosofía. 

LJ azione sovranaturale della creazione e attestata 
dalle ultime scoperte dei geologi. Dalle quali risulla che 
sulla íaccía del globo cbbero luogo successivamentc fa-
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rie spccie di organizzazioni vegetative c animali^rispon-
denti a diverse epoche della vita terrestre. II trapasso 
da l í 'uno all 'altro di questi periodi geogonici íh di ne-
cessitá TeíTetto di un'azione sovranaturale; perche tan
to ripugna che dalle forze attuali sia potuto uscire i m 
ordine anteriorc^ o viceversa, quanlo che daglianimali 
che oggi vivono possano generarsi ¡l paleoterio e i l ma
stodonte. La necessitá di un intervento sopra natura 
non é tolta v i a , anche supponendo la preesistenza dei 
germi; l'esplicazione dei quali in un'epoca anzi che in 
un'altra ricercherebbe sempre un nuovo e speciale con
corso di forze cosmiche. Nel resto, 1'ipotesi dei germi 
preesistenti non consuona coi principi della filosofía d i 
ná mica , né colle conclusioni induttive dei naturalisti • 
onde pare che oggi i dotti si accordino ad ammettere 
un nuovo intercorso della virtü creatrice per ogni 
grande época della natura ( 1 \ E i l Niebuhr, applicando 
le stesse idee agli ordini della societá umana, deride sa-
pientemente que' filosofi che vogliono spiegar le origini 
delle civiltá e delle stirpi, senza ricorrere all'azione so-
vranaturale e creatrice ;2 . La qual pretensione é tanto 
men ragionevole, che l'atto creativo essendo continuo, 
immanente, necessario per la conservazione non meno 
che per la produzione delle cose, non occorre intro-
durre un principio nuovo per ispiegar l'inizio e i l com-
pimento delle varié fasi dell' universo. Ora , ció che ha 
iuogo riguardo alia natura in univcrsale si verifica spe-
cialmente in ordine all'animo umano; come quello che 
essendo una forza libera, ma seconda_, non puó attuarsi 

(1) AGASSIZ, Be la succcss. et da dévclop. des étres organises, 
Neufchátel, Í 8 M . 

(2) Hist. rom., tomo I , p. 51 
GÎ BERTI , Del Buono. 28 



328 DEL BUONO 
né sinssísterc senza V assiduo concorso clella prima ca-
gionc. Da questo influsso celeste, regnante nella sua 
pienczza e non attraversato né menomato dall 'arbitrio 
che lo riceve, nasce Teccellenza dell'azion virtuosa;, clie 
sola corrisportde perfettamente all'impulso soave e d i 
vino onde pigüa le mosse; giacchc i l male non c se non 
un ostacolo che contraria alia prima lorza e ne annulla 
in parte re í íe t to . La virtú é quindi una partecipazione 
del Buono assoluto, i l che non potrebbe cssere se, come 
11 termine di quella é d ivino, cosi divina non ne fosse 
eziandio Toriginc, Che se i l principio delle azioni é so-
vranaturale ¡ tal dee esscre altresi i l loro fine c compí-
mento, oltre i presentí ordini del mondo; giacché l 'o l -
tramondano é sovranaturale. I I dogma dell ' immortalitá 
presuppone adunque un ordine sopra natura - e lo spí-
ritualista che pur si ostina a negare quest'ordine, pro-
íessa , senza addarsene , un materialismo palliato e a' 
suoi principi repugnante. La vita futura dell'uomo, r i -
spetto a quella di cui gode al presente, c come l'epoca 
attualé del globo terreno verso un^epoca anteriores pon-
ghiamo verso quella in cui una generazione copiosa di 
mammiferi iírazionali e per grandezza maravigliosi oc-
cupava la térra ancor priva del suo futuro principe. Or 
nello stesso modo che fra i l regno dei mammali infe-
r io r i e quello dell'uomo non v'ha continuitá, ma salto 
dinámico nell'ordine simultaneo delle spezie animali e 
neU'ordine successivo delle etá geologiche, cosi fra Te-
sistenza mondana dell'uomo e la sua vita sopramonda-
na v'ha un ¡ntervallo, che non puó essere supéralo, se 
non dalla virtú sovranaturale e creatrice. 

I I sovranaturale spazia adunque assai piu largamente 
della natura, ed é , rispetto ad essa, come i l contenente 
verso i l suo contcnuto, la causa verso reífetto, ¡I princi-
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pió e i l fine verso i mezzi, r inílnito e reterno vei^o le cose 
limítate e temporarie. Ma oltre i due capí o estremi degli 
ordini naturalí , ne abbraccía aneóle partí intermedie,,non 
solo in virtü dcirimmanenza che accompagna Tatto in i -
ziale e terminativo^ma eziandioper una doppia azioneno-
vellad'instaurazioneed'esaltamento. I moderni raziona-
listi non avvertono che la loro dottrina del progresso, d¡ 
cni son tenerissimi, non puó essere ridotta altrimenti a 
termini ragionevoli. Imperocché i l progresso universalc 
del mondo non escinde un parzial regresso j la cuí possi-
bilitárisulta dall'arbitrio, e lareal tá é attestata dall'espe-
rienza7 dalla rivelazione e dalla storia. Ora dato i l re-
gresso, i l progresso non puó aver luogó senza un pre
vio ristauro e una scconda cosmogonía inórale, cíoé «na 
Tiuova crcazione e una nuom rtascila, gíusta Fespres-
sione filosófica dclle Scrittnre (í). 11 che consuona «oi 
principi della filosofía dinámica, ripugnando che un 
germe guasto e alterato equivalga a un germe sano e 
porti glí stessí fi-utti. Non si puó ricorrere al moto pro-
gressivo e alia perfettibílitá delle cose créate, per rime-
diare al regresso, senza petizíon di principio; gíacché 
ogní progresso é dal bene al meglio, non dal male al 
bene; laonde, quando i l male ha luogo, non si puó da 
csso entrare nella vía del progresso, senza prima pas-
sare per qnella del ristoramento. 11 quale non puó pro
cederé dalla natura, come la medicina non puó prove-
níre dal morbo: che se la natura potesse rimediare ple
namente a se stessa colle solé sue forze, i l fármaco tor-
nerebbe inutile, perché la natura sarebbe sana.Non ne
gó gia le crisi naturali in molti generi di cose, e i l pr in
cipio restitutivo d'Ippocrate bene inteso} se non che 

(!) JOH.4!N., I I I , pass.; I I AD COR., Y , 17: AD GAL., VI , 15. 
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íppocrate (maraviglioso ingegno), come eraclitco, ci'a 
iiiclinato atl esagerarlo3 immeríesimando la natura col-
FAssoluto, e assegnando ad essa una vir tu riparatrice 
jierfetta, anzi lo stcsso potere creativo^ secondo i tenni-
i i i deiremanatlsmo (í). Quanto alie crisi che realmente 
occorrono, esse sonó imperfette,, appunto perché natu-
l a l i ; e non salvano mai appleno la natura infermaj per
ché opera delle sue Torze e origínate da un principio 
vítate infetto liella sua essenza. In prova di che, védete 
che Tuomo per esse campa momentáneamente, e talvol-
ta, non sempre e in perpetuo j dal morbo presente, non 
dal futuro, né dalla morte; perché ¡1 scme maléfico, 
compresso e ridotto a inerzia per un certo spazio, non 
é vinto né spento, e poco stante ritorna nel suo primo 
semhiante o sotto novelia forma. Cósi, dair individuo 
trapassando a parlar della specie, ritornano le pestilen-
ze, le epidemie, le mortalitá dei popoli, le carestie, i 
tremuoti, le eruzioni dei fnochi sotterranei, quasi feb-
b r i telluriche, come le rivoluzioni e le guerre, febbrí 
sociali^ e poi a tempo svaniscono, quando i l principio 
morboso non predomina aífatto, né eselude ogni rime-
dio. Acció la dottrina del progresso illimitato potesse 
provvedere ai propri bisogni, farebbe d'uopo assicura-
re agli uomini Timinortalitá sulla té r ra : i l che venne 
fatto veramente da un illustre filosofo franceses ma non 
credo che i suoi ammiratori e discepoli vogliano ren-
dersi mallevadori delle sue promesse. 

11 perfezionamento umano sulla térra é certo un be-
ne molto desiderabile, e degno di essere cercato e pro-
seguito da ciascuno con grande studio e con ardentis-

( l) Cons. GUDWORTH, S</sf.. inldL, edil. Mosheim, Jenac, 
173^, lomo I , p. 103, lOi. ÍÜ5. 
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simo amorej che altrimenti l'uomo manchercbbe al de
bito morale che gl ' íncombe, di attuare al possibile nel 
mondo l'idea archetípa e divina che gli é correlativa. 
Ma non dobbiamo illuderci puerilmente sulla natura e 
sull'importanza intrínseca di tali vantaggi; i quáli, ogni 
qualvolta non vengano nobilitati da un fine superiore^, 
sonó cosi grctt i é meschini, che non vi si possono ac-
quetare le umane brame. Che eos5 é la vita delFuomo 
terreno, eziandio arricchita e abbellita da tut t i i doni 
di natura e di fortuna, se non una continua puerizia? 
Ridono gli adnlti della grave premura con cui i fanciulli 
attendono ai loro passatempij ma io credo che se una 
mente superiore ci contemplasse e vedesse la maggior 
parte di quelle oceupazioni, che gli uomini maturi chia-
mano afíari e faccende, essa le troverebbe non manco 
degne di riso. Ma noi non abbiamo che i difetti della 
prima etá; debolezza di corpo, ignoranza di mente, 
tempesta di afietti, leggerezza di costumi, instabilitá d i 
voleri : non Tinnocenza degli anni teneri, né quella ca
ra quiete e serenitá d'animo che l'accompagna. lAiomo 
selvaggio, dice THobbes, é un fanciullo robusto: Tuo-
mo terrestre, dico i o , sia bárbaro o civile, é un fan
ciullo debele, infermiccio, malizioso, indisciplinato, clie 
congiunge alie imperfezioni del l ' e tá sua gl ' incomodi e 
i vizi di una ribalda vecchiezza. La vita anche piú flori
da c un continuo appassire e un'agonia precoce.La sola 
verace virilitá é quella del cielo; e Túnico modo di pre
gustarla sta neU'aspettativa del bene promesso, e nel 
comporre la vita per modo, che si abbia fiducia di ot-
tenerlo. Si puo diré che lo stato migliore delTuomo 
quaggiü non eccede i l imi t i di una morale convalescen-
za; onde la filosofía cristiana, che non lusinga gl i uo
mini , né gli dispera, e schiva i contrari eccossi del sen-

28* 
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no umano con divino temperamento, non colloca in 
térra la salute, ma la speranza. A ristorarli un giorno 
di questa perduta e sospirata maturi tá intendono i d i -
vini oracoli; quindi TÁpostoío con qnel suo linguaggio^ 
che é enérgico e pellegrino, come la dottrina da lu i an-
nunziata agli uomini, chiamava i l compimento delta vita 
evangélica la misura dell'eia p-iena di Cristo (1). Ma la 
toga virile non si addice agl'impuberi, e la veste nnziale 
dcirEvangelio non si concede che ai trapassati e ai r i -
sorti: chi vive nel tempo non esce di minorato e di tu
tela. Veritá non affatto ignota ai savi del gentilesimo; i 
quali consideravano la vita terrestre, ora come uno sta-
to di prigionia o d' infermítá, da cui la mortc ci libera, 
ora come un'educazione e un tirocinio iniziativo della 
celeste, a cui l'uomo dee poggiare, portato da quelíe 
ali divine di cui parla Platone (2 . Le quali, ben considé
rate, sonó la ragione e la rivelazione nelle loro varié ap-
partenenzc del Yero, del Bello, e specialmente del Buo-
no c del Santoj perché la virtü inórale e la pietá, eñetti 
e cima di queste idee, sonó un vero inizio, cioé pr in
cipio e vía di beatitudine. A tale intento miravano i M i 
sten degli antichi, per quanto le tenebrc del paganesi-
mo lo coraportavanojnei quali s'inculcava specialmente 
r immortalitá degli animi umani Perció sí chiama-
vano inizii, e la numerosa famiglia di questo vocabolo 
si applicava alie cose l o ro ; ed erano lodati e celebratí 
da Cicerone, come principi della vera vita (4). Platone, 

(1) AD EPH. , I Y , 3. 
(2) Nel Fedro. 
(3j SAINTE-CÍVOIX, opera citata, tomo I , p. 408-418. 
(4) II passo di Cicerone é cosí bello, per l'elocuzione e per le 

sentenze, che merita di essere riferilo. «Nam mihi cum mulla 
» eximia divinaque videntur Athenae tuae peperisse, atque in 
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i l cui Fedro é pieno di allusioni ai medesimi, favellando 
della scienza uraana, la chiama iniziazione, espiazione, 
purificazione fi); e altrove, introducendoDiotima a filo
sofare sul Bello e a tenere ragionaraenti di amore, d i 
stingue i l discorso in due part í , corrispondenti ai piceoti 
e ai grandi Misteri, e accenna clie gl i ul t imi sonó riser-
vati agli epopti, cioé a coloro che vengono ammessi alia 
scienza piú recóndita [%). Similmente Plutarco afferma 
che la contemplazione é i l fine della filosofia, come Te-
poptea é i l termine dell'iniziazione; e gl i antichi dava-
no agli epopti anche i l nome di Telesti, cioé giunti al 
fine della dottrina (3). Al qual ragguaglio, se l'infedele 
c un profano rispetto al credente, ogni uomo viatore é 
un Ínfimo mistagogoj e la vera epoptea della vita non 
appartiene che ai comprensori. La stessa voce di miste-
rOy che addita la mescolanza del sovrintelligibile coll'in-
telligibile, e delle tenebre colla luce, era molto apposita 
a indicare lo scopo di quelle congreghe, come i l Gristia-
nesimo adoperolla a significare la cognizione analógica 
e rivelata dell5 in compren sibile. Anche in Oriente le dot-
trine sacre sonó avute per arcane; al che alinde i l ca-
rattere espressivo del Tao, sinónimo di tenebroso, e i l 
senso, se non Tetimologia, del vocabolo di XJpanisadi, 

» vita hominum attulisse, tum nihil melius lilis mysteriis, qulbus, 
»ex agresti Immanlque vita, excultl ad. humanltatem et mltl-
» gatl sumus: Inltlaque, ut appellantur, Ita revera principia vltse 
» cognovlmus: ñeque solum cum Isetltla vivendi ratlonem acce-
«plmus, sedetlamcum spemellore morlendl». (De Leg.,11,14). 

(1) KáQa/Jfftg. 
(2) Nel Convivio. 
(3; PLUT. , Sympos., Y I I I . - P L A T . , D C Rep.> II . -SAINTE-GROIX, 

opera citata, tomo l , p. 2 , 409, 309, 407; tomo I I , p. 202, 
203, 204. 
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col quale vengono signiíicati i filosofemi clei Vedi (D. 
Tanto é vero che la scienza possibile all^uomo sulla tér
ra é una mascherata ignoranza^ in cuij oltre le tenebre, 
spessol'errore predomina, come ildoloreprevale in ogni 
gioia della vita! Ma ancorché Tuomo potesse ottenere a 
compimento tu t t i ibeni che desidera^imovendonequel-
le imperfezioni e quei l imi t i che lo infastidiscono (per 
cui Pimmortal i tá sulla térra sarebbe un peso anzi che 
un beneíizio, come gli antichi favoleggiavano di Ghiro-
ne e degl 'Iperborei), non perció sarebbe egli beato, 
appunto perché non é immortale. Maravigliosa r ipu-
gnanza del cuore umano! Da un lato ogni felicita mon
daria lo stucca, perché desideroso e cupido deirinfinito; 
dalPaltro pur gli duole che questi míseri beni perisca-
no, perché si senté nato a un possesso stabile ed eterno. 
La gloria, che é i l piü attrattivo dei beni umani, e nello 
stesso tempo i l piú duraturo, é pur cosa vanissima, poi-
ché in fine si estingue, e non lascia dopo di sé alcun 
vestigio; giacché ai bramosi di una fama perpetua tan
to importano i secoli, quanto un giorno. Ma benché du-
rasse in infinito, che pro ? Che giova a Cesare e ad Ales-
sandro la celebritá del loro nome? Che frntta ad Ome
ro quella de' suoi divini poemi? Che cos'é la fama di 
cui godono, se non un nome vano senza forze? Qual di -
vario correarispetto dei posteri fra un uomo nobilmen-
te illustre e un altro di rea nominanza, pogniamo fra 
Achille e Tersite, se non quel di un vocabolo? Giacché 
nel nome solo s'individuano a nostro riguardo le azio-
ni dei trapassati. E di che utilitá tornano agli antichi 
Egizi le loro stupende ruine, ancorché fossero eterne, 

(d) PAUTHIER, Mém. sup. cit, p. 3 4 . - » H A R M A I S A S T R A , I I , 
140. - GOLEBROOKE , ap. Liv. sacr. de VOricnt, p. 325. 
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come per iperbole oratoria 1c chiamano gli scrittori? 
Né giova i l diré che al tr i popoli hanno redata la civilta 
di quegli antichi-, pe rché , senza parlare di un'infinita 
<li fatichc inuti í i , di sudori sparsi a l vento, d'imprese 
ardue e khoriersissime, che non partorirono alcun frut-
to., a che monta qnesta successione e vicenda, se l'erede 
perisce come i l testatore, e la morte inghiottisce i po-
poli come gl ' individui ? Ma la specie deiruomo, si suol 
diré, é perpétua. S i , come quelle dei fossilij ma quan-
tunqne i l íbsse davvero3 rispondo che la specie non é 
milla/senza gl'individui. Se le persone e le cose umane 
prese nella individualita loro, sonó cadiicliCj meschine, 
vanissime, vano puré é i l cumulo di tutte, ancorché con 
assurdo presupposto si faccia infinito di durata e di nu
mero. Lo stesso tempo interminato^ che pur non ma 
passa, come dice Eraclito, a guisa di un rápido íiume 
che strascina ogni cosa nella sua corrente, é una gran 
\anita; e runiverso tutto quanto nel corso passeggero 
delle sue vicende non é che un ludo di Dio, come parlano 
con mirabile accordo la Bibbia e i poeti italiani. L^uo-
mo, insomma, aspira invincibilmente all'eterno, e non 
puó r¡posare che in esso. Onde io non mi meraviglio 
che gl ' ingegni piu v i r i l i , quando non vengono sorretti 
da maggior sapienza che rumana, si ridano dellá perfet-
libilita e dei progressij perché ogni miglioramento tem-
porale non ha alcnna importanza, se non viene indiriz-
zato a piú.alta meta. Ma aU'incontro i l tempo che, mi -
surato a secoli e a millenari , non ha in sé stesso piü 
valore che un istante, acquista un pregio infinito in ogni 
sua parte, se Peterni tá ne dee raccogliere i frutti . Le 
opoche successive clella natura, le itérate creazioni di 
Dio , c le grandi vicende e nvóliizioni del creato sonó 
un corso di cose incamminate all'eterno; che ivi con-
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sisteranno, ivi si compierarmo; c Tenigma incompren-
sibile della vita Joro verra dichiarato dal loro csito. Ec-
coondc nasce Fuñica sonmiajincomparabileiraportanza 
del Buono j i l quale é d'impareggiabile valuta eziandio 
negli ordini relativi del tempo, perché fra tu t t i i beni 
umani e i l solo che mi r i a un termine assoluto. Gome 
le cose grandissime sonó un nulla considérate in sé 
stesse, COSÍ le piccolissime rispetto all'eterno acquistano 
un mérito infinito. Per tal modo la spla diversitá dei r i -
spctti con cui le cose si riguardano r ne muta intrinse-
camente i l valore^ e i l Cristianesimo, mettendo la vita 
lutura in riscontro colla presente, ha dato alie cose di 
questa quel momento che non possono avere, almeno 
agli occhi di chi é filosofo. Veggasi adunque quanto si 
appongano coloro che aecusano l'Evangelio di pregiu-
dicare agrinteressi temporali degli uomini , mettendo 
loro in cónsidcrazione la vita avvenire; quasi che la 
té r ra possa parer bella e dcgna di stima anche solo 
umanamente a chi non lieva di tempo in tempo gl i oc
chi verso i l cielo. 

Com' é ragiqnevole che i mezzi siano successivi e pas-
seggeri, cosi i l fine dee esser fermo, ¡inmoto, perpetuo, 
quasi meta e riposo del viaggio. La stabilitá del termine 
importa una vita ¡ inmanente; fra la quale c i l vivero 
temporario corre la morte, che é un transito, non gra
dúa lo , ma repentino e violento, a un' altra maniera di 
csistenza. Ora i l vero progresso si fa a passi; e quel che 
si predica al di d'oggi, falto a balzi ed a capriole, non 
é progresso che di nome. Dunque i l transito dallo stato 
mondano all'oltramondano non é progresso, ma esalta-
zionc da un grado inferiore a un grado superiore, per 
grandissimo intervallo dal primo disgiunto. L'.uom giu-
sto, m e r e n d ó , sale piü alto nella gerarchia degli spiri-
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ti,, di mortale si ía immortale, di terrestre si trasfigura 
in celeste, e di uomo diventa angiolo. Ma siccome que-
sta nuova e ineííabile felicita c premio e corona di virtü 
(nella quale sta l'appicco e i l conserto delle due vi te) , 
uopo é che essa vir tú sia prodotta e siibüinala da piíi 
alto principio, che non sonó gli uniani aíTetti eziandio 
piú nobili e puri. Ricreata da qucsta divina-fiamma, Fa-
nima si estolle sopra di sé medesima, ancla e si abilita 
alia cittadinanza del cielo, all 'ereditá deireterna patria. 
I n ció c riposto i l perfezionamento morale e cristiano; 
i l quale é la parte piü nobile dei noslri incrementi ed 
ogni pregio morale sopravanza. Questo sovrumano in -
dirizzo non é solo successivo, come gli altri migliora-
menti, ma simultaneo, in quanto che ogni atto morale, 
mosso, avvalorato e abbellito dagl'influssi superiori, se 
stessó infinitamente trascende. Non é dunque un mero 
progresso, ma un^esaltazione continua degli atti natu
ralmente lodevoli a bontá e dígnitá maggiore; csalta-
zione, che incomincia coi pr imi doni gratui t i , e nella 
gloria trova i l suo compimento. Perció non puó esserc 
opera di natura; conciossiaché la natura puo benissimo 
migliorarsi di mano in mano, stando sempre nei pro-
pri ordini, ma ripugna che sovrasti simultáneamente o 
sottostia a sé stcssa. La qualitá meritoria e divina del-
l'atto buono é coetánea alie altre parti, come negli or
dini esteriori la Chiesa alio Stato, la religione alia ci\ i l -
t á , i l sovranaturale alia natura. Questo divino germo-
glio, irrorato e nudrito dalla rugiada celeste che lo ha 
fatto nascere, fiorisce e fruttifica: la virtú é i l fiore, i l 
í ru t to é la beatitudine. Cosi alcuni astronomi opinano 
che i l maggior degli astri sia un pianeta celificato, cin
to di luminosa aureola 3 e la té r ra un solé in germc, 
destinato a raggiare un di come stella. 
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L'cterni tá da rilicvo al terapo, non solo ¡n quanto 

corona di premio non perituro le opere mcritorie, ma 
eziandio in quanto le riproduce presenzialmente, do
tándole di perpetua immanenza. Per intendere questa 
trasformazione, uopo é avvertire che la durata del mon
do consta di due elementi, cioé del discreto e del con-
tinuo, e che ¡1 nostro conoscimento attuale^ importando 
Tuso della riflessionej non puó contemplare i l continuo 
se non attraverso la successione del discreto, come Toc-
chio non puó sostenere, se non rifranti , i raggi solari. 
Da ció nasce che noi non possiamo rappresentarci l ' c -
terni tá , se non a guisa di un tempo senza principio e 
senza fine; cioe come una successione di momenti infi
nita j imagine che ha un valore meramente simbólico, e 
che, presa altr imenti , involge contradizione. Imperoc-
ché, oltre l'assurdo deir infinito numér ico , se i l tempo 
non é che una successione,bisognasupporre che ciascun 
istante, essendo uno e indivisibile, sia diviso dagli altri 
per mezzo di un intervallo; altrimenti tutt i gli istanti, 
toccandosi, ne íarebbero un solo c si compenetrereb-
bero insieme, secondo la ragion del continuo. Ma que-
sti intervalli, se si rimuove i l continuo, non son puré 
che una seguenza di momenti ^ tantoché anche mol-
tiplicandoli al l | infinito , non si toglie la ripugnanza. 
11 discorso corregge i l difetto della facoltá riflessiva, e 
c¡ avvisa che i l discreto, essendo connesso col flussosuc-
cessivo del pensiero umano c delle cose imite, non puo 
appartenere airessenza della durata; la quale essenza 
consiste nel solo continuo, senza cui i l discreto é i n -
comprensibile e involge contradizione. Che se, ripen-
sando, non possiamo separare i l continuo dal discreto, 
ció accade, perché non possiamo esercitare la conoscen-
za intuitiva senza raccompagnamento della riílessione. 
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la qilale importando un ripiegamento dell'animo sul 
proprio sentimento, lo necessita a subbiettivare la da-
rata continua ed eterna dell'atto creativo, trasportando 
in essa quel flusso successivo e quell'avvicendar di mo-
menti che agli oggetti sensati appartengono (I V Ma 
quando Fanimo sará sciolto dai vincoli del corpo mor-
tale, e ammesso ai privilegi del l 'e terni tá , T intuito per-
fezionato bastera a sé stesso, e l'uomo possederá a com-
pimentó quella conoscenza che chiamasi contemplativa. 
Allora egli vedrá i l discreto nel continuo, e non i l con
tinuo nel discreto: le cose future e preterite nella loro 
presenzialitá immanente, benché finita, appariranno al 
suo cospetto, quasi vestite d 'un raggio del^eternitá d i 
vina j perché se ora passano o temporeggiano, i l transi
to e Tindugio, propri del discreto, riguardano la cor-
teccia sensibile di quelle, e non Fessenza, che, costitui-
ta nel continuo, ne gode (benché in modo imperfetto) 
le prerogative. La memoria, che é un intuito presenta
neo, reso successivo dalla riflessione, si scioglierá dalle 
pastóle di questa potenza, c sí convertirá in percezione 
immediata, afferrando le cose preterite nella loro con
tinua ímmanenza i ilche succede anche ora, benché paia 
i l contrario, perché l'apprensiva dell5 intuito é alterata 
dalla riflessione. Egli é in virtú di questa mendace ap-
parenza, che un illustre filosofo ha ripudiata testé la 
teórica sagace e profonda de' suoi precessori, cioé di 
Tommaso Reid e dello Stewart, intorno alia memoria (2). 
Tutt i gli atti l iberi delle menti créate^ qualunque sia 
stato 11 tempo della loro sensibile comparita, si vedran-
no nel l 'a t tual i tá loro, deposta la qualitá di modificazio-

(i Introduzione alio studio della filosofía, tomo I I , p. 802-807. 
IIÍMILTON. Fragm. dcphilos.. trad., París.. 1840, p. 70, seq-

29 
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ni sensate e transitorie; giacché i moti delíberat ivi , in 
quanto rampollano dall'essenza delT arbitrio^ son radi-
cati nel continuo, e posti fuori della succession tempo
raria (1). I I tempo, spogliato della sua vicenda, diverrá 
simultaneo, come lo spazio, in ogni sua parte: la storia 
non sará piíi un ricordo, ma uno spettacolo, e le cose 
che accadranno sarán present í , come quelle che sonó 
accadute: la lenta e lunga seguenza dei secoli verra , 
per COSÍ d i r é , raggomitolata in un solo istante, senza 
confusione delle varié sue par t i , perché gr interval l i 
temporanei che le distinguono, estemporanei diverran-
no e di un^altra natura. Perció i l vecchio tornera nuo-
vo , l 'antichitá sará ammodernata, T origine delle cose 
combacerá col loro fine, la culla si vedrá di costa alia 
tomba: Tuniverso insomma tutto quanto, dal princi
pio all'esito dei secoli, riviverá infuturato, quasi seco-
lare pian ta che si vede in un tempo tallire alie barbe e 
disseccarsi alia cima. Allora la storia degli uomini e del 
mondo, e i consigli della Providenza, veduti nel loro 
complesso, saranno intesi j laddove presentemente, non 
potendosi contemplare nella loro un i t á , ma solo ro t t i 
e frantumati dal tempo e dalla riflessione, come da uno 
specchio irregolare, paiono spesso disordinati e riesco-
no un insolubile enimma. 

L'atto che consumera i l tempo e aprirá agli occhi 
degli uomini la scena deU'eternitá, é descritto dalla 
rivelazione come un risorgimento e un giudizio, che 
é quanto diré, come un rinnovamento compiuto e per
petuo dell'umana natura. 11 giudizio c Fapplicazione 
finale e definitiva della legge alie azioni libere, sprigio-
nate dal tempo e sempiternate nella loro immanenza 

(i) RANT. 
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colla creatura che le ha prodotte. Allora la legge del 
Buono riceverá dall'ímperativo la sua suprema sanzío-
ne, e le opere virtuose e colpevoli, fruttificando i l gui-
derdone e i l castigo di cui contengono i l seme, rinver-
diranno perenni a gioia o tormento dei commettitori. 
A tale stregua si vedrá qual sia l'importanza di questa 
vita sfuggevole e peritura^ quanto valga anche i l me-
nomo di quei sussidi morali cui la Providenza concede 
a ciascuno; come un sorso di acqua possa aprire i l cie
l o , e uno sguardo F i n fe rno ; come sia incomparabile 
Tacquisto^ e irreparabile i l danno che nascono dall'uso 
e dall'abuso de' beni caduchi e mortali. Solo, in mezzo 
a quel formidabile risorgimento delle cose pretéri to, i l 
fallo perdonato r imar í a nell 'obblio; perché , siccome la 
mente divina, pensando alie cose dá loro Tessere e r i -
cordandole le conserva, quello di cui Iddio misericor
dioso ha promesso la dimenticanza, non puo sopravi-
vere né rammentarsi dalle creature. Ma la colpa super-
stite r isorgerá vivace e immortale, come Taquila divo-
ratrice di Prometeo, secondo i l mito greco, e dall' es-
senza del demerito pullulerá i l martoro che lo castiga. 
Grande e importante per molti rispetti é 1' ufficio del 
dolore nella vita universale del mondo. I I dolore, ge
neralmente , é l'eíFetto della sensibilitá orgánica o inó
rale, che, trovandosi destituita del suo oggetto, r i tor-
ce centro sé stessa la propria energia. Perció i l pati-
mento é occasionato, non causato propriamente, dalle 
cose estrinseche; non essendo altro in sostanza che un 
moto deiranima, i l quale diventa travaglioso e molesto., 
perché manca del suo termine, e fa si che la natura del 
paziente a sé stessa ripugni. I I dolente é in ogni caso 
i l vero e solo carnefice di sé medesimo; ma con questo 
divario, che i l tormento puo essere volontariamente 
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abbracciato o sostcnuto per amor del bene, ovvero 
contrástalo per istudio del piacer presente e della feli
cité propria. Nel primo caso i l dolore é p ío , virtuoso, 
santo, e diventa un mezzo efíicace di miglioramento e 
di espiazione, per cui Tanimo innocente si perfeziona, 
delinquente si purga, e si abilita a rientrare in armo-
nia seco medesimo e con Dio , per poter essere beato. 
Nel secondo caso é supplizio per chi lo prova, ma bene 
rispetto aU'ordine universale e airadempimento della 
giustizia; giacché senza dolore non vi ha pena, e man
cando la pena sarebbero annullate colla ragion del mé
rito la legge eterna e la causa íinale dell'universo. Per-
cio, compiuti gl i ordini del tempo e sottentrata la vita 
estemporanea, la miseria sará sempiterna come la bea-
ti tudine, essendo entrambe destituite di successione e 
collocate in una perpetua immanenza. Veritá terribile, 
ma salutare, conforme alia ragione, non meno che alia 
rivelazione; imperocché la sentenza contraria distrug-
ge l'esscnza deU'ordine morale, e se piace al senso, r i -
pugna ai princípi della retta e severa filosofía. 

La beatitudine é i l compimento oltranaturale del 
Buonoj i l quale, albergando essenzialmente in Dio , si 
travasa in un certo modo nelle creature a mano a ma
no ch'esse si accostano e riuniscono al loro principio. 
Questa unione e la felicita che ne deriva sonó quaggiú 
scarse e imperfettissime, atteso i vincoli organici e sen-
sitivi che, velandoci l'essenza increata, c'impediscono 
di averne quella cognizione e di abbracciarla con quel 
vivo affetto da cui germina i l godimento. Ma in ogni 
caso la comunicanza e partecipazione del Buono ha 
nell'amore la sua radico: dall'amore proviene queir in-
timo e puro connubio che unisce e confonde gli spiri-
t i , senza pregiudizio del loro essere individualej e col-
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l 'amore emanceppato e sciolto dai vincoli terreni co-
mincerá quclla gioia suprema e ineífabile che nelle 
Scritture c chiamata vi ta , gloria, divln regno, e viene 
acconciamente simboleggiata colP imagine del cielo, 
Imperocché , come negli ordini cosmologici la té r ra 
par che venga generativamente daí cielo, e sia un ram
pollo propagginato da quegli eterei e smisurati semen-
zai di mondi e di solí, ch'empiono gli spazi celesli, e si 
chiamano nubilose (1) ; e secondo Topinione di alcuni, 
essa r i torncrá al cielo col corteggio degli altri pianeti, 
inghirlandandosi con essi di luce, come una stella- cosí 
nel giro delle cose incorporee i l proprio seggio, e, per 
parlare col Malebranche, i l luogo o spazio degli spiriti, 
é i l grembo di Dio da cui tutto viene, e a cui tutto r i -
torna. Percio fin dai tempi piü antichi, i l cielo í'u ado-
perato a idoleggiare quello stato spirituale e sovramon-
dano di esistenza in cui Dio essenzialmente agli spiriti 
si manifestar e quindi , confuso i l símbolo colla cosa 
simboleggiata , e i l fantasma essoterico col concetto 
acroamát ico , nacquero l'uranismo e i l sistema del Gro-
notopo, che é forse la forma piú antica delPemanatismo 
e dei culti eterodossi. Onde Cristo, r i t i randó le idee 
religioso degli uomini ai loro pr incipi , adombrando 
cogli eventi reali , ma passeggeri, della sua vita sensi-
bile le verita morali ed eterno, e tornando a i r inno-
cenza antica i simboli abusati, riveló agli uomini i l re
gno de' cieli , oro al Padre che c ne' ciel i , sali visibil-
mente al cielo e promise di ritornar dai cielo, per giu-
dicare l'umana stirpe nella consnmazione de' secoli. E 
siccome fra le varié partí della térra i rnonti piu al cie
lo si accostanO; e la purezza dell'aere che vi si respira, 

(i"/ Gos'i Galilco: i moderni 1c appcllano nSütóíK 
29* 
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la bcllczza e Tastita dello spettacolo che vi sí gode^ in -
vitano lo spirito alie coss celestiali, perció Cristo volle 
cominciare la sua predicazione sul monte, moriré sul 
monte, salire al cielo dal monte; e sul monte apparve 
trasfigurato e síblgorante, per daré ai discepoli un sag-
gio della futura gloria. Sul monte ebbero luogo in ogni 
tempo le scene piú magnifiche della religione, dalle me-
raviglie del Sin;ii e del Oreb sino a quelle del Monser-
rato e deirAlvernia; e la stessa pagana antichitá stu-
diava, contemplava, adorava, sacrificava, ed ergeva le 
sue specole e i suoi templi sulle alture; tanto che la c¡-
\¡ltá e la religione, Tastronomía e la filosofía, sublíml 
fra le scienzc, ebbero la loro culla sui gíoghi aprichí e 
sereni dclle montagne. Laonde non mi paiono da lodare 
di troppo accorgimento certi scrittori, che pur si van-
tano di essere filosofi, quando accusano gl i Evangelisti 
e i Padri niceni di avere ignóralo ¡1 sistema di Coper-
nico; quasi che l'avvenimento con cui TUomo Dio con-
chiuse il continuato prodigio della sua vita terrena, con-
tradica alie scoperte dell 'astronomía moderna La 
salita di Cristo al cielo fu un vero portento, e nello 
stesso tcmpo un presagio significativo dello stato oltra-
mondano e glorioso, per cui i l corpo stesso, quasi i n -
diato e ubbidiente ai voli dcir animo, si scioglie dal 
peso mor tale che lo aggrava. Anche presso i popoli pa-
gani i l . cielo é considéralo come i l soggiorno degli dei, 
Cj qual parle nobilissima del Teocosmo, immedesimato 
piú specialmenle coirAssoluto. Secondo Esiodo, Urano 
é i l padre dei Sempiterni: i Cinesi sacrificano al cielo, 

(1) STRAÜSSE, Vic de Jésus, trad., París, 1840, lomo I I , 
p. 700, Hdl.-Encycloj). nmv., París, 1837. Art. Cicl, lomo I I I , 
I). 601. 
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clilamano Iddio col suo nome e tengono 1' imperatore 
per suo íigliuolo, venerándolo quasi come nn'emana-
zione o un avalara celeste (1). Idea, che penetró persi-
110 in Roma, quando, salita al colmo Tadulazion verso 
i Ccsari, i loro editli erano considerati come cosa del 
cielo Ma che i l cielo fosse un mero emblema a giu-
dizio dei SÍKSÍÍJ apparisce da Platone, i l quale nel Fedro 
assegna ai superi un seggio oltracelestc fvTrBpwpzvíwJf 
che non ha, colore né forma tangibile, e puo dalla sola 
mente essere'appreso; dove pur deliziavano gl i animi 
umani, quando godevano della vita premondiale, prima 
che scendessero a pellegrinar sulla térra. La vita pre-
mondana, spogliata del suo velo essoterico , é la sussi-
stcnza deilc idee eterne nel seno del Logo, o vogliam 
diré delle spczie ideali nella divina essenza, prima della 
loro attuazione; le quali rispondono, ma solo in parte, 
ai Ferveri dell'Avesta. A l che consuona rantica ílzione 
del Triangolo della veritá (che ci fa ricordare i l Campo 
della verita, menzionato nell'Assioco) in cui albergano 
immote le ragioni e idee archetipe di tutte le cose: l'e-r 
ternitá lo circonda, la qnale, raggiando di fuori,si spar-
paglia in anni e secoli, e diventa tempoj mentre le al-
legre schiere dei mondi gli danzano intorno con sem
piterna carola (3). Plutarco, che riferisce questa grazio-
sa allegoria, nc attribuisce in parte 1'origine a un Si-
culo d ' í m e r a , detto Petronio (altri legge lerone), e aí-
ferma esser dórica e italiana, che c quanto dir pitagó
rica. Anzi la ragguaglia airOlimpo omericoj e nota che 

(1) SCIUCHIHÍG, pass. 
(2) « Cocí tus aliquando ídem signlíicabal ac a principe ». F 0 R -

C E L L I K I , Lex., tomo I , p. 346. 
(3) PLUT. , De ccssat, orac. 
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questo non e un monte di tal nomo, ma la parte píu 
eccelsa deU'universo. E certo 1'Olimpo a cui Giove m i -
nacciava di appiccare la gran catena dell'oro per solie-
var la térra, non pofta essere alcuno dei quattro monti 
terreni cosi chiamati e novérati da Strabone^ onde nac-
que Topinione bizzarra di un erudito, che, riversato i l 
monte omerico, lo sospese al cavo della vólta celeste ( i \ 
Piu probabile c la chiosa di Plutarco; alia quale si ac-
costa la sentenza dei Pitagorici, e in ispecie di Filo-
lao (2), che intendeva sotto i l nome d'Olimpo la regio-
ne pin sublime in cui arde la vampa purgatissima del 
fuoco céntrale ed elementare^ fuoco spirituale e divino, 
non disforme da quello di Eraclito, e dall'etere degli 
antichi e dei mOderni. Iv i i l seggio speciale di Dio e i l 
centro del mondo si collocavano, quasi nel cuore o cc^ 
labro universale, acconcio domicilio per l'anima cósmi
ca; e a questo campo poético ci riconducono in parte, 
dopo tanto girar di secoli, le severe conghietture della 
scienza moderna; giacché i l sistema dell'attrazione e 
della meccanica celeste, e i l moto delle stelle d ianz i r i -
putale fisse, argomentano un centro comune del l 'uni
verso. 11 quale, a noi invisibile, si accorda colla sedia 
sopraceleste del Fedro e coll'Olimpo dei Pitagorici; 
giacché questi davano i l nome di Urano al nostro cie
lo, cioé alia parte piü bassa e apprensibile dello spazio 
cósmico. Questi miti greci e italiani, che risalgono sen-
za clubbio all 'antichitá piú rimota e all'Oriente, danno 
qualche peso alia conghiettura del Mairan, che Omero, 
o piuttosto i mitografi suoi precessori, abbiano scelto 

(1) HOM., V I I I . - S T I U B . , X . -Boivm, Mém. de VÁcad. des 
Tnscr., tomo VJI, P. 2, p. 411 e seq. 

(2) .(/). STOB. 
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per idoleggíare quell'Olimpo luminoso e celeste i l tes-
saiico monte, a causa delle aurore boreali che ¡vi appa-
rivano tf). 

11 concetto essenziale di questa Uranologia simboli-
ca, trapassando dalla forma nella sostanza delle dottr i -
ne, e partorendo coir emanatismo le prime superstizio-
n i , attesta quanta parte avessero nelle credenze univer-
sali gli ordini sopramondani del Buono. La sede pro-
pria di esso era quella deg l ' i ddü , degli spiriti sovru-
mani e dei mor t i j partecipava dello splrituale e del ma-
teriale insieme, secón do la natura mista del Teocosmo; 
e veniva quindi collocata in qualche parte misteriosa 
dello spazio e del tempo cosmici, atta a suggerire quel-
le imagini perplesse e indeterminate che tanto diletta-
no alia facoltá fantástica. E a mano a mano che queste 
ingegnose fizioni uscivano dalle scuole dei savi e si dif-
fondevano nella moltitud¡ne3 esse divenivano piú mate-
rial i e grossolane; onde si venne dall5Iperuranio del 
Fedro all'Eliso dei poetij i l quale é , rispetto a l l ' a l t ro , 
ció che é i l mito platónico verso i l vero, cioé i l símbolo 
essoterico di un dogma acroamático. Le memorie e le 
induzioni ci persuadono che dalla Mesopotamia e dal 
prossimo I rán uscisse la prima eterodossia dei popolí. 
Platone, sebbene inclinato a far nascere la civiltá sulle 
sponde del Nilo, e non ignaro dell'opinione attribuente 
agli egizi ierogrammi i l tróvate della metempsicosi, pone 
tuttavia la sposizione di questa dottrina in bocea a un 
Asiano, cioé airarmeno E r , originario di Panfiliaj i l 
quale ci ricorda i l Mañeros di Plutarco, quasi Man-er, 
mago, secondo Esichio, inventore dell'egizia música5 i l 
cui nome radicalmente affine a quelli di Ar-meno, d i 

(1) m m . de VAcad. des Inscr., tomo X X V , P. 1, p. 190-210. 
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Er-77ies e di Men-es, accenna unitamente alia patria 
del personaggio platónico e aU'ufíicio di Tot, inventore 
deü'armonia e conduttore delle anime (i) . L'autor del-
TAssioco, che va fra le opere di Platone, fa ripetere 
sottosopra la stessa favola dal mago Gobria; e Plutar
co ) che nel suo bel libro Sui Funit i tardi da Dio imita 
i l racconto platónico, lo attribuisce ad un altro Asiano, 
cioé a Tespesio di Soli in Cilicia. Non a caso gl i scrit-
tor i concorrono a por la culla dei mi t i religiosi e oltra-
mondani nell'Asiaj poiché, sebbene non si possa risalire 
storicamente sino alia loro comune origine, l i troviamo 
adombrati nel sistema caldeo e ripetuti i n quello dei 
Magi, amendue antichissimi in Oriente. Secondo i qua-
l i , la real ta universale, che é i l Gronotopo senza l imi t i 
da cui tutto procede per emanazione, si parte in due 
triadi parallele, Fuña delle quali é per modo di esten-
sione, e l 'altra di durazione, secondo la doppia att i-
nenza di spazio e di tempo onde consta la natura del 
Teocosmo. 11 primo membro della triade, che risponde 
all'Assoluto i n sé stesso, innanzi all'esplicazione cósmi
ca, riguardo alio spazio, é i l cielo superiore e immen
so, cioé l'empireo, abbracciante la luce e le tenebre p r i 
me e ineffabili, confuse insieme, o piuttosto esistenti 
potenzialmente, e non ancora divise ed attuate; rispet-
to al tempo, consiste nella durata senza principio e sen
za termine, cioé neU'eternitá successiva, discreta e r i -
ílessivamente apprensibile. Lo spazio interminato é TU-
rano asiático, i l cui nome caldeo e zendico é perduto] 
ma si trova effigiato sotto 1'emblema di un circolo o d i 
una corona nei monumenti, e menzionato da Eudemo 
in un passo prezioso di Damascio (2). Manca puré la de-

(1) PLAT., Be Repub., X . 
(2) Le princip. ap. WOLF, Anecd. graec, tomo I I I , p. 259. 
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nominazione caldaíca di Crono, che é i l Saturno dei 
Latini e lo Zeruane Acherene dei l ib r i zendici. I I se-
condo membro, in ordine alio spazio^ é i l cielo immo-
bile delle stelle fisse, e relativamente al tempo, i l pe
riodo cósmico di dodicimila anni^ ammesso espressa-
mente dai Parsi3 dagli Etruschi e probabilmente dagli 
Egízi j giacchc i l loro ciclo mondiale di trentaseimila 
anni e i l periodo trasmigratorío di tremila ne sonó la 
moltiplicazione e la divisione,, e 1'ultimo é i l quoziente 
del primo partito, dai dodici millenarl, cioé del numero 
dei Decani zodiacal!, diviso da quello degr iddi i di se-
conda classe3 rispondenti ai dodici mesi dell'anno (1). 
Infine 1' ultimo membro, quanto alio spazio, é i l cielo 
mobile dei pianeti e della t é r r a , e quanto al tempo, i l 
periodo annuo del corso solare. Ma siccome nel giro 
dell ' esplicazione emanativa la dualitá potenziale della 
luce e delle tenebre, racchiusa nel Cronótopo infinito, 
divenne, attuandosi, una dualitá eífettiva, perció i l se-
condo membro della tríade si suddivide in due rami 
paralleli. Tuno buono e luminoso^ l 'a l t ro reo e oscu-
rissimo. I I genio buono é Belo o Baal pei Galdei, e Or-
muzd péi Magi: i l cattivo era detto probabilmente Sitna 
dai p r i m i , e risponde VL\V Agromainius o Arimane dei 
secondi. Questi due genii non sonó solamente l ' ind iv i -
duazione del secondo membro ternario) ma eziandio 
gli autori dei beni e dei mali che regnano nel terzo; 
nel quale i l contrasto della luce e delle tenebre, che 
nel precedente era al suo colmo, e occasionava una 

(1) DUPERRON, Z E I V D A V . , tomo I I , p. 347, 348, 352, not.-
Sum., voc.Tyrrenia. - DEROD., I I , 123. - GREUZER, Relig. de 
Vant., trad. par GUIGNIAUT , tomo I , p. 904, 905; tomo I I , 
p. 405, 406, 407. 
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guerra continua e implacabile dei due elementi, co-
mincia a cederé per opera di un principio mediano e 
conciliativo, che tende ad accordare gl i estremi, e r i -
t i r a , senza pero annullarlo, i l dualismo cósmico verso 
l 'unitá fondamentale della triade divina, onde i l molti-
plice, che mosse dall'uno in origine, all'uno finalmente 
ritorni.Questo principio paciíicativo dai Caldei era detto 
Mil i t ta , e corrisponde al Mitra maschio e femmina dei 
Naschi e dei Vedi (i), E siccome gl i spazi luminosi del 
cielo mobile sopra e sotto la luna, specialmente verso 
oriente e meriggio, sonó la stanza propria del dio bue
n o , i l regno delle tenebre fu collocato nel cuor della 
t é r r a , o verso occidente e settentrionej e i due campi 
opposti vennero popolati da classi innumerabili di spi-
r i t i e di esseri buoni e r e i , superiori e inferiori all'uo-
m o ; nei quali si scorge la rimembranza del dogma pr i 
mitivo e rivelato degli angeli. Tal é Torigine di quel si
stema favoloso dei cieli che, variamente modiíicato e ab-
bellito dalla poesia, dalla scienza e dall' ignoranza dei 
savi e dei popoli, si diffuse in tu t t i i paesi cul t i , e tra-
passó dai primi Magi e Caldei sino ai nostri padri del 
medio evo, e da Omero ed Esiodo sino all 'Allighieri . 
I/ingegno indiano, di tempra contemplativa, e quindi 
men sobrio deiriranico e caldeo, piú inclinati all'azio-
ne, amplió in modo spaventevole le divisioni e misnre 
dello spazio e del tempoj onde nacquero gli sterminati 
Calpi dei Bramani, e i Cappi dei BuddistL, atti a sbigot-

(1) Veggasi su questo sistema deH'Uranologia primitiva il L a -
jard ne'varii suoi scritti [Rcch. sur le cuite, etc., de Venus, Pa
r ís , 1836, p. d5, seq.-iYotw. journ. asiat... Paris, tomo X V I , 
p. 171-179). Mi sonó scostato un poco dall'esposizione del dolto 
francese; ma non mi e possibile di assegnarnc in questo articolo 
le ragioni. 
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tire le immaginazioni eziandio piü audaci e intrépido 
degli Europei. E siccome abbracciavasi e davasi fondo, 
come dice Dante, a tutto l 'universo, ma si aveva l 'oc-
chio specialmente alia t é r r a , ne derivarono, non solo 
un'astronomia, ma una cosmografía, una geología, una 
geografía favolosa, che, intrecciate coi mit i storici, han 
dato luogo alie svariate fantasie dei popoli e a certe 
note comuni e uniformi intorno alio stato oltramon-
dano del Buono e del suo contrario. 

Le principali di queste note comuni a tutte le na-
zioni preaccennate, o alia maggior parte di esse, sonó 
le seguenti: i.0 La psicología oltramondana dei popoli 
gentili distingue tre condizioni appartenenti agli spiriti 
umani dopo morte, le quali rispondono al dogma pr i 
migenio e cattolico del paradiso, dell'inferno e del pur
gatorio. LJ idea di un supplizio temporario ed espiativo 
risplende in alcuni m i t i , specialmente platonici (de i 
quali certo Platone non fu inventore) , e nel dogma 
della metempsicosi, la quale é una prova ed espiazion 
temporaria, in gran parte oltramondana. 2.° La durata 
dell'inferno e del paradiso, giusta i principi dell'ema-
natismo, non é perpetua; giacché i l secundo ciclo delle 
cose c réa t e , essendo remanativo, importa i l loro an-
nientamento, come esseri individuali e distinti. Per que-
sto rispetto T inferno degli emanatisti é un vero pur
gatorio; non potendo Tesistenza misera o felice degli 
spiriti oltrepassare lo spazio di tempo concedulo alia 
vita cósmica, che per alcuni popoli era indeterminala, 
per altri di dodici mi l lenar i , pei Braman i e Samanei 
molto piü grande. Compiuto questo periodo, i l mondo 
ritorna in caos o piuttosto in milla : gli uomini, gli spi
r i t i , g l i stessi iddii sonó distrut t i : solo, dotato di forza 
e gioventü eterna, sopravive i l Cronótopo infinito, che, 

30 
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ridestandosi dopo breve sonno, chiama nuovi mondi e 
nnovi numi dalle ruine. Questa dottrina, comime sot-
tosopra ai Bramanl, Buddisti, Taosi, Druidi^ Seandina-
v i , Etruschi, Egizi^ Toltechi3 é direttamente o indiret-
tamente accennata nella Teogonia di Esiodo^ ncl Pro
meteo e n e l l e í ^ ^ e w e / ^ ' d i E s c h i l o ^ n e g l i Uccelli kv\-
stofane, negli scoliasti di Omero, di Eschilo, di Lico-
frone, nei poemi argonautici del ñilso Orfeo e di Apol-
lonio, nelle opere di Proclo, Apollodoro, Massimo, T i 
rio, Atenagora, Boezio, e di altri antichi, e apparteneva 
al sistema acroamático degli Oríici, dei Samotraci e de-
gl i stoici (1). Platone nel sao Polí t ico, colla bellissima 
allegoria del moto circolare del mondo, ora progressivo 
e divino, ora regressivo e spontaneo, alinde al sistema 
delle varié etá cosmiche, e alie successive distruzioni 
e rinnovazioni di tutto i l creato, intrecciando la sua la
vóla con quella dei Terrigeni e del regno di Cronoj i l 
che occorre egualmente negli scrittori sovrascritti, e 
specialmente in Esiodo e in Eschilo, dovela storia teo 
cósmica si mesce a quella degli Uranidi e de'loro suc-
cessori. 3.° A costa di questo corollario legittimo di un 
rígido emanatismo, i l dogma ortodosso della perpetuitá 
degli animi umani , e quindi di una felicita e di una 
miseria senza fine, fu conosciuto e professato dagli an-
tichi, ogni qualvolta i l panteismo venne temperato dalle 
tradizioni superstiti, e i l retto senso fu piú eíficace della 
lógica. Zoroastre, Zamolsi, Confusio e Pitagora lo i n -
trodussero nelle loro riforme, e i l primo lo puntelló 
colla dottrina del íinale risorgimento, appresa, per 
quanto pare, da qualche tr ibu semitica, confinante o 

(l) Cons. C L A T I E R , ad APOLLOD., t, \ . - F R E R E T , Mém. de 
VAcad. des Tnscr.. tomo XXIIÍ, P. 2. p. 264-268. 
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comraista ai Giapetidi dell'Atrojjatene. Platone, che lo 
ricevette dal suo maestro e dai Pitagoricij o dagli Orien-
t a l i , lo insegno piú o meno formalmente nel décimo 
della Repubblicüj nel Fedro, nel Gorgia e nel Fedone^ 
e venne seguito da Cicerone e da Plutarco in pi i i luo-
ghi delle loro opere, e da quest5ultimo spezialmente 
nella Consolazione ad Apollonio i l ) . Gli stoici ora l'am-
mettevano, ora i l negavano, secondo che al panteismo 
eracliteo o a piü sane tradizioni ubbidivano. 4.° L'espia-
zione temporaria si collega spesso colla metempsicosi, 
conforme ai principi dell'emanatismo. Imperocché l'uo-
m o , cssendo un microcosmo , dee ubbidire alie leggi 
deiruniverso e partecipare alie sue rivoluzioni, entran
do successivamente i n diverse v i t e , secondo i propri 
merit i e i varii ordini del creato. Platone da ad inten-
dere che tal dottrina sia nata nell 'Asia; e veramente 
la troviamo cosi ira le sétte dell' India e i Taosi della 
Ciña, come nei Misteri, in varié scuole greche, presso 
gli Etruschi, i Gelti e gli Egizi. Dei Celti lo aíFermano 
molti antichi; e quanto agli Egizi, i l testimonio espres-
so di Erodoto e di altri scrittori é confermato dai mo-
numentij quali sonó , verbigrazia, le magnifiche scul-
ture che adornano una catacomba nella necropoli re
gia di Tebe (2). La trasmigrazion delle anime era in 
Egitto simboleggiata dallo scarabeo, dedicato al so lé , 
e, come la fenice, emblema del dio rinnovatore e della 
natura universale, che, appassita, rinverdisce, vecchia 
rigiovaneggia, morta risuscita, e sopravive perpetua-

(1) § 68. 
(2) CAES., D C bell. gall , VI , 15.-DIOD., V. 28.-AMM. MARC, 

XV, 9 . -VAL. MAX., 2,6. -Mém. dc l'Acad. desInscr., tomo X X I V , 
[>. 362-368, 395-399. -HEROD., I I , 132. mi .-Dcscr. dc l'Égyp., 
lomo I I I , p. 151-161. 219. 214. 
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mente a sé stessa. 11 nome di questo animaletto^ ginsta 
OrajDolline, suona padre, nascita, mondo; e i Sabi se ne 
servivano per adombrare í tre stati dell 'uomo, la con-
cezione3 la nascita e la vi ta , che accompagnano ogni 
sno passaggio (1). I I che vien significato altresi dalle 
mummiej le quali fasciate e ristrette nella loro invoglia 
e nelie tenebre seppellite, rendono imagine della crisa-
lide, per cui Tinsetto, che striscia, in aligero e volante si 
trasfigura (2). Viva pittura degli animi, a cui TAllighieri 
da il nome di farfallej e del loro trapasso d'una in al-
tra vita, ciascuna delie quali, secondo ¡l dogma egizio, 
pare che solo cominciasse, disfatto e consunto Tintero 
corpo posseduto nella vita anteriore; onde in quelfrat-
tempo le anime erravano e galleggiavano per la zona 
delTaria agitata, vale a diré per la región sullunare, go-
vernata da Poo, cioé dal dio Luno degli Egizi 11 che 
rimuove in parte la difficoltá occorsa alTHeeren, cui 
non parve accordabile i l dogma della trasmigrazione 
colPuso di riporre, imbalsimare e custodire gelosamen-
te í corpij e chiarisce falsa la chiosa del Gatterer, che 
per la frase erodotea entrare negli animali intese un 
ingresso metafórico nel circolo del zodiaco, significati
vo di una vita duratura quanto i l mondo presente (4). 
5.° 11 paradiso eterodosso, conforme al vocabolo, é un 
giardino, un viridario, un luogo deliziosoj imagine ac-

(1) Dcscr. de VÉgyp., tomo I I I , p. 152,153,154. 
(% VOLNEY, OEuvres, París, 1825, tomo I I , p. 411, 412. 
(3; ZOEGA, De orig. et usu obelisc, sect. 4, cap. 1. - GHAM-

POLLION, Panth. egypt, pass. 
(4; H E E R E N , De lapolit. et du comm. des peuples de l'antiq., 

trad., París, 1834, tomo VI, p. 200-206.-GATTERER ap. Comm. 
soc: rcg. s'cient. Gotting., ad an. 4787-88, P. 3, p. 44-62.-GREU-
ZER, opera citata, tomo I , p. 882-891. 
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concia e tanto p¡ú ovvia agli Orientali, ch'essi s'inten-
dono di queste amenitá assai meglio degli Europei. Sen-
za parlar dei giardini arabici, persiani, indiani, veri o 
favolosi, e di quelli delle Esperidi^ di Ádone, di Semi-
ramide^ diNino^ di Ciro, le ricche e leggiadre fantasie 
del Thompson, del Gessner, del Milton, del Tasso e del-
TAriosto, insieme accoppiate, potrebbero difficilmente 
raggiungere la bellezza dei giardini cinesi, specialmen-
te sotto la quarta e quinta dinastia iraperiale. Raccon-
tasi che quello delfimperatore Ut i girava cinquanta le-
ghe, era lavorato da trentamila schiavi, e per la copia, 
la varietá, i l pregio, la magnificenza, la venusta, ora 
col ta, ora selvaggia, dei palagi, eremi, casolari, grotti-
celle, spelonche, íontane, vivai, cisterne, peschiere,pela-
ghetti, r iv¡ , torrenti , zampilli, cáscate, col l ine,rup¡,mon-
tagne, frane, burroni, vie sotterranee, valli serpeggian-
t i , greppi su pei ciglioni e per le creste, bruoli pensili, 
ponti sospesiin aria, selve, boschetti,viali,spaUiere,per-
golati, laberinti, pratell i , uccellari, bandite di caccia, 
aiuole e conserve di íiori,barchi di selvatici e domestici 
animali, uccelliere di pellegrini volatili e serragli di 
fiere, superava la stessa meraviglia (1). Ecco i l tipo del 
paradiso oriéntale- i l quale or fu posto in cielo, ora ol-
tre i confini della té r ra abitabile, dove nasce i l solé , o 
dove raggia con piu forza; ma piú spesso dove tramon
ta, perché l'occaso, simboleggiando l'egresso dell'anima 
dal corpo e dal seggio dei vivi, era i l tragitto piú corto 
e piú facile ai nuovi alberghi di essa. Percio anche Dan
te, fedele al genio simbólico del l 'ant ichi tá , pose alie 
íbci del Tevere i l porto donde le anime elette salpano 

(1) Mém. concern. Vhisl. des Chin, par les miss. de Pé-kin, 
tomo V H E p . 301-326. 

30* 
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per l 'altro mondo. 11 beato seggio poi era diviso dai 
paesí abitabili, inaccesso ai viví, per lo piü svelto dai 
continenti e intorniato dalle aeque; onde tutto concor-
reva arenderlo misterioso e indefinito, come piace al-
Tiinmaginazione. Egli é probabile che a queste fanta-
sie graziose si mescolasse Toscura memoria dell'Eden 
primitivo, di cui Mosé ci ha dato Tistoria, e Zoroastre 
la favola (1). I I qual Edén fu variamente collocato dai 
moderni, sul Libano, a Damasco, nelFÁrmenia, nell'A-
rabia, neU'Ábissinia, nella Persia, in Casmira, in Ceilan 
nella Transossiana, neU'Asia céntrale, epersino nel Bel-
gio, nella Svezia e nella Nuova Zembla^ laddove Dante, 
la ciii.poesia é spesso piü filosófica della scienza moder
na , mettendolo núVantictono, secondo Fopinione del 
medio evo, incoronandone i l monte poético del suo pur
gatorio, e quasi sospendendolo fra la térra e i l cielo, 
dié tácitamente ad intendere, essere un assunto poco 
savio i l cercare sul globo attuale un sito anteriore al 
diluvio. 7.° I I luogo del supplizio fu posto nel cuor della 
tér ra , seggio di tenebre roventi e di vampe inestingui-
b i l i , che sboccano dalle aperture vulcaniche, come da 
sfogatoi, fumaiuoli e camini della gran fornace inferna-
le ; e fu creduto che le cupe voragini, dove sprofonda-
no romoreggiando certe torbide correnti, e le caverne 
senza fondo fossero le vie e quasi gl i abbaini. i meati, i 
respiratorii della magione delFOrco. La porta maestra fu 
per ordinario vólta a ponente, sui confini dei paesi co-
nosciuti, e sovratutto nei siti desolati da fuochi sotter-
ranei e da insolite commozioni di natura, presso marí 
creduti mor t i , melmosi, iníliusti ai naviganti, o pigre e 
orride lagune, d'aria maremmana e insalubre, che non 

vi) DuPEimoiv, ZEIVDAV,, tomo I , 2, p. 263, 264, 265. 
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menano pesci, e dove non mette pianta, ne alia uccel-
l o ; sia perché i l solé occiduo adombra i l finir della vita 
e lo spuntare delle tenebre eterno, e perché ai popoli 
migranti da levante a ponente, le parti inténtate di que-
sto oíTrivano la meta arcana del viaggio incominciato i n 
vita da essi, ma non possibile a fornire se non dai sepol-
ti .Perció, a mano a mano che i l fiotto delle nazioni s m -
noltró verso occidente, Finferno eTEliso dietreggiarono 
dalla Grecia e dall 'Epiro in Italia, poi sino alFAtlánti
co, detto tenebroso dagli Orientali; e quando le onde 
di questo vennero soléate sino a Cerne, alia costiera del-
Fincenso e alia Britannia dagli arditi navigatori di Mar-
siglia, di Cartagine, di Tiro e di Sidone, i paesi di liete 
e orr ibi l i meraviglie furono confinati verso i l polo, pres-
so la vera o finta Tule, dove i i freddo, i l gelo, la bruma, 
le boreali aurore, i fonti che boilono, i monti ignivomi 
(se pur gl i antichi ebbero sentor dell ' Islanda), i cre-
puscoli elenotti semestrali, arridevano ai prodigi. 8.° F i 
nalmente, lo stato oltramondano delle anime s'intrec-
cia eziandio cogli annali delle nazioni. Potrei mostrare, 
come cosa molto probabile, che la storia dell'inferno 
presso i popoli giapetici é in gran parte quella dei Ga-
miti vint i da loro, e soggiogati o dispersi, come gli Ura-
nidi sbandeggiati e posti in catena dai satelliti di Giove. 
Imperocché, incominciando daiDaevi iranici, dagli Asu-
riellacsasi delFIndia, e venendosino al Loche e alFen-
ris degli Scandinavi, i figliuoli di Giapeto {audax la~ 
petigenus) resero ai propri nemici lo stesso servigio 
che Dante e Michelangelo ai l o r o , registrandoli ira i 
dannati, e notando con un níarchio d'infamia indele-
bile la loro infelice memoria. 

Diamo un rápido sguardo alia storia, per chiarire 
Taccordo di queste generalitá colle favole particolari 
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delle nazioni. 1 Persiani e i Bramani posero la stanza 
dei Celesti presso la culla primitiva della propria stirpe, 
salle cime inaccessibili dell'Elbarz (che pare essere sta-
to ¡1 Gorotraán dei Parsi) e del Merü, uno dei gioghi 
dell 'Imavo; e quella dei riprovati nel gélido Turan, ne-
mico eterno dei popoli iranici, e nel Patala, che ci ricorda 
la Pattalene occidentale, uno dei nidi probabili del S¡-
vaismo camitico e primitivo deirindia. In un libro che 
tratta dei mari e dei monti, e spone la geografía mitica 
della Ciña, attribuito dai Taosi a Ju, e, secondo i l Pau-
thier, almeno antico quanto gli Han imperiali, si de-
scrivono le cinque montagne di cui qnattro vallano la 
Ciña, e g l i esseri favolosi che ivi abitavano. o stavano 
piú oltre nelle regioni forestiere. Fra queste vi si men-
ziona i l reame di J u m i n c u é , popolato da una strana 
razza di uomini, padri di prole immortale; dei quali sí 
narra che giá regnassero sui Sanmiao, e spedissero, 
nel 2 2 Í 7 innanzi a Cristo, all'imperatore Cun, un ' im-
Lasciata con doni di amianto o tele incombustibili (!)• 
Ora io credo i Sanmiao essere i Miao indigeni della Ci
ña (dei quali si trova una reliquia probabile nei Miaot-
sé moderni), e verosímilmente camiti, rilegati dai poeti 
fra gli spiriti maleíici delle regioni sconosciute. I I paese 
di A abár, come antica dimora dei Ginni, é esoso ai po
poli arabici; i quali hanno altresi i l loro Averno nel fé
tido pozzo di Barót, di origine anteriore all'egira, poi-
ché sotto nome di Stige é menzionato da Tolomeo i^j. I 
Ginni e i Perl sonó animali ragionevoli^ma inferiori agli 
uomini , di piu braccia e cap¡_, enormi, e deformi di fak 

{ij Journ. asiat., París. Ŝ e serie, tomo V I I I , p. 337, 350. 
351, 356. 

(2j F R E S K E L , ap. Journ. asiat., 3™ serie, tomo X, p. 8 i , 201, 
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tczze e di statnra; memorie forse dei fossili e deí gigan-
t i . Popolarono la térra prima che gli uomini fossero 
creati, sotto quaranta o settantadue raonarchi, che tutta 
la tenevano, e in Caniin, lor metrópoli, risedevano, fin
ché sotto Gian, l 'ultimo di essi e autore delle piramidi, 
cessero aU'umana razza, a cui una stirpe ancor meglio 
condizionata sottentrerá un giorno (1). Notisi in questo 
mito la successione delle stirpi, i l progresso caro ai mo-
derni delle forme organiche, e le omonimie di Ganün 
con Canaan) e di Gian col Giano itálico e col Ganesa 
indiano, non affatto da disprezzare; giacché i favolosí 
preadamiti accennano talvolta agli uomini antidiluvía-
n i , ma piú spesso ai pr imi Noachidi, occupatori dei pae-
si conquistati in apprcsso dai popoli giapetici. I Ginni 
son dipinti sottosopra colle note proprie dei Camiti, e 
gli Arabi favoleggiano che siano al presente confinatí 
nel^Ginnistan, paese lontanissimo, oltre i l monte Gaf, 
che» pari all'Atlante greco, si sobbarca alia vólta celeste, 
e come i l Localoca degl ' lnd i , sitúato al di la del setti-
mo mare, cerchia la térra e le acque $lf Oltre i l Gaf 
Y ' ha una gran térra fra mare cletta Jeni Dunia, cioé 
ntiovo m o n d o , dai Turchi ; alia quale somigliano per 
varii rispetti l'Atlantide egizia di Solone e di Platone, 
la Lictonia del falso Orfeo, la Meropia di Teopompo, In
sola di Avieno sacra a Saturno, l'arcipelago di Marcello 
menzionato da Proclo, e finalmente l'isola ove dorme 
carcerato esso Saturno, e l'Ogigia di Plutarco, sitúate 
nel gran mare Gronio (3). Questa geografía favolosa, in* 

(1 HERBELOT, B iU. orient., L a Haye, 1777, tomo I I , p. 135; 
tomo n i , p. 96, 97, 337, 338, 339. 

üi; Ibid., tomo 1, p. 454.-JVout;. ann. des voyag., París, 1819, 
seq., lomo X X I , p. ^70, 271. 

(3) HUMBOLDT, Exam. crit. de l'hist, de la géogr. du nouv. 
contin., París, tomo I , p. 113,114,115,167,191,204,205,206. 
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tarsiata di vero, allusiva, secondo alcnni dotti , airAme-
rica, si conserta per l i nomi e per le cose da un lato 
coll'Eliso e col Tártaro greco, e dall'altro colle vicende 
e calamita dei Titani e degli Atlanti. Anche qui gl'infe-
lici Uranidi j giá sepolti a ostro nelle roventi viscere 
delle montagne, rlcompariscono in catena sotto i l gé
lido polo, come i Ginni, prími possessori delle arabiche 
contrade, stanno estilando oltre i l Caf poético, su piag-
ge bagnate da flutti inaccessibili. E per lo privilegio del-
Fignotoponente, in cuiledeliziefmncheggiano i martoria 
V isola lieta e polare di Saturno, la felicita antonomasti-
ca delle Esperidi, e i pomi orati, cioé gli aranci del loro 
giardino, figliarono molte graziose leggende del medio 
evo, e fra le altre quella del gigante Mildum, risuscitato 
da san Brandano, e piú recentemente i sogni eruditi 
del Rudbeck e del Bailly sull'Atlantide d) . Gosi puré 
nella verde Ibernia, e poco lungi dalla deliziosa isola 
d l m a , era celebre a que' tempi i l purgatorio di san Pa-
trizio, dove i penanti doloravano fra i mugghi diabolici 
e la dolce salmodia degli angelí, che rincoravano i pen-
t i t i e discesi al supplizio &). Iv i a costa delle tenebre 
tormentatrici verdeggiava un prato elisiaco, pieno d i 
odorosi fiorij innesto puro e santo delle idee cristiane 
sui mi t i del gentilesimo. I I quale innesto spicca non 
meno mirabilmente nella leggendabellissima di san Ma
cario, romano, intrecciata colle favole orientali, e mo-
stra qual sia Feííicacia del vero per purificare e rendere 
innocenti le tradizioni rozze dei popoli e le fole poeti-
che dell5 immaginazione (3). 

(1) HUMBOLDT, opera citata, tomo H j p. 163-167. 
(2) CAVALCA, Volgarizzazione delle Vite dei Santi Padri, Bo-

logna, 1823, tomo I I , p. 747-751. 
(3) Ibidem., v. 633-661. 
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Questo mondo saturnio, che in tempi rispettivamente 

moderni troviam rincacciato dai Greci verso T ignoto 
cerchio polare, fu colloeato piú anticamente a scirocco, 
quando era fresca la ricordan^a del popólo t i t án i co , 
della sua sede natía e del suo primo dispergimento. Se 
ne possono notar le tracce successive dall'Egeo sino 
aU'Atlantico, per le tre penisole meridionali della Gre
cia, dell'Italia e dell'Iberia: nel qual discorso si veggo-
no i fuggitivi portar seco, per cosi d i r é , nel loro esilio 
gr idd i i e i Mani dei vinci tor i , coll'inferno e col para-
diso dei loro morti.Questi gl i accompagnano in ciascuna 
delle loro pose, e annidano sempre in paesi ridenti e 
fruttiferi, ma qua e la desolati dalle commozioni natu-
rali , dove a flanco degli orrori e dei fuochi tartarei t rovi 
le amene verzure degli Elisi. E i due popoli piü famosi 
della greca favola, di genio e condizione proporzionati 
ai due ordini sopramondani, cioé i Gimmerii, involt i in 
perpetua notte, e griperborei, ricchi d' ogni bene, i m -
muni dalle sventure e usi a vivero un migliaio d'anni, 
segnano le stesse fortune, e ci appariscono prima nella 
penisola illirica, poi sull'Appennino o al di la delle Alpij 
e in fine verso i l settentrione piü remoto, nel mare Gro-
nio o Saturnio, a cui i l falso Orfeo da i l nome d'Iper-
boreo iih L'Arcadiaco'suoi numerosi casmio catabatri 
natural!, in cui s'inabissano i l Penco, i l Psofi, TEriman-
t o , EAlfeo, l 'Aroanio, l 'Eurota, FOfi e i l lago Stinfalo, 
dovea parere una spedita vía per discendere ai regni 
dell'Orco. Per una di queste buche s ' intanó Plutone, 
rápita Proserpina: altrove si additava lo Stige, e ancor 
si veggono fuochi di gassi accesi presso Batos, dove gl i 
Arcadi collocavano la pugna dei numi e dei Gigantij 

(í) MALTE-BRUN, Vrkis de la gcogr. univ., iiv. 2 et d2. 
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sólita ad accompagnare geográficamente nei mit i greci 
la stanza dei morti . I Feneati aveano in venerazione un 
buco turato da una pietra, che sollevavano ogni anno 
nella festa di Cerere (D. Simile era i l ri to etrusco-ro
mano a onor dei Maní o Lar i , giá inquilini di un corpo 
umanOj poi stanziati sotterra j i quali in agosto, ottobre 
e novembre sbucavano a rivedere la patria e la luce. 
Mostravasi i l báratro conducente all'inferno, chiuso da 
un sasso detto manalis, che rimovevasi ai tempi sovra-
scr i t t i , mentre risuonava la famosa formóla mundus 
patet, alíndente alio sprigionamento e al viaggio festivo 
degli spiriti '2 . La Grecia era piena di tali buche, e gl i 
Ermionei nell'Argolide mostravano tre luoghi, uno dei 
quali era i l lago Acheronte: i due altri erano appellati 
da Plutone e da Climeno, nomi del dio tartáreo^ e quel 
di Climeno contenea l'apertura per cui Ercole condusse 
Cerbero, simile a quella del lago Alcionia, onde Bacco 
discese a liberar Semele, sua madre (3). La penisola i l -
lirica avea due Averni, cioé Aorni , fiumi scnza uccelli: 
Tuno presso gl'infami scogli dell'Acrocerauno, che suo-
na monte del tuono, dove Plinio pose i Gimmerii e una 
cittá di Chimera, oggi detta Chimara, ricordativa del 
celebre vulcano della Caramania neirAsia Minore, noto 
peí mito di Bellerofonte. 1 nomi , i l Ninfeo degli antichi, 
che gitta tuttavia fiamme, 1'asfalto liquefatto che vi si 
traíílca, i fuochi che guizzano di nottetempo sulle rupi 
acrocei auniche, simili a quelli di Pietramala, mostrano 

(1) PAUS., Y I I I , 29.-GONON., NarraL, ÍS.-DODWELL, opera 
sopra citata, tomo I , p. 25, 238> 240, 241; tomo I I , p. 440.-
POUQUEVILLE, opera sopra citata, tomo V, p. 458, 459. 

(2) MACR., Saturn., I , IG.-GREUZER, opera sopra citata, to
mo I I , p. 425-428. 

(3; PAUS., I I , 35, 37. 
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un paese ignco ab antico, acconcia sede di Flato (1). 
L'altro Averno ülirico é presso Cichira, capitale del-
l 'Aidonia, dove regnó esso Plutonc o Aidoneo. Orrido 
paese: rAcheronte, cioé ,¡1 Glichi moderno, sgorga mug-
gendo da foschi macigni e riceve i l Vava, che c forse 
i l Cocito: ivi nereggia i l lago Acherusio, e sallo squal-
lido greto trovavasl i l Necromanteio, dove Ulisse evocó 
le ombre infernali. Un laogo vicjno ha ancor oggi i l 
nome di Valondoraco, cioé Valle dell'Orco j e certo non 
si poteva meglio assitaare Tapparato tartáreo^ le qaat-
tro fnimarc e i dae laghi menzionati nel Fedone (2). 
Secondo altri chiosatori, i l paese in cui Ulisse trovó i 
Gimmerii e conversó coi :trapassati, e la nostra Esperia, 
poco langi dai laoghi dove rinvenne le Sirene e i Ciclo-
pi, e donde l'eroe di Yirgilio e Dante entrarono all'altro 
mondo. Strabone mette la porta de' regni bai presso al 
Yesuvio; e Pindaro fa guerreggiare a Flegra in Campa-
nia i nemici di Giove, traportando dalla Tessaglia e dal 
Peloponneso nella penisola italiana la grande strage de-
gli Uranidi , come l'aator deirEneide, e forse quello 
deU'Odissea, ci pongono i l Tár taro di Arcadia, delFAr-
golide e dell'Epiro (3). Pochi paesi erano cosi atti, come 
Eltalia, a servir di teatro acconcio a qaeste divine e for-
midabili meravigliej poiché assai prima chela Grecia 
fosse devastata dal cataclismo di Deacalionc, una vio
lenta epirosr avea desolati e strutti i popoli della vicina 
penisola, come vien testificato dalla doppia linea di monti 

(1) PAUS.,IX,3Ü.-PLIINV Hist., I I , 1.-STRABvVIL-DODWELL, 
vpera citata, lomo I , p. 24, 25.-POUQUEVILLE_, opera citata, 
tomo I , p. 310-320. 

(2) PAUS., I , 47.-HOMV Odyss., X I . - POUQUEVILLE, opera ci
tata, tomo 11, p. 124,422,438, 439, 440, 444, 445, 223,224. 

(3) MAZZOLDI, opera sopra citata, p. 440, 441. 
GIOHERTI, Del Bnono. 31 
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ignivomi e di venticinque crateri notabili , che dal Ye-
róñese corrono fino in Sicilia, fra i qaali due soli, TEtna 
e i l VesuviOj buttano tuttavia fuoco 4 ) . I I nome di Aver-
runco o Auronco dalo a Plutone ricorda nn vecchio 
ramos italiano di Osci e Pelasghi^ e i l regno omerico é 
virgiliano del dio col \'icinante Elíso della Gampania 
Felice.spno cosi bene espressi dalla condizione attnale 
del l i ioghi , che altri ne h^i stesa una carta &). I I paese 
di Cuma, sparso di bocche e di scorie vulcaniche, ve-
stibolo di Averno, seggio del nume infernale e della 
Sibilla, era altresi i l domicilio dei Gimmeriij accasati 
sotterra in certe stanze, dette Agüe, e pr iv i della luce 
solare: sia che con ció si alludcsse al cielo di frequente 
appannato dal fumo caliginoso dei í'uochi eruttanti , ov-
vero a una cittá troglotlitica, di cui altri ha creduto tro
var gli avanzi nel Miseno. Ma Saturnorchecol suo nome 
diede grido di áurea felicita alia prisca Italia, denominó 
puré lo stretto gaditano assai prima di Ercole e del-
TAlessandro bicorne, lamoso in Oriente. I I vocabolo oc-
cidentale di Esperia trapassó di conserva col dio dalla 
nostra all'iberica penisola, dove regnó Gerione,v¡nto dal 
fenicio Melcarte, ovvero (laU'Ercole pelasgico, e dove 
pur si puó credcre che di Grecia pervenisse Briareo o 
Egeone, da cui chiamaronsi i l mare deirArcipelago e le 
saturnie colonne (3:. Queste memorie, collegate colle 
rivoluzioni vulcaniche che schiantarono 1'A frica dal-
l'Europa, la Sicilia dall'Italia, FEubea dalla Grecia conti-

(1) Mém. de rinst. da F r . , Ác. des Inscr., tomo V, p. 181. ' 
{% MAZZOLDI, ÍOCO citato. r PLUT., de Is. et Os., 43. 
(3; Mém. de l'Inst. de F r . , Ac. des'Inscr., tomo Y l l , p. 106, 

107. - EDRISI, Géogr., trad., París, 1836, tomo I , p. 198, Idl), 
200; tomo I I , p. 02, 3.-ÁPOLLOD., I I , 5, n.0 IO.-CLAVIER, ad 
h. I Strab., I I I . 
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nentale, sommersero FÁtlantide, íbrmarono le Gicladi, 
l'arcipelago maltese, i due gruppi delle Baleari, e le 
Azore, tüttavia inféstate dai vulcani sottomarinij con-
nesse eziandio colle migrazioni degli Uranidi, coi beati 
ort i delle Esperidi, colle Satiridi di Pausania, colle isole 
di Mostachiin e di Sara immaginate clai geograíi arabi-
ci, e cogli altri miracoli deU'oceano sconosciuto^ queste 
memorie, dico, sonó quasi ranello mediano che lega i 
racconti boreal! con quellLdeirOriente, e segna la pau
sa che fecero le Javole qnasi a mezza yia,' pellegrinando 
daU'Egeo sipo al mar Gronlo e polare. 

Benché i mit i greci siano stati in gran parte na t i i , 
essi. vennero modificati, trasformati, accresciuti dai co-
loni orientali, e in ispezie dagli Egizi; tanto che spesso 
c malagevole i l discernere i due elementi. I poeti e i fi-
losofi, e in ispecie i loro pr incipi . Omero e Platone, tol-
sero molto daU'EgittOj e i l mito del savio ateniese nel-
l 'ult imo della Repubblica esprime la sapienza del Nilo 
notabiímente attemperata e ingentilita dall'ingegno do-
riese e pitagórico. Ci trovi colla candida Galassia molte 
idee astronomicherla métempsícosi, i l jeroñinte, Fottava 
dei suoni e dei color í , Tarmonia delle sfere, l'egua-
glianza'delle anime, e, in fine, la signoria dell 'arbitrio 
di costa al trono e al fuso della necessitá (l'Adrastia del 
Fedro), girato dalle Parche, cantanti all'unissono colle 
Sireite, e simile alia ̂  ruó ta buddistica del Sacravarti, 
emblema dell'ordine e del tempo cosmici. La psicostasia, 
o sia i l l íbramento delle anime, veduto dalWinckelmann 
eíílgialo sopi'a una patera etrusca, e ricordato da Omero, 
é d'ongine egizia, e apparteneva al giudizio dei m o r t i , 
che Osíride faceva nell 'Amenti , al cospetto di Ermete 
psicopompo e ibjocéfa^loj i l qnal giudizio é puré rappre-
sentato sopra un papiro e snl terapietto d^Iside nella 
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parte occidentale di Tebe 11 che cí fa rimembrare i l 
ponte Tsinevad dei Persiani, e quello di Sirát degli Ara-
hi¡ bilicati sull'abisso della geenna, con due angioli Mir 
e Sorusch, che alia testa di esso ponte pesano le azioni 
dei passeggerii fizione accennata eziandio nella leggen-
da di san Patrizio, e che per un caso singolare si trova 
persino in America &). L'Amenti o inferno egizio era 
airoccaso3 preseduto da Osiride Petempamente, che suo-
na abitatore della regione occidentale; onde nel Libro 
delle porte, spezie di l i turgia o rituale ermetico che tro-
vasi sulle mummie, si pregano in favor dell' estinto la 
dea Neit, che presiede alie partí orientali, i guardiani 
deiroccidente e dell 'Oenró, e lo stesso Osiride; e sole
vas! eííigiar Tingresso di questi luoghi sopra le casse 
mortuarie e i sarcofagi (3)". L^Oenró, dove riluceva puré 
un bellissímo palagio di Osiride, dio universale, era l 'El i -
so degli Egizi; se si ha l'occhio al predominio delle idee 
astronomiche nei mit i niliaci, si puó supporre che fosse 
collocato a oriente o in qualche luogo celeste e inde-
terminato. Ma egli é piü probabile che per le regioni prc-
valse suirimmaginazione dei Greci, anche gli Egizi i l 
ponessero contiguo all'Araenti e verso la medesima 
guardatura del cielo; onde conghietturo che fosse o 
nelle Espéridi, dove poteva intrecciarsi colla favola egi-
zia e pelasgica di Atlante, e neiroasi di Tebe, chiaraata 

(1) HOM,, I I . , V I I I , 69; X X I I , 210.-CHAMPOLLION, Panth. 
égyp., Mém. de VInst. de Fr . , Ac. des Inscr., tomo Y , p. 84, 85, 
SQ.-Descr. de l'Égyp., tomo I I , p. 325-333. 

(2j HYDE, Hist. relig. vet. Berk, Oxonii, 1700, p. 401, 402, 
403.-SALE, Observ. hist., cí crit. sur le Mahom., trad., sect.4.-
CORAN, X X I I I , 103, 104; X L I I , 16.-iVom'. ann. des voyag., 
lomo X X I X , p, 203, 204. 

,3, GAILLIAUD, Voy. á Mcroc. lomo IV, p. 24-48. 
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dai Grcci isola del Benavv enturo si, qaasi in glardíno 
campato fra le arene del líbico Tifone; ovvero in qual-
ciin'altra di tali strisce fruttifere^ per cni davasi ai Libi i 
i l titolo di beati (1\ 

La nazione ahí ta trice delle sponde del Ni lo , non- té-
nendosi contenta a descrivere e ritrarre i l soggiorno 
oltramondano, volle eífettuarlo in un certo modo entro 
le viscere delle montagne. Le necropoli degli Egizi sonó 
cittá eterne, rapprésentative dcU'Amenti, laddove le lo
ro dimore a uso dei viyi erano piccoli e frágil i ostelíi a 
sosta dei passeggeri; tantoche per la loro struttura le 
une erano rispetto alie altre qnasi uno stabile domicilio 
verso i diversorii dei viandanti, e ricordavano la durata 
eterna in contraposto del tempo breve e sfuggevole ffi: 
E di vero le abitazioni dei morti e degl'iddii (alie quali 
appartengono i gran palagi faraonici^ quasi templi sacri 
al dio umanato e regnante, secondo i l concetto civile 
deiremanatismo applicato alia política e i l dogma del-
l'avatara) sonó le solé sopravissute, almeno in parte., a 
memoria di quel popólo meraviglioso: delle altre non 
riman piú alcun vestigio. Ateneo riferisce un'antica sen-
tenza, che sembra aver dato norma all'edificare degli 
Egiz i , dicendo che la morte sola éper l'uomo hnmor~ 
tale (3). La necropoli comune di Tebe corre piu di due 
leghe entro i l vivo seno del monti l ib ic i , che, scavati a 
varii gradi di altezza, traforati, in mille guise c tut t i 
gremiti di sale, pozzi, anditi, siringi innumerabili c in-
tricatissime, rendono immagine di un immenso laberin-

(4; LAÑÓLES, Mém. sur les Oas, ap. HoRNEMAríN, opera sopra 
ntata, P. 2, p. 345. 

2) DIOD., I . 
(3; VIÍI, 33G. 

31 
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to. La grandezza degl'ipogei varia, secondo lo stato e la 
dignitá del sepolti: molti sonó vastissimi e composti di 
piü camere, perist i lü, gallerie: uno di essi si protende 
in lungo meglio di seicento piedi. Piü mirahili ancora 
di grandezza e di magnificenza sonó le catacombe re
gio, appaitate in una valle muta, á r i d a , adusta, cinta 
di orride r u p i , da cui i l solé sferza e riverbera piú re
vente; vivo specchio della morte e degli ardori infer-
nali i l \ 11 laberinto, descritto da molti antichi, era-, a 
parer degli uni , un foro comune a ogni nomo di Egitto, 
e serviva, secondo gli a l t r i , agli oracoli e alia sepoltura 
dei coccodrilli sacri e dei re; e non é da disprezzare la 
conghiettura del Gatterer, che ci ravvisa una spezie di 
osservatorio astronómico, simboleggiativo della metem-
psicosi (2). Alio stesso uso funerale probabilmente si 
adoperavano le gallerie sotterranee di Meló, stranamen-
te intrecciate, e non molto dissimili alie catacombe di 
Alessandria, di Creta, di Siracusa, di Palermo, di Na-
poli^ di Roma, di Par ig i , e alia caverna immensa di 
Blixco nel Guatemala, della quale i nativi favoleggiavano 
mille stupori i3). La cittá troglodítica d'Ipsica, che cor
re per la lunghezza d'un miglio nella Sicilia australe, 
ha i l suo sepolcreto nella spelonca di Altaria, simile alie 
catacombe di San Giovanni nell'Acradina a Siracusa (4). 

(i) Descr. de VÉgyp., tomo I I , p. 35; tomo I I I , pass. 
(2j HEROD., I I , 148.-LARCHER, aíZ. h. Z.-DIOD., I.-STRAB., 

X Y I I . - P L I N . , Hist., Y , i l ; X X X V I , 12, 13; X X X V I I , 9.-Descr. 
de VÉgyp., tomo l Y , -p. 492-514. - GATTERER, in Comm. soc. 
reg. scient. Gofting, ad au, 1787-8, P. 3, p. 54-62. 

(3) WALPOLE, Mem. relat. to Europ. and Asiat. TurJcey, 
Lond., 1817, p. 368-382.-iVott?;. ann. des voyag., tomo X X I , 
p. 258,259; tomo X X V I I , p. 149-159. 

(4) Nouv. ann. des voyag., torno X X X I V , p. 46, 47, 48, 147, 
U8,149. 
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1/Ásia é ricca di tali scavi sepolcrali; ed oltre i celehri 
ipogel di Alabanda, Antifello, Miro ed Amasia, quelli d i 
Persepoli, Telmesso e Petra sonó stupendi per la gran-
dezza difficile del lavoro. Le necropoli egizie vennero 
imítate nei paesi contermini al Ni lo; e quattro ne serba 
la sola oasi di Siuá, contenenti le spoglie degli antichi 
adoratori di Ammone (1). Tolemaide, Teuchira e altre 
antiche citta della Pentapoli banno ciascuna la loro^ ma 
a latte sovrasta quella bellissiraa di Cirene, oecupante 
i íianchi di una montagna a si gran distesa, che l'occhio 
non puó capirla, e testimoniante quanto fosse gentile 
la opulenza dei coloni di Tera. La pietra calcare del 
monte é bucherata, come un alveare, da innumerabili 
mausolei di vario sesto, spesso ornati da peristi l i i , ar-
chitravi , cariatidi, bassirilievi di elegantissimo lavoro, 
in cui ¡1 genio severo e splendido degli Egizi gareggia 
colla squisitezza dell'arte greca. Gli avanzi contigui 
della cittá dei v iv i , in cui per ordinario alia parte lavo-
rata nel sasso si aggiunge uualzata fatta a mano, accen-
nano come si passasse, nel modo di abitare, dalle grotte 
barbariche dei trogloditi agli abituri fatti di planta ed 
eretti sopra térra dagli uomini piú civilij onde vennero 
ingegnosamente paragonati alia Galatea della favola nel-
l'atto che s'anima i l marmo operato dalla raspa dell'a-
moroso arteíice $ . 

Se dai sepolcri scavati o terragni entriamo a consi
derare quelli che si lievano in altura, troveremo un 
altro genere di simbólica mortuaria, piú semplice e piü 

(ij CAILLIAUD, Voy. á l'oas. de Syouah, p. <l8-22.-Idem, Voy. 
a Méroé, tomo I , p. 68-77.-HORNEMANN, opera sopra citata, 
P. i , p. 60-53. 

{% PACHO, opera sopra citata, p. 49, 50, 178-232.-ÍVOMU. 
ann. des voyag., lomo XIV, p. 26, 27; tomo X Y I I , p. 309-331. 
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ubbidientc íilia mano dell" nomo. Dalle squisite molí di 
Egitto sino a quella sterminata copia di tumuli (opere 
informi e per lo piú di Barbari), che sonó sparsi per la 
Siberia^, la Rnssia, TAsia Minore, la Grecia, la Germa-
nia, la Scandinavia, l lrlanda, l'Africa e rAmerica, la 
forma piramidale o cónica ricorda i l primo emblema 
con cui venne rappresentato i l Teocosmo. I I cono si r i -
í'crisce specificatamente alie religioni falliche, alia gene-
razione delle cose emanate, e la pirámide al ricorso di 
esse verso l 'unitá emanatricej onde i due simboli insie-
me accoppiati rispondano ai due cicli dell'emanatismo. 
Perció alio stesso modo che le tombe sotterranee signi-
íicano la dimora oltramondana, ma temporaria, dei de-
funti in nn luogo apparlato sino alia risoluzione finale 
del mondo, cosi qnelle che si levano sopra i l suolo íbg-
giate a cono o a pi rámide, adombrano i l r i torno degli 
spiriti all ' imita emanante, e i l compimcnto del Buono, 
secondo i l concetto dei panteisti, quando, compiuta la 
vita cósmica, verrá meno tntto i l creato. Appropriati a 
tal significazione sonó i Teocalli e le piramidi di Teo-
tihuacan, Papantla, Colula, Mitla, Itzalane, Copan, Uta-
t lan , e altr i luoghi del Messico e del Guatemala, dove 
nel grembo del rialto si tumulava i l defunto, e sopra 
torreggiava un tempietto a onor degl'iddii: per tal modo 
la térra si consertava col cielo, e le due religioni dei 
morti e dei numi, congiunte nel cuor deU'uomo, si me-
scevano del parí nei monumenti (1). Quest'uso pare i l 

- (1) IIUMBOLDT , Ess, polit. sur le roy. de la Nouv. Esp., Pa
rís, 1825, chap. é, 8, §.§ 1, 2 , 8 , 9.-Idem, Vues~dcs Cordill., 
Paris, 1816, tomo I , p; 96-127^ tomo I I , p. 102,103. - YEYTIA, 
Historia antigua de Méjico con varias ñolas de Ortega, Méjico, 
1836, tomo 1, p. 247-250. - L'M ĈÍ. de la soc. de géograph., Pa
ris, 1835, p. 235, 236,237.-IUARROS, Uist. de la ciudad de 
Guatemala, etc., Guatemala, 1809-18. 
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])iú. anticOj poiché venne osservato cUii primi Mesopota-
mici , per quanto si raccoglie dalle memorie e dai nuler i 
supcrstiti lungo l'Eufrate 5 onde nasce la singolare ana-
logia, notata dal Zoega e da Alessandro di Humbold. 
ira i Teocalli messicani e W tenipio sepolerale di Belo^, 
descritto da Erodoto (*). Le piramfdl della Nubia si d i -
stinguono da quelle délP Egitto ( d i cui taccio, come 
notissime)^ perché hanno anch'esse i l loro sacello- non 
in cima, ma alF ingresso, quasi vestibolo o peristilio che 
sporge. Centottanta incirca se ne noveraho presso gl i 
avanzi di Saba o Meroe, párti te in due gnippi ; la minor 
delle quali ha dodici, e la maggiore cinquantotto piedi 
di base'; con entrovi pozzi di 'mummie, e fiiori santua-
riet t i , fregiati talvolta di bassi rilievi e p i loni : alcuni di 
essi con ieroglifici. Altre ruine piramidali sonó sparse 
per TEtiopia: fra gli avanzi del monte Barcal, forse r i -
spondenti all'antica Wapata, oltre sei templi , v'ha un 
mu cchio di diciotto pirainidi, le une integre e le altre 
in macerie; e poco lungi sull'opposta ripa del Nilo si 
vcggono quelle di Belcl 0 Nuri ben cardinate, simlli 
alie moli di Sacara, e quindici di esse molto spaziose (2;. 
Prossimi alie piramidi sonó i Unnuli di pietra o di té r ra 
ricordati dagli antichi, come quelli di Oíelte a Nemea 
presso Gleona, di Auge a Pergamo, di Epito in Arcadia, 
di Foco in Egina, di Aliatte, di Gigea, di Dercenno e di 
altr i moltissimi, che spesso rendono imagine di cólli o 

(1) KER PORTER, Travcls, pass.-HUMBOLDT, V U C S des Cor-
dill., tomo l , p. dl7-124.-HER0D., I , 181, 183, 183. 

{% CAILLIAUD, Voy. á Méroc, tomo í l , p. 41, 72,73, 150-174; 
iomo I I I , p. 199, 227, Yedi la descrizione dei Iré gruppi pira-
midali di Cargos sul Nilo in una lettera di üdoardo Uuppel, 
iVour. ami. des voyag., tomo X X I I I , p. 415-419. 
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montagnuole naturali, anziché di rialt i fatti a mano (1). 
Le tombe notissime di Ciro,, di Patroclo, di Aiacc. di 
Achille, di Adriano j i tumnli dclla Siria , della Laconia 
e deir altra Grecia ^ i Tepe della Mesopotamia, e gFin-
numerabili Curgani che si trovano a horca deU'Eussi-
no/appartengono sottosopra alio s.tesso genere di se-
poltura. I Moral di Taiti nelia Polinesia sonó veré pira-
midi a scaglioni, come quello, verhigrazia, di'Oamo e 
Oberea, hellissimo, con base di rocca viva^, lunga du-
censettantasette e larga ottantasette piedi¿ alto (¡naran-
taquattro, gradinato di pietre coralline e cinto di alta-
r i ; templo e regio mausoleo insieme, dove ostie umane 
sMmmolayano agl ' iddii (2). Simili erano i Guachi dei 
Peruviani, di forma tra cónica e piramidales fatti di tér
ra o di pietre maestrevolmente commesse, con ingres-
so vólto a levante per intromettere 11 cadaverej quaü 
se ne veggono ancora in tutto 11 paese, ma specialmen-
te nel dislretto di Caiambé, riputato sacro e cimiterio 
antico dei principi. Alcuni sonó grandissimi, come i l 
Panecillo de Callo nclla stessa provincia, poco lungi da 
Latacunga e xlalla famosa reggia degli Eliadi, alto circa 
ottanta melr i j se pur non é una fortezza o veletta, ov-
vero un'alzata natúrale , prodotta-dai fuochi sotterranei 
che travagliano i l paese $}. L'antica cittá peruviana di 

( i ; PAUS., I I , J5 , 29; Y H I , 4, 16; X , 36.-HEROD.> I , 93.-
ATHEN., Dcipw., X I I I , 14.-VIRG., M n . , XI /SSO, 851. 

(2; GOOK, ñeíaí, des voyag., trad., París, 1774, tomo I I , 
p. 421-424.-LESSON. Voy. aut. du monde, París, 1838, tomo I , 
p. 402-406. 

(3) ULLOA, Voy. liisL de l'Ámcr. mérid., Ámsterdam, 1752 , 
tomo I , p. 381, 382. 388, 389 . - ídem, Mém. p h i í , hist. ct phys. 
conc. la découv. de V Amér., lomo I I , p. 381, 434, 435.-HUM-
BOLDT, Vues des Cordill, tomo I I , p. 103, 104. 
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Mansiche ha i suoi tumuli altissimi; e ció che c piu sin-
gohire, la spianata di Paucara, do\e, secondo la tradi-
zionCj si seppeUh'ano i Caciehi piú iliustri dei paesí con-
v ic i i i i , é cospersa di monoliti seriza numero ^ di varia, 
grandezza, e cósi a capello piramidali, che gli diresü 
esemplati sulle moli egizie^forse cippi funerei a onor 
dei sepolti d). Negli Stati Uhit i si contano piú di trerni-
la r ial t i tumular i , per lo piú di t é r r a , talor posa t i sur 
un suolo di mattoni cotti. o su rilevali naturali, alti da 
quattro a novanta piedi in circa, con larga base propor-
zionata/e simili a quelli della Troade e dell'Irlanda (2), 
Sonó sparsi per undici Stati e peí territorio mae-
strale di Visconsino; ma i maggiori si trovano per lo 
piú a ostro; e tutt i , salvo quelli del Chenango nclla JXUO-
va Y o r k , sonó campati fra i l lago Erié e i l -golfo del 
Messico, nieli5ampia valle che traraezz^ fra gii Allegani 
ele montagne alpestri di ponente S_ono antichi, co
me apparisce dagli arbori secolari che sovrastanno e sí 
radicano in alcuni di essi j né gr indiani , che giá occu-
pavano i l paese all'arrivo dei coloni europei, hanno in 
uso questó genere di sepoltura, o industria bastevole a 
íabbricar gl i strumenti, che accompagnano per ordina
rio le ossa dei seppelliti (S). Furono dunque probabil-

(1) HUMBÓLDT, ihidem. -ULLOA, Mém. c i i , t. 1̂  p. 375, 376. 
(2) WARDEN, Rcch. sur les antiq. des États-Unis, in Rec. de 

voy. et de mém. par la soc. de géogr. de Parh, tomo I I , p. 388, 
496, 497, 498. . 

(3) Ció sonó: Nuova York, Ohio, Tennessee,. Renlucky, Mis
souri, Illinois, Michigan, Indiana, Yirginia, Pensilvania e L u i -
giana. 

(4) WARDEN, op. cü., p. 392, seq. - CALEB-ATWA^ER, in Ar-
choeolog. americ, lomo I . - Nouv. ann. des voy., lomo X X Y I I I , 
p. 8o-97,148-202. - MALTEBRUÍN, Préc. de la géogr. univ., 1. iSO. 

(5) WARDEN, ihidem, p. 153-169. , 
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mente opera di que] Tallighevi o Allighevi, che, secon-
do le tradizioni dei Lenapi, stanziavano prima della 
giunta di qaesti a oriente del Mississipi, e aveano citta, 
fortezze, trincee ben fahbricate, della quali molte du-
rano ancora 1). Gli Alliglievi, giusta ogni verosimiglian-
.za, furono un ramo di quella gran famiglia tolteca che 
popólo non solo ilveccliio Messico e i vicíni paesi, ma 
una parte notabile dell3America boreale, le alte valli 
delle Ande e le piagge vólte al Pacifico, dal Gila agli 
Araucani, come si raccoglie dallo stiidio comparativo 
dei teschi e degli scheletri superstiti degli antichi abi
tan ti &). I rialt i colossali di America ci rainmentano 
quelli di Donagadi e di Dromora in Irlanda, che gira-
no alie falde. Tuno quattrocentottanta, l 'altro secento-
trenta piedij e i monumenti drnidici di Carnac nella 
minor Bretagna, di Man, di Anglesey, e sovratutto lo 
stupenclo StoTic-he/nye a tramontana di Salisbury., eter
no come le piramidi egizie^ monumenti forse religiosi, 
ma congkmti colla pieta verso gli estinti, come appari-
sce, rispetto al pii i ragguardevole di essi, dalle cjn-
quanta e piú more sepoicrali, dette barrovvs, che, pár-
tite a gruppi, valíate da fossatelli e vestite di guaime, 
accerchiano la macla gigantesca del risphinato salisbu-
riano (3). Certo, chi avesse agio e pazienza di esamina-
re e studiare tut t i i sepolcri, e tesser quasi una storia 
funerale delle nazioni, vcdrebbe compendíate e quasi 
riílesse in uno specchio tüt té le parti e le vicende della 
civiltá. 

Nessun popólo eterodosso pareggia gli antichi Egizf, 

(1) IIECREWELDER , Hist., mocurs ct COMÍ, des nal. indicn., 
trad., París , 1822, p. 46-50. 

(2) MORTON, Crania Americana, etc., Philadelph., 1839. 
(3) SAINT-AMANS, ap. Ann. des voyag., t. X X I I I , p. 273-317. 
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per ció che spetta alia religionc dei morti e alia gran-
diositá dclle opere che la riguardano- ra a chi voglia 
trovare la nazion gentilesca che piú si accosta per que-
sta parte al genio di quelli, non dee uscire dalla nostra 
penisola. Quei rairabili Etruschi o Raseni^ cui Dionigi 
fa navigare dall'Asia minore^ e alcuni raoderni traggo-
no dalle Alpi e dalla Rezia, si raescolarono certo nei 
due casi, fin dal primo loro apparire snlle sponde del 
Tevere, dell 'Arno e del Po, cogli aborigeni d'Italia^ c 
vennero conteraperati dal sangue oseo e pelasgico (!'. 
Stando anche nei termini ipotetici del Gebelin e del 
Niebuhr, io non posso ¡ramaginarrai che i vecchi To-
scani fossero asiatici o grigioni di stirpe, d'instituti e 
di l ingua, piú che i moderni Italiani siano francesi, te-
deschi., arabi, benchc i Galli, i Goti^, i Longobardi^ i Sa-
raceni abbiano corsa F Italia e signoreggiate alcune 
part í di essa. Puó essere che come i Liguria gFIl l i r ic i 
e gli abitanti delle Gallie s'irapadronirono di parecchie 
province italiche e Vi si raescolarono coi vint i , cosi una 
colonia di Rezi o di Tirreni asiatici siasi accasata in To-
scanaj raa Tageté, vivo simulacro della civiltá etrusca, 
nato, corae i famosi Palici, dalle viscere della té r ra , fu 
au tóc tono , che é quanto dir nazionale, e disceso dai 
pr imi coloni di Oriente, che popolarono la Penisola do-
po i l diluvio. Ghe la civiltá dei Raseni si debba aver per 
itálica apparisce da ció, che niun popólo fu piú dispo
sto di essi ad avvantaggiarsi delle cose e idee forestie-
re ; come si ritrae dai loro raonumenti- dove si pnó os-
servare fino a un certo segno la succession manifesta 

(1) HEYINE, ap̂  Comm. soc. scient. Gotting., ad an. 1772, P. 2, 
pag. 3G. 

• • ' • v • 32 ; • 
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dell'arte egizia e greca (1). Ora quando cominció a fio-
rire l'Etruria^ dieci o al piü quattordici secoli innanzi a 
Cristo, FItalia meridionale era giá ingentilita; onde da 
leí principalmente dovettero far ritratto i nuovi coloni. 
Un dotto Francese osserva che gli antichissimi aborige-
geni d'Italia tumnlavano in modo non disforme dagli 
Etrnschi, come apparisce dai sepolcri di Canosa e da 
certe urne effigiate di térra cotta, tróvate testé presso 
Albano sotto un suolo di lava. Corre puré una certa si-
miglianza fra queste tombe italiane e quelle dci L i c i i , 
a uso -di capanne scavate nella rupe '•%). Fu altt esi av-
vertita la similitudine del sepolcro varronianó di Por-
senna colFerodoteo di Aliatte e col mausoleo supersti-
te, volgarmente detto dei Curiazi o degli Orazi, che da 
alcuni eruditi viene attribnito ad Arunte (3), Questi r i -
scontri danno un certó peso alia tradizione raccolta da 
Dionigi sulForigine degli Etrnschi: ma quando si con
sidera che anche i Pelasghi uscirono dall'Asia minore, 
che i l loro seggio primitivo fu forse la Cappadocia, la 
Macedonia, che quindi mossero verso Creta, FArcipela-
go, la Tracia, la Macedonia, la Grecia, FItalia, l ' IUir io , 
le ¡solé tirreniche e la Spagna, si riesce a questa conclu-
sione, che Pelasghi, T i r ren i , Etrnschi, Sabini, La t in í , 
Osci, Aurunci, ' Umbr i , Siculi, e via discorrendo, eran 
tu t t i rami di una sola stirpe, venuti successivamente in 
I ta l ia , come l o n i i , Eoliani, Achei e Doriesi fnrono un 
solo popólo ellenico, che si sparse a poco a poco per 

(1) HEYNE, ap. Comm. cit , ad an. 1772-1776. - Cons. OTF. 
MÜLLER, Die Etrüsker, Breslau, 1828. 

(2) RAOUL-ROCHETTE,, Mém. de rinst. deFr., Ac. des Inscr., 
tomo X I I I , p. 534, 535, 536. 

(3) Journ. des savants, mars, 1837, p. 181,182. - MULLEF., 
Die Eirüsk., lomo I I , p. 226. 
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tutta la Grecia, e come gli stessi EUeni non furono a 
principio che un membropelasgico. Sciami celtici e ger-
inanici irruppero certo piú volte nella nostra penisola 
alio stesso modo che -aleone t r ibu «lave penetrarono 
í'orse nell" lUlrió e nella Tracia, e parecchie colonie egi-
zie e fenicie si piantarono in Grecia - ma il tronco clella 
nazione restó intatto e s ' incorporó quegFinnesti fore-
stieri. La sola diversitá di stirpebendeterminata é quel-
la dei Giapetidi e dei Camiti; questi anteriori a quelli di 
civiltá, e in molti siti di migrazione e di domicilio. Le 
nazioni pelasgiche molto ritrassero dagli adoratori di 
Urano, di Gea e di Saturno, e si appropriarono, modifi-
candoli, i r i t i e le favole loro^ onde io conghietturo che 
come ruccello profetico di Pico e Foracolo di Tiora, 
cosi Tagete, figliuolo della Terra, sia stato in origine un 
ricordo camitico. 

L'architettura sepolcrale degli anlichi popoli italiani 
si puó dunque considerare generalmente come idéntica 
a quella del ramo speciale degli Etruschi, benché si di-
versifichi piú o meno, secondo i luoghi e i tempi, in 
molti particolari dell" arte. L' idea che vi signoreggia 
consiste nel rappresentare la morte, come un supple-
mento morale della vita, e lo stato oltramondano, co
me un seguíto del terrestre. Questo concetto, che si ma-
nifesta, benché" assai piú rimessamente e temperato da 
altre idee, in alcun? campisanti moderní (come, per 
esempio, nel vastissimo cimitero Lachaise a Parigi, vera 
cittá campata sopra un cólle), é cospicuo nelle tombo 
etrusche, íatte a similitudine delle case dei vivi. Esse 
sonó composte (tranne i l Colombario di Veio. che é di 
un genere afTatto speciale) or di semplici camere sot-
terranee e scavate nel tufo, or di stanze aventi per ag-
giunta un túmulo rüevato di forma cónica: ovvcro son 
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praticate nei fiancHí dclle alturo^ e hanno una porta o 
facciata piü o mcno ragguardevolc, che da loro Taspetto 
di case ahitabili. Al primo genere appartengono la piü 
parte di quclle di Vulci , presso le cui ruine, al confluen
te del Giano e della Fiora, si veggono quattro sepolcre-
t i , due vicini a Ponte Sodo e due poco lungi dal ponte 
dell'Ahbadia antichissimo, e benché romano di corpo^ 
tirrenico di o r i g i n e o l t r e un'amplissima necropoli a 
due íilari di tombe formanti una via sepolcrale, che cin-
geva l'antica cittá e conduceva a Cosa o al porto di Br
eóle i l \ Nel centro della necropoli s'innalza la Cucu-
mella, gran cono, i l cui diámetro é di dugento piedi , 
simile al mausoleo lidiano di Aliatte e all'Aianteio di 
Trola : una torre quadrata sta nel mezzo del t ú m u l o , 
sui fianchi del quale si veggono capitelli, cippi , sí ingi, 
l i o n i e una colonna; aggiunti forse ed ornati^ che so-
pramontavano e fregiavano i l monumento. A ostro della 
Cucumella, dove si mescono le aeque della Fiora e del 
Giano, si lieva un altro túmulo notabile, ma minore del 
primo (2 . Gli altr i sepolcri volcenti sonó inpianura, a 
tre o quattro piedi infra térra, scavati nel tufo, compo-
sti di piú camere a vólta, che girano interno a un vesti-
bolo aperto di sopra, per cui i vivi poteano discender e 
a visitare la ríiagion del defunto (3). Fra le tombe inta-
gliate nel flanco delle valli si annoverano quelle deiran-
tica Tuscania, oggi Toscanella, a quindici miglia da Yul -
cij verso ostrolevante, in sito assai forte, dove si scor-
gono gli avanzi dell'acropoli e delle mura etrusche o 

(1) Ann. dell'inst. di corrisp. archeolog., ad an. 1830, p. 39Í 
40, 41; ad ann. 1832, p. 255, seq. 

(2) Ibidem, ad an. 1830, p. 40; ad an. 1832, p. 272, 273, 274, 
(3) IMdem, ad an. 1832, p. 263-267, 280, 281. 
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pelasgichc, S^ipre a fmnco una fonclura pittoresca, r i -
gata dalla Mártá, fiumicelLo che sgorga dal lago di Bol-
sena, cinta di massi e dirupi, pcrtugiáti dagli aveili, che 
si sprofondano nci due latí della valle taciturna. Ciascu-
no di cssi ha la sua porta praticata nel tufo: ne5 piú iio-
tahilij ruppartamento interiore é preceduto da un pic-
col pórtico e da un vestibolo, l 'uno e Faltro con sedili 
scavati nella roccia a uso delle cerimonie funehri e dei 
pietosi visitatori delFestinto (1). A Norchia e a Gastellac-
cio o Castel d'Asso, in quel di Yiterbo, la rispettiva ne-
cropoíi é pur situata nella forra romita che si atterga 
alia cittá dei vivi^ la quale accampasi sul cólle vicino, 
conforme aU'iiso attribuito da Dionigi agli Aborigeni^ 
fondatori di Orvinio. Ivi s'íilza nel fondo una rupe, sta-
gliata quasi a perpendicolo. vólta alia c i t tá , e divisa in 
piú compartimenti; ciascun dei quali é sculto a guisa 
di facciata, a uno o due solai, con finta porta, zoccolo, 
spesso inscrizioni etrusche, e talvolta colonne, frontone 
ornato di statue e bassirilievi dipinti , di grandezza oltre 
i l naturale. íl lavoro é piano a risalto, piú spesso cavo 
c formante una piazzuola bislunga, con ¡scalee laterali, 
anguste, che guidano al sommo dell'erta. Si entra per 
una porticella piú a basso, larga per ordinario tre pie-
di , e conducente, per un ándito a gradini, fino ad una 
camera, e talvolta a due impakature di stanze sepolcra-
l i (2 . l / O r i o l i conghiettura che i vocaboli Orchia, Or
ela, Orclanum, Urda, Urde, originalidi Norchia, ven-
gano da qucllo di Orco, cioé Plutone, che sotto le de-
nominazioni di Manto e di Yedio passó nei nomi urba-
ni di Mantova e di Yeioj i l che consuona colla sontuo-

(1) Ánnali deW ist. di cofr. archeol, ad an. Í832 , p.267,268^ 
269. 279-282. 

(2) tbídem; p. 383, 384 : ad an. 4833, p. 27-40. 
32* 
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sita dei monumentl, e chiarisce quanto ai Norcini fosse 
cara la religlone dei morti (1). Non parlero delle sepol-
ture , che si trovano a Sutri e lunghesso la via da V i -
terho a Bomarzo, greraita di ogni sorta ruine^ indizio 
di commercio fra due gran cittá (2). Ma non posso pre
teriré Tantica Tarquinii, fornita di due necropoli; Tuna 
sul cólle di Corneto con secento e forse piú tumulij al-
cuni dei quali eccedono ín altezza la misura di quaranta 
picdi; molti rozzi e parecchi artifiziosamente disposti'a 
varii gradij commessi di pietre vive e riquadrate.L'altro 
sepolcreto é sul pendió del monte Quagliero: gl i avelli 
sonó interriati sotto le due viê , di cui Tuna attraversa-
va il cimiterio, e Faltra correva da Tarquinii a Tusca-
nia. Le stanzesepolcrali deiTarquiniesi sonoriccamente 
adorne, talvolta con vaghissimi dipinti, e attestano l ' o -
pulenta coltura del popólo che le edificó. Le letta, o 
nicchie, intagliate nelle pareti, fanno segno che ¡vi, co
me puré a Vulci, Norchia, Bomarzo, Castellaccio, i l ca-
davere non era arso3 secondo T usanza di Chiusi, Yol-
terra e Toscanella (3). 

t La Cucumella di Vulci e i tumuli di Tarquinii do-
vrehbero indurci a discorrere dei due Toli scoperti da 
Giusto Cinci a Volterra, fatti a cono, di pietre senza ce
mento, e simili per qualche rispetto ai Talaioti delle Ba
lean e sovratutto alie tremila Píuraghe della Sardegna, 
isola ricchissima in molte specie di funerei monumen-
t i . Ma l'argomento é cosi ampio, che vorrebbe un l i 
bro. Richiamando perció i l discorso air intento che mi 
proposi, che é di mostrare nella necrografia dei popoli 

(1) Annali dell'istit. di corr. arc/ieoío^., adán, 1833,p.21,22. 
(2) Ibidem, ad an. 1832, p. 282. 
(3) Ibidem, ad ao. 1830, p. 36-39; ad an. 1832, p. 275-280. 
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etcrodossi le loro credenze sul compimento del Baono 
negli ordini sovramondani, secondo i l concetto dell'e-
manatlsmo, io t rovo, senza uscire dell' antiea Etruria , 
un mito moimmentalej atto a riepilogare i l raio ragio-
namento. Le necropoli etruschc, come ho testé accen-
nato, erano modellate sulle imagini delle cittá^ onde al
evine di esse/come quelle di 'Norehia e Castellaccio, ci 
fan conoscere coi loro intagli come fabbricassero e abi-
tassero i loro autori. Ma le cittá dei viví e dei defunti 
simboleggiavano del pari un' altra cittadinanza di gran 
lunga maggiore, cioé quella del Teocosmo, abbracciante 
runiversali tá divina dei cieli e dei tempi^ che avanzano 
di tanto intervallo i l breve giro della vita terrena. 11 no-
stro Orioli ha ingegnosamente avvertito che 1̂  antica 
cittá elrusca (io, vorrei diré pelasgica)3 di cui Roma é 
i l tipo, e non sola essa, ma i l circo e Tanfiteatro, col po-
merio, col sacro soleo, con 1'arena, le gradora, i cunei, 
gli obelischi, le porte e le altre loro partid adombrava-
no sotto tre forme diverse la t é r r a , i l cielOj Toceano, i l 
carro del solé, Fempireo, i l regno delle anime e dei su-
pe r i , cioé i l mundus; quasi imperio di Manto^. regna-
tore dei vivi e massimo iddio (D. Ora questa religione 
teocosmica, che si vede giá consertata col culto delle 
lombe nelle due principali facciate di Norchia, é , al pa-
rere del dotto Italiano, effigiata piü espressamente nel 
celebre sepolcro di Porsenna, la cui descrizione, fatta 
da Yarrone, ci fu conservata da Plinio (2), Alcuni eru-
dit i hanno un tale edifizio per al tutto favoloso e i m -
possibile a vcrificarsi; e i l Letronne^ a cui si accosta 
FGriol i , crede i l racconto varroniano tolto da qualche 

(1) Ann. delVinst. di con. arch., ad an. 183o.p. 46.47,48,52-50. 
(2) X X X Y I , 49. 
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cpopea che favoleggiava di Porsenna; eroc prediletto 
degü Etruschi, e lo paragona al scpolcro di Osimandia 
descritto da Diodoro e registrato da esso Letronne al-
tresi fra le chimere. Ma la possibilita storica dell'Osi-
mandico fu difesa da molti^ e úl t imamente dal Gail; e 
quella del mausoleo etrusco in ogni sua parte fu pro
púgnala dall 'Orsini, dal Tramontani e dal Quatremére 
di Quincy^ che prese a ins taúrame la pianta Cl). Sicco-
mc anche nella critica dottrinale la moderazione.a me 
]iare la via piü sicura^, io terrei una via di mezzo ira le 
opinioni-contrar ié , e abbraccerei, come probahile,la 
sentenza dell' Hcj^ne, delf i l i r t , del Raoul-Roclielte, di 
Ottofredo Miiller e del Thiersch, i qüall sottosopra s'ac-
cordano ad aver per verídica sostanzialmente la narra
tiva di Yarrone; e l 'ult imo in ispecic ammette due pia-
ni di piramidi e ripudia solo i l resto, come favoloso $ ) l 
Forte argomento per non at tr ibúire alia fantasía poé 
tica tu tto i l lavoro c la sua analogía con quello di Aliattc 
e colla tomba attribuita ai Curiazi presso Albano. Ma 
checché si pensi della veritá storica del monumento 
raccontato da Varrone, egli é assai verosimile che chi 
Flia ídeato abbia voluto simboleggiare colla base qna-
drata i l mondo infernale, col primo gruppo di piramidi 
le cinque montagne dell 'orografía mí t ica , coll'orbe e 
col pelago la térra e g l i elementi círconfusi, colla se-

(1) Ann. dcll'imt. di corrisp. archeol., ad an. 1829, p. 304-
309, 386, seq. - Mém. de l'Inst. de F r . , Acad. des Inscr., t, I X , 
p. 373, 374, 375. - Saggi di dissert. dcll'acc. di Cort., lomo I X , 
p. 56-82. 

(2) IIEYNE, Comm. reg. soc. scient. Gotting., ad ann. 1772. 
P. 2 , p. 42, 43; ad au. 1776, P. 2 , p. 45. - Jowrn. des sav., 
inars, 1837, p. i S i , 182, 183. - MÜLLEB, Die Etrüslt., tomo ÍI, 
p. 221-227. 
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concia e tcrza scgucnza di moli piramidali divise da un 
soppalco, i l cielo visibile e l'euapireOj reggia dei numi , 
e in fine colle catene i nodi di adamante che tengono 
ferme e collegate tutte le parti delle natura, e coi cam-
panelü l'eterna música delle sfere (1). lo noto di piú, che 
le catene allusive al fato stoico del mondo hanno cor-
rispondenza col fuso della necessitá e coll'Adrastia di 
Platone- che i cinque monti pifamidati si trovano ezian-
dio nei mit i dellá Cina^ e che le campanelle péndulo e 
risonanti. oltre allomare parecchi monumenti di essa 
Ciña, ci richiamano alia memoria i sonagli di Dodona, 
che sonó le prime quasi cámpane di cui la storia abhia 
serbato i l ricordo. La tomba dei Curiazi, i Toli di Vol-
terra e le Nuraghe rispondono solo alia prima parte di 
qucsta simbolograíia j la quale ancor pin compendiata 
si vede ncll'urna^ nel t ú m u l o , nel cippo e nella colon-
netta dei piú simplici monumenti fiínerei &). lo mi ac-
cordo tanto piú voléntieri col mió illustre compatriota, 
e ammetto la sostanza delle sue ingegnose conghiettu-
r e , che io veggo in tutta T architettura inortuaria dei 
popoli antichi (dalle forme semplicissime del cono e 
della pirámide sino alia struttura intricata e veramente 
teocosmica dei mausolei di Porsenna e di Osimandia) 
adombrata l 'idea íbndamentale deiremanatismo, risa-
lente ai pr imi sacerdozi scismatici dclFEufrate e dclTi-
gr i . E alio stesso modo che nell'Asia Teterodossia piü 
antica passó ai giapetici conquistatoi'i, che conílnarono 
neir inferno i l dio universale di quella, io credo che 
l 'Órco e i l Manto degli Etruschi e dei Pelasghi, rispon-

(1) ORIOLI, ap. Ann. dell'insf. di corr. archeol, 1833, p. 
43, 44. 

&) Ibidem, p. 45, 4G. 
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dente al Plutone o Ades (leí Greci, e collegato coi in i t i 
uranici di Pico e di Tapete, sia stato i l dio raondiale dei 
Caraiti i taliani, spossessato del cielo e della térra, e r i -
dotto a signoreggiare nei regni sotterranei dei trapas-
sati, come l'Arimane dei Persi, i l Sitna dei Caldei, i l 
Bali e i l Siva degl'Indiani. Del che si c conservato un 
vestigio nella omonimiaprobabile dlMantus e di B'Iun-
dus, e nei riscontri della necropoli e del soggiorno dei 
mort i colla cittá dei vivi e col regno universale della 
natura, secondo i l tipo cósmico. E ció che mi conforma 
in tale opinione si é i l vedere che presso molti an tichi 
popoli eterodossi la religione infernale rende imagine, 
ragguagliata ogni cosa, di una vetusta maggiore che 
l 'altro culto, e si puó paragonare a quegli esseri prga-
nici che ora sonó sepolti nelle viscere della té r ra , ma 
giá ne popolarono le parti apriche, assai prima che 1'no
mo fosse chiamato dalla Providenza a sottentrare nei 
luogo loro. 



CAPÍTOLO OTTAYO. 

DEL BL'OXO CONSIDERATO NELLE SUE ATTINENZE 

COLLA. SCIENZA PRBIA ED L'LTIMA. 

Siccome la scienza per la sua certezza si distingue 
daU'opinione, e rumano conoscimento non puó essere 
fcrmo c saldo se non si fonda sulPÁssoluto, ci é d'uopo 
risalire alia considerazione di questo, onde trovare la 
base scientifica della dottrina del Buono. I l le t tore per-
tanto mi avrá per escusato, se chiuderó questo articolo 
con alcune generalitá^ le quali., sebbene poco gioconde 
e attrattive per l 'ariditá loro, sonó pur necessarie, onde 
innalzare a grado di cognizione scientifica le cose dian-
zi discorse. La facoltá che tratteggia i pr imi lineamenti 
cleirAssoluto, come base di ogni conoscenza e di ogni 
ragionamento, mostrando le attinenze di esso con tutte 
le partí dello scibile, é la prima scienza. La qual é e 
vuol essere assiomatica ed universales giacché se non 
íbsse assiomatica, non sarebbe primarse non fosseuni-
versale, non potrebbe servir di puntello a tu t t i gl i or-
dini dell'umano sapere. Ella dee dunque versare sopra 
un assioma capitale, che nella sua universalitá cora-
prenda tutt i i pronunziati di piü ristretta applicazione, 
i quali appunto, in virtú della specialitá lo ro , vogliono 
derivare da una dignitá primaria e suprema che l i con
tenga nel suo seno. Dee inoltre fondarsi sopra un con
creto- imperocché i l concreto solo puó dar valore ob-
bieltivo c fccondita alie proposizioni astratte, e porgere 
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la materia su cui lo spirito astraente con frutto si eser-
cita. Ora questo assioma universale^ fondato sul con
creto,, e atto a servir di principio protologico ed enci
clopédico, é la formóla idéale, da me al trove dichiarata 
ed espressa in questi termini: l'Ente créa le esistenze-
Essa é prima, poiché non si puó avere i l menomo pen-
siero, né formare i l menomo giudizio, che non la pre-
suppongano e non la comprendano: é universale, poi
ché tut t i gli assiomi speciali derivano da essa: esprime 
un concreto, perché la riflessione, significándola, con
forme alia propria natura, in modo astralto, opera sul 
concreto intuitivo che la precede, e senza di cui essa r i -
ílessione non potrebbe aver luogo: é sommamente fe-
conda, poiché non solo partorisce tutt i gl i assiomi spe
ciali, ma porge la materia concreta e i dati delle vario 
scienze, i metodi, i f ini , e, per u l t imo, le conseguenze 
índuttive e deduttive che scaturiscono dai materiali 
scientifici, fecondati per via di essa formóla, e in cui le 
peculiari discipline e facoltá si travagliano, 

Ogni ramo scientifico é uno e molti nello stesso tem-
po. É moltiplice, in quanto consta di pii i parti diverse; 
uno, in quanto la varietá é armonizzata per modo, che 
forma un tutto insieme seco appieno accordante. Ora 
questa imita e moltiplicita nascono egualmente dalla 
scienza prima- la quale porge Tuno , mediante la for
móla, ed i l moltiplice, per mezzo delle varié applicazio-
ni che se ne íanno, e delle conseguenze che ne deriva-
no. Ogni scienza particolare c una, perché gode delFu-
nitá della scienza prima e universale, che in leí si t rá-
vasa; giacché la formóla che governa ogni memhro 
deH'enciclopedia, é sostanzialmente la stessa formóla 
idéale, e ne diíferisce solo per la specialitá dell'applica-
zione, come i l particolare dal genérale si distingue , p 
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come la materia delle discipline secondarie si diversifica 
da quella della prima scienza. Per chiarire adunque le 
attinenze della dottrina del Buono colla scienza princi
pe, si vogliono chiamare a rassegna i varii elementi di 
cui ella é composta; e i l principio formativo de i run i t á 
loro. Gli elementi dell'etica si riducono sostanzialmente 
a tre^cioé alia causa del Buono, al Buono stesso e agli 
effelti snoi; che é quanto d i r é , al principio, al mezzo 
ed al fine. La causa del Buono é prima e seconda: quella 
é Dio, questa l'animo umano, in quanto consta di due 
potenze, l 'una libera, che é Tarbitrio illustrato e scór-
to dalla ragionej l-altrá fatale, che é FaíTetto, dissimile, 
ma subordinata, alia sua compagna. I I Buono per se 
stesso consiste nella legge e neirimperativo; due cose 
essenzialmente iñdivisa, che s'immedesimano col supre
mo legislatore. Gli eíTetti si riducono nella vita presente 
alia v i r tü , nella futura alia beatitudine, quella inizio e 
questa compimento del Buono, rispetto alia partecipa-
zione che puo averno l'umana natura. Colla virtú s ' in-
trecciano i l dilettevole e i l bello morale, l'approvazione 
della coscienza, i l méri to e la speranza di un premio 
proporzionato; i quali sonó i momenti intermedii che 
collegano la virtú colla beatitudine. Alcuni poi di que-
sti elementi, come i l principio ed i l fine, sonó schietta-
mente sovranaturali, laddove negli altri la natura si 
accoppia con un principio superiore. Ora la formóla 
idéale porge tut t i questi componen t i e gli armonizza, 
riducendoli a unitá, come mi sará facile i l mostrare con 
breve discorso, purche mi si permetta, atteso i l nesso 
lógico delle idee, di ritoccar di voló qualche punto giá 
dichiarato di sopra. 

L'idea delPEnte creatore, che é i l principio orgánico 
della formóla, porge la causa prima del Buono, ta legge 

33 
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che lo costituisce, e i l principio obbligatorio che lo ac-
compagnn. L 'Ente é cagion prima dell'atto buono, per
ché c creatore, conservatore e premotore deU'agente, 
i l quale non puó avere virtú di operare, né mettere in 
atto qnesta vir t í i , senza i l concorso altivo della causa 
creatrice e assoluta. Altrimenti la causa seconda sareb-
be prima, i l contingente necessario, i l relativo assoluto; 
i l che ripugna diametralmente ai canoni di ogni filoso
fía, dal panteismo infuori • che, innalzando la contracli-
zione a dignitá di principio, immedesima i contrari nel 
campo del reale e dello scibile. L 'animo , come contin
gente e creato, non puó avere in sé stesso la ragion pr i 
ma e suí'ficiente del suo essere, né quella dellc sue fa-
coltá e deiresercizio loro. Egli é dunque mestieri che 
Tatluazione d'ogni potenza uraana tragga la ragione 
delFcsser suo dalla cagione e ragion prima - né potrebbc 
t r á m e l a se in qualche modo non ne procedesse. Ne pro
cede per l'atto creativo; i l quale conferendo airanimoj 
come forza (cioé come sostanza e causa unitamente), 
la realtá di cui é dotato, ed essendo, non giá transito
r io , ma continuo e immanente, produce essa forza, non 
solo in potenza, ma in atto; non solo come forza mor
ía, ma come forza viva; la produce, come operante nclla 
succession del tempo,per guisa che la minima delle sue 
operazioni é accompagnata, sostenuta e premossa dalla 
virtü creatrice. h' intervento della Cagion prima non 
pregiudica alia liberta umana, anzi la regge ed infor
ma ; perché uno spirito creato non puó esser libero, se 
non in quanto Iddio lo ha fatto tale e lo muove a ope
rare liberamente, senza coazione, senza necessitá di 
sorta, e lasciandogli piena balia di operare contraria
mente a quello che opera; tanto che se la premozion 
divina cessasse, non che scrbare la sua liberta, l'upino 
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riuscirebbc inertej come se mancasse razione creatri-
ce, nel iiulla ritornerebhe. E tanto é vero l'azion divina 
non ostare aH'arbitrio, che questo puó volgersi al male; 
i l qnale é un deviamento frapposto daU'uomo a i r ind i -
rizzo ricevuto dalla Cagion prima, che, movendo al bene 
la volontá umana, non le toglie pero i l potere di vol-
gcrsi altrove. Ma FEnte, premovendo l 'arbitrio deiruo-
mo, mette eziandio in atto la sua ragione, e le rappre-
senta l'oggetto conoscitivoj imperocché l 'arbitr io, ¡non 
potendo operare senza conoscere, ha d'uopo della ra-
gione^ la quale c la potenza apprensiva della realtá uni-
versale nei due ordini del nécessario e del contingente, 
e nelle loro attinenze reciproche. Questa doppia realtá 
e i l concreto della formóla idéale, che, abbracciando i l 
reale tutto quanto, comprende eziandio tutto lo scibile 
Lo spirito afierra questo gran concreto, mediante 1'in
tui to; ma siccome egli fa parte del concreto contin
gente, perció apprendendo sé stesso, come una parti-
cella della realtá universale, egli é íbrzato a ripiegarsi 
sovra di sé; e questo ripiegámento dell 'intuito costitui-
sce la riflessione, per mezzo della quale lo spirito ripen-
sa i l concreto universale giá appreso daU'intuito. L ' i n -
tuito é la cognizione incoata, che, congiunta colla r i 
flessione, diventa compiuta e perfetta, per quanto puo 
essere in questa vita terrena. 

L'apprénsione intuitiva nasce dal commcrcio spiri-
tuale del soggetto conoscente colFoggetto conoscibile e 
conosciuto. Ora le cose conlingenti non sonó conosci-
bil i per viftü propria, giacché la conoscibilitá degli og-
getti essendo idéntica alia loro ragione, i l contingente, 
che non ha in sé la ragion suñlciente dciresser suo, non 
puó meglio possedere in proprio l'intelligibilitá. Dee dun-
(]ue riceverla dalla stessaíbnte onde ha Fcssere: cioé dal 
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necessario: i l quale ronde i l contingente intelligibile, 
come gli da la ragione della sua sussistcnza, coll'atto 
creativo^ la ragion di sussisterc e quella di essere inte-
so tornando a una cosa medesima. 11 contingente non 
ha realta e intelligibilitá propria, ma partecípata, non 
per emanazione, ma per creazione; perocche se fosse 
reale e intelligibile per inílusso emanativo deU'Assolu-
t o , i l ricevitore si confonderebbe sostanzialmente col 
donatore, e lascerebbe di essere contingente, com' é in 
eífetto. Ora stando che sia contingente, la sua sussistcn
za dee per una parte essere distinta da quella del ne-
eessario, e per l'altra parte originarsi da esso; le qnali 
due condizioni si verificano, mediante Fatto creativo, 
per cui le cose créate sonó tratte dal nul la , e non gia 
dalla sostanza di Dio stesso, secondo i l concetto degli 
emanatisti. 1/atto creativo, che da al contingente la sus
sistcnza, lo rende altresi intelligibile, individuando in 
esso le idee divine, di cui é la copia temporaria e finita; 
onde la creazione é l'individuazione contingente delle 
idee eterne e immutabili. Le cose créate sonó adunque 
intel l igibil i per l 'uomo, in quanto egli le contempla 
nel loro archetipo, congiuntamente all'atto creativo che 
eíTettua e individualizza nel tempo Tincreato modello. 
I I Malebranche, guidato dalle dottrine di santo Agosti-
no e deirealisti, vide acutamente che la cognizione uma-
na non ha valore, se non é la partecipazione del pen-
siero divino; e in ció consiste la celebre teórica della 
visione idéale. Ma egli non si accorse che se lo spirito 
vedesse le idee eterne senza piú, non parteciperebbe ve
ramente al pensiero di Dio, che non é solo intelligente, 
ma libero operante e creatore; onde Tuomo/appren-
dendo la realtá universale, di cui egli é parte, dee non 
solo aver l ' intuito di Dio e delle suc idee (per quanto i 
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l imi l i dclla imiana natura e la condizion terrestre i l com
portarlo), nía eziandio apprenderele a t t inenzed isés tcs -
so colle idee divine e con Dio, cioe Tatto creativo, per 
cui l 'Ente attua i possibiü, di cui esso uomo é parte 
nobilissima. Lo spirito vede adunquc, oltre le idee eter-
ne, l'atto che le individualizza nel tempoj comunica ¡m-
perfettamente, non solo col giudizio speculativo dell ' in-
telletto divino, ma anche col giudizio pratico del divino 
volere, e apprende il gran miracolo dell'onnipotenza 
creatrice, assistendo del continuo, come spettatore, al-
Fatto immanente e aü 'opera della creazione. Le cose 
créate poi sonó buone, in quanto si con forman o alFe-
terno loro esemplare, e cattive in quanto per la liberta 
conceduta ad alcune di esse se ne dilungano. Le loro 
idee, armónicamente accozzate nella unitá del tipo có
smico, costituiscono la legge morale, come quella che 
risulta dalla natura idéale degli esseri e dalle loro scam-
bievoü attinenze. Ma siccome nel punto stesso che l 'En
te rivela all ' intuito questo modello idéale, glienemostra 
puré FelTettiiazione, manifestandoglisi, non solo come 
intelligente, ma altresi come voleóte e creante Fordine 
delle cosemondane, pcrció nasce a nostro riguardo lo 
stretto debito di conformare l 'arbitrio a tal ordine,e 
di concorrere, per quanto é in nostra mano, al suo 
adempimento. La legge morale risulta adunque dalTin-
tuito deU'Ente intelligente e abbracciante le idee eter
no delle cose; e 1'imperativo dall'intuito deU'Ente, come 
dotato di volontá onnipotente e individuante esse idee 
coll'atto libero della creazione. La legge sí fonda nel-
r in te l l e t to , e Fimperativo nel volere divino; e le due 
cose s'immedesimano nelFunitá dell'atto creativo, idén
tico in sé stesso alia divina cssénza. L'azione creatrice é 
legge, in quanto ne rivela al conoscimento Fordine idea-
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le del mondo, mandándolo ad eíTetto) é imperativo ̂  in 
quanto impone all ' arbitrio creato 1' obbligo di confor-
mársi all'ordine conosciuto. Quindi é chela legge eTim-
perativo hanno sussistenza, personalita, e le altre doti 
menzionate di sopra^ e sonó principalmente parlan t i f 
perché la parola in origine é l'atto creativo. La nozion 
della legge nasce sovratutto dal soggetto della formo-
la ^ quella dell'imperativo dal soggetto congiunto col 
predicato: entrambe dal principio di creazione, Che é 
la sintesi del predicato e del soggetto^ e costituisce i l 
principio protologico di tutto lo scibile. 

L^idea dell'esistenza, cheé l 'ultimo termine della for
móla, ci somministra la nozione del nostro proprio ani
mo e delle varié sue potenze. Tutte le cose esistenti so-
no sostanze e cause, cioé forze^ spirituali o material!^ 
secondo che sussistono separatamente^ ciascuna di esse 
nella propria semplicitá. ovvero sonó insieme unite In 
un composto orgánico o inorgánico j giacché ogni for-
za in sé stessa é semplice, e la composizione non si tro
va che nel cumulo di pi i i forze insieme aggregate^ e le 
une sulle altre scambievolmente operanti. Ma le forze 
créate^ come íinite e contingenti che sono^ non avendo 
in sé stesse la ragion sufficiente del loro essere e del 
loro operare^ debbono riceverla dalla Cagion prima. La 
ragione sufílciente di ogni forza si stende peí principio 
produttivo della sua azione^ e perla legge che ne deter
mina i l modo. Se la legge governatrice delle operazioni 
viene immcdesimata da Dio colla natura stessa della so-
stanza operante^ per modo che le sia intrínseca e riesca 
inseparabile da essa3 Foperatore non é libero; come acca-
de alie forze meccanichej fisiche., ciiimichc^ vegetative, 
animal!, sensitive^ le quali tiiUe^ avendo la norma dei 
loro uífici intrínseca colla propria natura; non possono 
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ripugnarvi. 11 contrasto presuppone che la íegge sia 
estrinseca all'operantej ma se gli fosse talmente estrin-
seca che non avesse seco alcuna congiiintura^ non sa-
rebbe atta a governarlo; e Poperante^. mancando aífatto 
di norma regolatrice^ non potrebbeoperarein alcun mo
do., e quindi non sarebbe í'orza.Egli é dunque mestieri 
alláfórza libera l'aver consorzioconuna legge posta di 
fuori j i l che si eíTettua^ mediante la cognizione. per tm 
i l soggetto pensante comunica con un oggetto sostan-
zialmente distinto e infinitamente superioreA cioé col-
FAssoluto. L 'arbi tr io ha dunque bisogno di ragione, 
fuor della quale non si da conoscimentoj e quindi ogni 
íorza libera vuol essere eziandio ragionevole^ ed entra
re in possesso, mediante questa prerogativa, della leggo 
suprema che dee indirizzarla. Ora una forza contingen
t e , ragionevole e libera^ unita personalmente con un 
aggregato orgánico di forze materiali e suddite, ció-5 
con un corpo, é ruomo^ e tutte queste nozioni c¡ ven-
gono somministrate dair idea di esistenza ne' suoi r i -
guardi colla formóla. 

La quale ci porge del pari i varii momenti per cu i 
discorre 1'imperativo, fino al suo compimento e alio 
stato sovramondano del Buono che ne risulta. ímperoc-
ché Iddio, che coU'azione creatrice inizia l 'ordine có
smico, e coll'imperativo ne ingiunge la conservazionc. 
dee altresi recarne ad eíTetto i l finale adempimento; W 
che viene espresso dalla testura della formóla, median
te la dottrina dei due cicli creativi, che contengono 
varíe attinenze di Dio e del mondo, i l principio ela íi.~ 
nalitá di tutte le cose U). I I secondo ciclo creativo si 
collega necessariamente col primo, sia perché l'Ente, co 

1, hdroduzionc alio stuüio üella filosofia, tomo í í . 
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me ¡ntcllettivo, mira, operando, ad un fine condegno, e 
non potando trovarlo fuori dell'Assoluto, dee ritirare 
tu t t i gl i esseriverso sé stesso; e pé rche le creature n i -
gionevoli e libere debbono per la medesima cagione 
collocare in esso Assoluto 1'ultima meta delle loro ope-
razioni e dei loro desidéri. I I giro universale dell'esi-
stenza importa due motL l^uno estemporaneo, per cui 
tutte le cose sonó da Dio créate, e l 'altro temporáneo^ 
per cui esse a Dio ritornano. I I ritorno si eíFettua, me
diante Tesplicazione e i l progresso successivo delle for-
ze c réa te , libero o fútale, secondo la loro natura e i l 
proprio tenore delle leggi dinamiche. Ogni cosa creata 
é una íbrza ; e ogni forza, svolgendosi e trapassando 
dallo stato potenziale alio stato attuale, si va perfezio-
nando successivamente, finché arriva alia perfezione, e 
in essa consiste^ la quale risiede per le creature neire-
splicata attuazione di ogni loro potenza. E quando fra 
le varié potenze di cui un essere é dotato,, la ragione e 
l 'arbitrio campeggiano, la cima del loro esplicamento 
consiste neiraccostarsi a Dio, e unirsi seco con quel 
conoscimento ed aíFetto maggiore che puó capire rieU'a-
nimo di tal essere e si conforma alia sua Índole. In ció 
consiste ¡1 ri torno aH'Ente, e non giá nell5immedesiína-
zione immaginata dai panteistij giacché FAssoluto non 
puo confondersi col relativo, senza dismettere la pro-
pria natura, né i l relativo individuarsi col^Assoluto^ 
senza perderé la propria esistenza. 11 secondo ciclo del-
Temanatismo essendo un vero annientamento (come i l 
Nirvana déi Buddisti in genérale, e i l mrvríítz áegli Sva-
bavichi), e tornando assurdo che i l compimento distrug-
ga i l principio, la ñnalitá degli esseri non puó annullare 
la sostanza c individualitá loro; se giá per evitar qucsto 
assurdo non si cade ín un allro maguiorc, aírermando 
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coi pantcisti piíi rig-idi, che la sostanzialita creata sia \ 
un mera apparenza. 11 sccondo ciclo creativo si distin
gue in due parti. Tuna andativa, temporaria, mondiale, 
nella quale risiede i l perfezionamento, di cui la vi r tu é 
la cima; I'altra stabile, perenne, sopramondana, che co-
stituisce la pert'ezione, cioé la beatitudine. Ma la vi r tu 
emergendo dal concorso simultaneo della cagion prima 
colla seconda, Iddio nel secondo ciclo non é único ope-
ratore, come nel p r imo; nel quale non potrebbe ser-
virsi d'instrumenti che non si trovano. Ma come tostó 
le forze finite sonó tratte dal nulla per opera della vir tu 
creatrice, esse entraño seco a parte degli atti suoi, coo
perando loro necessariamente, se esse sonó fatal!, e l i -
beramente, se guidate da arbitrio e da ragione. Questa 
cooperazione, generalmente considérala, consiste nello 
svolgersi successivo e gradúalo dellepolenze Imparlite 
dalDio, e nel miglioramento della vita cósmica; ma, 
quanto al l 'uomo, é riposto specialmente nella v i r t u ; 
giacché gli altri incrementi umani non consenlono col 
tipo del mondo, se non in quanto sonó indirizzati a un 
fine virtuoso. In questo concorso deiruomo coll'azione 
divina, i l moto e l'indirjzzo umano sonó in parte simili 
a quelli di Dio, e in parte ne differiscono. Sonó diversi, 
in quanto la creatura mira a un oggetto estrinseco, lad-
dove i l Creatore ha per fine sé medesimo nelle sue ope-
razioni.Ma siccome nei due casi i l fine é l'Assoluto, per-
ció l ' indirizzo é lo stesso in sé considéralo, e i l divario 
concerne soltanto le sue altinenze verso l'operalore. In 
questa finalitá divina, abbracciala liberamenle dall'ar-
bitrio umano, consiste appunto i l Buono della vir tu e 
Tabito ecceliente che ne consegue. La vir tu é alto e abi
to nello stesso tempo: come al to, é la coníbrmazione 
transitoria dello spirito col suo autorc; come abito, é 
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qnesta conformita radicata nel l 'animó e tüvenuta per
manente. Nei due casi la virtú é amore^ cioc unanimi-
tá attuale e abituale dcll'amante col suo diletto^ e sic-
comeTamato é altresi amatore, la dilezione é l'elemen-
to comune che solleva Tuomo a Dio e inchina Dio aí-
Tuomo, mesccndo insienie nella dolcezza di questo sen-
timento le covrelazioni morali dell5 imperativo c delta 
v i r t ú , del diritto e del dovere, della signoria divina e 
della sudditanza nmana. Ma l'amore anche piú ardente 
langue sulla térra , costretto dai vincoli organici, come 
fiamma compressa, che non puó guizzare in alto^ e, se-
condo i l dcsío, poggiare alie sfere; onde consiste piú 
nel volere, che ncl sentimento, piú nel desiderio, che 
n e i r a ñ e t t o , solletica, non satolla. e da un sorso, non 
pienezza di godimento: insomma é mérito, non ricom-
pensa, aspirazionc, e non meta, degli umani desidéri. 
Perció 1'Evangelio, collocando con sublime filosofía I'a-
mor virtuoso nella conformita col divino volere, nol 
porge come mercede, ma lo prescrive come un debito 
soave e faticoso ncllo stesso tempo. Imperocché, sebbe-
ne l'amore sia sommo bene, l'anima che possiede que
sto tesoro, non puó goderne compitamente quagg iú , 
anzi le é dJuopo vigilare e soffrire per custodirloj come 
una sposa a cui l'ambascia crescente scema la gioia di 
esser madre e la dolcezza del nuovo affetto,finché, com-
piuto ¡1 doloroso travaglio materno, non le é dato di 
bear lo sguardo ncl portato delle sue viscere. 

La natura del sccondo ciclo, considerato come espli-
cazione delle forze créate^ illustra mirabilmente la dot-
trina del Buono moralé e del suo contrario. Ogni espli-
cazione dinámica é una seguenza di atti e di abiti o for
me successive, rampollanti dalla potenza. Ciascuna di 
queste forme, a mano a mano che si va esplicamlo, é 
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una vera metamorfosi della íbrzn, importando Tuscita 
del dissimile dul s imüe, senza alterare la medesimezza 
dell'essere che si trasforma. Per ben comprendere que-
sto processo, giova i l ricordare un'avvertenza profonda 
e veramente platónica di Plutarco; ¡l quale insegna che 
le cose singolari e solitario sonó racchiuse nei generi 
e nelle forme o idee, come in invoglie seminali, che ne 
contengono i l germe (i). Dal che conséguita chela for-
za nell'atto yjrimo della sua esistenza, cioé nel punto in 
cui é creata, non é giá semplicemente umindividuo^ma 
una specie individuata, da cui vanno emergendo e d i -
stricandosi successivamente le esistenze individual! in 
essa fontalmente racchiuse. Se i l germe individúale non 
contenesse la specie, non sarebbe veramente l ' indivi-
duazione dell'idea, né ad essa risponderebbe; perché 
ogni idea é genérica o specifica di sua natura. Quindi é 
che non si danno indiscernibili, secondo la sentenza del 
Leihnizi perché le esatte similitudini che corrono fra 
gl i oggetti, sonó solo apparenti e nascono da uno svol-
gimento imperfetto * e ogni generazione creata, se per 
un rispetto é la produzione del simile, per l 'altro é l ' u -
scita del dissimile, in cui al medesimo della forza sostan-
ziale si aggiunge i l diverso deiresplicazione. Se ció non 
í'osse, gFindividui non risponderebbero alia perfezione 
del loro tipo idéale, che é uno e vario nello stesso tem-
po, e conferisce per questo doppio rispetto, come la 
parte al tut to, aireccellenza una e moltiíbrme del có
smico esemplare. A (juesti dettati della filosoíia dinámi
ca in universale consuonano quelli della psicología, per 
ció che spetta aU'animo umano. Imperocché ogni facoltá 
dello spirito passa per due stati diversi} benché simiíl-

(i, De cessaL orac. 
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tanei nelFuomo adulto^ l'imo dei quali é confuso, uni-
versale, indeterminato, l'altro distinto, speciale, deter-
minatoj i quali rispondono ai duc moifienti dinamici 
deH'csplicazione di ogni forza creata. Cosi, pogniamo, 
negli ordini della scnsibilita, v i ha ncll'uomo una virtú 
sensitiva, che raggia per tutti i versi, e abbraccia in mo
do confuso ogni sensazione e ogni sentimento, di cui la 
percezion sensitiva, che viene in appresso, é una circo-
scrizione speciale 4). I n quelli del conoscimento, T in
tui to , che precede e accompagna la riílessione, é del 
pari un^apprensione simultanea e confusa della realtá 
universale, di cui la cognizione riflessa é la particola-
rizzazione successiva e distinta, fatta dallo spirito. Final
mente, nel giro delFazione, che cos'é la volontá, se non 
l'applicazione libera a un oggetto determinato dell'atti-
vitá genérale e fatale dell'anima^ che abbraccia simul
táneamente sotto l'aspetto genérico di bene, ma in mo
do imperfctto, lu t t i gl i oggetti posti nel l 'ámbito della 
sua apprensiva? I n ciascuna di queste dualitá facolta-
tive dell'animo umano, i l primo membro che costitui-
sceTatto inizialedeU'esplicazione dinámica e corrispon-
de al primo istante delP esistenza di ogni forza creata, 
appartiene al primo ciclo creativo: i l secondo, che é 
una serie di successive trasformazioni, all'ultimo ciclo. 
Stando adunque che la vita sia una vicenda di meta
morfosi qualitative, in mezzo alie quali persevera idén
tica la sostanza di ogni forza creata, egli é fucile i l con-
cepire quel graduato pcrfezionamento deU'animo, che 
é opera della v i r t u , purché all^ csplicazione naturale si 

(1) II Rosmini lia bcnissimo avvertitoqucstoslalo radicalc del
la scnsibilila nella sua teórica del sentimento fondamcntale, che 
e. al parer|mio; la parle migliore del ¡Nuovo Saggio. 
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aggitmga l'intervento del principio sovranatára le , se-
condo le cose dianzi discorse. La virtú, di mano in ma
no che cresce abitualmente per gl'incrementi numerici 
e intensivi degli atti corrispondenti, fa che Tanimo par-
tecipa vie meglio al Buono, che é l'oggetto delle sue 
brame: a poco a poco lo leva sopra di sé, e in un certo 
modo lo transumana e deifica j finche la morte, che é 
Fultima trasíbrmazionc, e, come ho giá aYvertito, non 
é un passO) m a u n salto dinámico, compie i l corso per-
fettibile della vita con una perfezione stabile e definiti
va. La morte, per l'uomo giusto e netto da ogni mac-
chia, é i l passaggio dal moto dinámico alia quiete, dal 
mczzo al fine, dall'aringo alia meta; é i l traslocamento 
dalla successione neiriinraanenza, dal tempo nell'eter-
ni tá , dalla térra nel cielo, o vogliam d i r é , dall'Urano 
nel Cosmo, che fra le mansioni celestiali degli spiriti 
creati piú si accosta al divino Olimpo, se mi é permes-
so di sollevare per un momento i l mió umile discorso 
colla splendida ed omerica poesia dei Pitagorici. 

11 mal morale, quando é grave, annulla, relativamen
te^ chi lo commette, ilsecondo ciclo creativo, fermando 
l'uomo in sé stesso, come in fine ultimo, e ostando che 
egli r i torni al suo principio. L'ordine primigenio e divino 
non puo essere restituito nel colpevole,senon mediante 
una seconda creazione; onde nasce la formóla rivelata: 
rEnte redime resistente, cherispondealia razionale (1). 
Ora una creazione seconda essendo sovranaturale r i -
guardo alia prima, ne conséguita la convenienza e la 
necessitá di un ordine sopra natura, abbracciante la co-
gnizione e l'azione, la vita presente e la futura, la du-
rata tempérale e Teterna, e costituente un nuovo Cosmo 

(1) Introduzione alio stndio dclla filosofía, lib. 1, cap. 8. 
GIOBKRTI , Del Bnono. 34 
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tanto p¡ú eccellente del primo^ quanto piú le cose per
petué sovrastanno alie passeggere. Quest'ordine sovra-
naturale é composto di tante parti, quante sonó le att i-
nenze di natura con cui s'intreccia e armonizza^ onde, 
come^ rispetto al Vero, crea una nuova scienza, median
te la cognizione analógica e rivelata del sovrintelligibi-
lej COSÍ, rispetto al Buono, produce un nuovo ordine 
di operazioni e di virtú, che sovrastanno alie altre e le 
recano a raaggiore eccellenza. Perció a ciascun mem-
bro dell'etica naturale corrisponde un nuovo elemen
to , che eccede la natura; come all 'arbitrio la grazia, 
agli affetti naturali la carita divina e signoreggiante, 
alie virtü morali quelle che divine si chiamano, ai pre-
cetti di amore e di giustizia i consigli eroici della per-
fezione, alia legge di ragione quella della rivelazione, 
e infine airimperativo razionale l'oracolo visibile e per
petuo della tradizione e della Chiesa. Ma l'ordine sovra-
naturale spazia eziandio piú largamente di quello stato 
di cose che abbisogna della redenzione; perché l^Ente, 
essendo assoluto, é altresi premondano, sopramondano 
e oltramondano. Onde peí primo rispetto crea e pre-
muove le umane potenze; peí secondo, le sublima ed 
esalta, a piú degna meta addirizzandolej peí terzo, le 
Lea, collocandole in grado di stabile perfezione. I /una 
di queste azioni concerne i l primo ciclo, le due altre al 
secondo appartengono^ e tuttoció lógicamente risulta 
dalla testura della formóla. 

La quale, per ul t imo, oltre al partorire gli clementi 
spicciolati del Buono, porge anche i l principio del loro 
organismo. L^organizzazione di una scienza (se é com-
piuta) consiste nella riduzione sintética de' suoi varii 
elementi ad un solo giudizio, che complessivamentc 
tutt i gli abbraccia, ed é in germe essa scienza. Questo 
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giudiziOj rispetto alie scienze secondarie e specíali^ non 
puó esser altro che una ripetizione della formóla supre-
ma, spogliata della sua enciclopédica universalitá, e ap-
plicata a un giro peculiare di cose e di cognizioni: i l 
che facendo, rispetto all'eticaj si ha la proposizione se-
guente: l3Ente, per mezzo delVarbitrio umano, crea 
i l Buono; la quale riprodnce a capello, ma ristretta-
mente a un solo genere di cose, la formóla idéale. E 
come questa si parte in due cic l i , cosi la formóla del-
Fetica si risolve puré in due pronunziati corrisponden-
t i , l 'uno dei quali comprende l'idea di v i r tü , e Faltro 
quella della beatitudine, che sonó quasi i due poli su 
cui si aggira la nozione del Buono, e i due componentí 
di esso nella sua perfezione. I I primo, che si puó signi
ficare in questi termini: l'arbitrio, posponendo Vaffetto 
alia tegge, produce la v ir lü , esprime i l primo ciclo 
della morale, rispondente al primo ciclo creativo, di cui 
Fuomo si rende imitatore, sottordinando e immolando 
alia legge suprema le proprie aífezioni, per eíTettuare,, 
nelle cose che da lui dipendono, Fidea divina e crea t r i 
ce; sacrificio morale del senso alia ragione e dell'uomo 
a Dio, costituente l'essenza dell'atto virtuoso. I I secon-
do ciclo dell'etica, i l quale si riscontra coll'ultimo ciclo 
creativo, si puó ridurre a questa sentenza: la v ir tü , 
riconciliaiido l'affetto colla legge, produce la beatitu-
diñe. La qual sentenza significa le attinenze del premio 
col méri to , della felicita colla virtú, e i l vincolo apodit-
tico che insieme le collega; imperocché , se nella vita 
presente la virtú non beatifica i suoi amatori, ció na-
sce da che Faffetto, come cavallo res t ío , dal freno delle 
legge piú o meno discorda, eziandio in coloro che piú 
lo tengano in briglia. Per tal guisa si risolve 11 proble
ma in cui si smarri i l senno degli stoici, e si accordano 
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insieme la virlú c la beatitudine., che e quanto diré i l 
bene individúale e relativo col bene universale e asso-
l u t o , in cui é riposta Tessenza del Buono. I due cicli 
deir etica mirano all ' eíFettuazione compita del Cosmo 
morale, come i due cicli creativi a quella del Cosmo 
universales e come questo abbraccia i l tempo e l'eter-
no, la térra e i l c ie locos i quello comprende i due re-
gni divini , la Chiesa e i l paradiso. E come nei due cicli 
creativi Iddio é Túnico o i l principale agente, cosi nei 
due cicli morali^ 1'uomo coopera alTartificio divino, 
imitándolo;, e attendendo a comporre sotto i l suo indi-
rizzo la bontá e felicita propria- nei che consiste quella 
divina similitudine onde vcnne privilegiato dalCrcatore. 

Queste considerazioni ci guidano alia Teleología, o 
scienza ultima, che é Tapice delía pirámide scientifica, 
come la Protologia, o scienza prima, ne é i l íbndamcnto. 
La teleología é la scienza dei í ini , come la protologia 
dei principi, e versa intorno alia finalitá di tutte le cose, 
come Taltra ne considera la base e Torigine. Fra tutte 
le idee, la sola che abbia ragion di fine, e i l benej la 
sola che valga a costituire i l fine u l t imo, c i l Buono. 
L^Utile, i l Bello, lo stesso Yero,non possono per se stessí 
servir di mira agli umani aífetti, che tendono al bene 
per un insuperabile istinto; ma nei bene stesso non puó 
acquetarsi e riposare i l cuor delTuomo, se esso non c 
universale, infinito e assoluto. I I bene adunque non puó 
essere Tultimo fine delle opcrazioni, se non c i l Buono; 
mediante i l quale solamente i l bene particolare si ac-
corda colTuniversale e fruttifica la beatitudine. Láctica, 
che tratta del Buono, si connette perció specialmente 
colla teleología, come la lógica, che versa sul Vero, s'ín-
treccia particolarmente colla scienza prima. Ma se la 
scienza ultima investigasse la ragionc dei fini in modo 
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genérico e universale, essa non si distinguerebbe dalla 
protologia, che se ne occupa per questo rispetto; onde 
la specialita della teleología in ció consiste, che ella 
studia la fmalitá delle cose applicatamente alia vita ope
rativa. Per ben cogliere la natura della scienza ultima, 
si noti che tutte le facoltá umane si riducono in so-
stanza a due, la cognizione e l'azione. La cognizione si 
esercita sotto due forme, che sonó la storia e la scien
za. Tuna raccoglitrice delle idee e dei fatti , l'altra espli-
catrice di quelle colla deduzione, e di questi coll 'indu-
zione. Fra la conoscenza e Tazione traraezza l'arte, p i -
gliando questo nome nel senso degli antichi per signi
ficare i l complesso dei risultati scientifici, in quanto 
sonó immediatamente applicabili all'azione, che ne é lo 
scopo^ giacché la vita speculativa é ordinata all'attiva. 
L'arte non si distingue dalla scienza, se non in quanto, 
esercitandosi sulle ultime conclusioni di essa, e riducen-
dole a rególe pratiche, contrasegna i l passaggio dalla 
contemplazione all'azione ed é i l légame dell'una col-
Taltra. Imperocché, come i principi (e dicasi altretanto 
delle leggi fisiche e generali, le quali adempiono nelle 
naturali discipline Puíficio dei principi nelle speculati-
ve), che seggono in capo alia scienza, sonó per Teccelsa 
loro natura r ímoti dalle operazioni e dalle faccende, 
alie quali non si accostano che mediante i l lungo nesso 
delle deduzioni, cosi le conseguenze ultime, che stanno 
per cosi diré alia coda, sonó contiguo alia praticaj ed 
é per opera loro che la virtú dei principi , in esse tra-
sfusa, informa e governa la vita umana. La teleología 
dee dunque essere un'arte, poiché ella applica lo spe-
culare airoperare, mediante la dottrina dei fini, e dif-
ferisce dalla protologia^ come i l minimo particolare dal 
massimo universale nell'ordine delle cognizioni. Perció 

3í* 
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i generali della scienza ultima (giacché nessuna scienza 
o arte puó passarsi di generalitá e di astrattezze) deb-
bono essere meno ampli ed estesi di tut t^ ed esprirnére 
la generalitá nel l 'Ínfimo suo grado ^ oltre i l quale ella 
s'individua ^ perde i l suo essere di scicntifico artifizio, 
e diventa azione. Per rinvenire adunque la scienza u l -
tima^ si vuol tradurre la. formóla universalissima della 
scienza prima in una formóla particolare e immediata
mente applicabile, secondo i varii ordini di cose a cui 
s'intende di fare rapplicazione. A tal eíTetto per proce
deré sicuramente e chiarire i l nesso che corre fra i due 
estremi della protologia e della teleología^ giova i l tro
vare una formóla mediana che mostri i l légame e le 
correlazioni dei pronunziati che a quelle appartengono. 

lo non credo di poter meglio finiré i l mió discorso 
che accennando la formóla teleologica per cui la dot-
trina del Buono entra nei dominio delirarte, relativa
mente alia patria che a noi Italiani fu assegnata dalla 
Providenza. Per dedurre dal principio enciclopédico del 
sapere^ in ordine al Buono, una formóla itálica, si vuol 
avvertire che ogni nazione, essendo un individuo della 
gran famiglia umana, soggiace alie condizioni essen-
ziali d i tutta la specie. Ora la formóla protologica: 
l'Ente crea le esistenze, applicata alia societá degli uo-
mini in universale, suona in questi termini: la religio-
ne crea la moralita e la civilta del genere umano. La 
veritá della qual sentenza viene attestata umversalmen
te dalla storia; perché in ogni luogo e tempo gl i ordini 
civili nacquero dai sacerdotal!, le cittá dai templi , le 
leggi dagli oracoli, la filosofía dalla teología, T educa-
zione e la coltura dei popoli dalla religione. La quale 
é , rispetto alie altre inst i tuzioní , cío che é FEnte r i -
guardo all ' esístente \ la scienza prima verso le scienze 
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secóndarie^ la causa ín ordine agli effettij cioé 11 princi
pio dinámico ed orgánico, che gli produce, gli conser
va, gl'instaura, g l i perfeziona. Perianto a mantenere ed 
accrescere le nazioni e gli Stati, o corrotti migliorarli , 
scaduti farli risorgere e riíiorire, ogni spediente é vano, 
se alia religione non si ricorre. Questo é adunque i l 
principio intermedio che dal vero generalissimo ci con
duce a questa conclusione pratica in ordine al Buono: 
la religione caitolica ha creata la morali ía e la civilta 
d'Italiá. I I Cristianesimo creó tntte le nazioni europee; 
ma compose specialmente 1'Italia, perché l'elesse per 
sua primogénita, in leí pose la sua reggia, e giunse nel 
suo seno al colmo dello splendore. Onde nacque la no-
stra civilta precoces perché noi eravamo giá dotti ed 
ingenti l i t i , quando i l resto d'Europa dormiva ancora o 
travagliava nella barbarie. La Providenza elesse a que
sto gran destinato la tér ra itálica, nutrendo in essa ab 
antico una favilla del vero, e plasmandovi una stirpe 
mirabilmente acconcia per ingegno e per senno a r i -
durre tutto i l mondo nelle ubbidienze cristiane. Cle
mente alessandrino ravvisó nei íilosofi greci i precur-
sori naturali del Cristianesimo; ma la sapienza ellenica 
fu principalmente una pianta italiana, nata sotto i l fér
vido cielo delFestrema penisolaj traposta momentánea
mente in Atene e in Alessandria, poi tomata in Italia 
e radicata nel suo centro, onde diífuse i suoi rami e 
ricreó colla sua ombra tutte le parti del mondo civile. 
Gritaliani furono adunque i l popólo naturalmente sor-
tito da Dio a spianar la via airEvangelio, come gFIsrae-
l i t i vennero miracolosamente eletti e condizionati alia 
stessa opera. Egli é quindi credibile che Italia e Israele3 
onori immortali delle due inclite e benedette prosapia 
dei Giapetidi e dei Semiti, fossero insieme accoppiati 
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nella vlsione estática di Balaamo. E come l'Uorao Dio 
pose in Gerusalemme i principi dell'Evangelio^ i l capo 
de' suoi apostoli lo trapiantó in Romaj perché da Roma 
e da Gerusalemmej come da doppia culla', dovea* muo-
vere la redenzione dei popoli^ secondo le due vie della 
natura e della grazia, e i l doppio corso dei casi umani 
e dei prodigi. Quando i l genio romano e pelasgico fu 
purificato, ravvivato, infiammato dal Cristianesimo^, egli 
fece ció che sa tutto i l mondos creó, educó, ingentili i l 
rimanente d'Europa; perché quei popoli medesimi che 
ora svergognano e battono la comune madre 3 sonó 
anch' essi suoi f ig l i ; sonó prole ingrata ed immemore 
d'Italia e di Roma. Roma e Italia rédente riscattarono 
le altre nazioni; verso le quali gr i ta l iani hanno adem-
piuto quel medesimo uííicio che i l ceto ieratico esercitó 
i n Oriente verso le classi industrióse e guerriere. L'Ita-
lia é la nazione sacerdotale nel gran corpo dei popoli 
redenti ( I ) : essa é i l capo della Cristianitá, come le altre 
genti dovrebbero esserne i l braccio, e lo furono nella 
lunga guerra sostenuta dalla civiltá nascente contro i l 
ferro dei Saraceni. Né gli abitaton della Penisola co-
municarono agli altri popoli solamente i doni d iv ini , 
ma eziandio ogni al tro bene civile ed umano; e tutt i i 
grandi intelletti europei che illastrarono la loro patria 
con qualche genere di splendore, si accesero alia viva 
fiamma dell'ingegno itálico. Noi redammo le tradizioni 
dotte e genti l i , e agli altr i popoli le tramandammo: 
fummo in gran parte i conservatori delle classiche scrit-
ture_, e i p r imi loro chiosatori ed interpreti nelle nuove 
liugue, figliate o nobilitate dal Gristianesimo. Noi cu-
stodimmo e instaurammo i miracoli dei latini e dei gre-

(1) Ex., X I X , 6, i . - PET., I I , 9. 
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ci arteficii e se molti di essi furono guasti, o predati o 
bárbaramente distrutt í j lo spoglio e lo spcrpero, se pla
ce a Dio, non fu opera di maní italiche.Noi rinnovammo 
lo studio pellegrino e fecondo delle belle arti e delle 
lettere amene, e non solo emulammo, ma pareggiam-
mo, e forse giungemmo in qualche parte a superare glí 
antichi^ perché i nomi di Dante, di Michelangelo e di 
Raflacllo o non han pari al mondo, o non han superior! 
in alcun luógo e tempo. Noi fondammo la storia, Tar-
cheologia, la filologia classica e oriéntale, e ogni genere 
di sacra e profana erudizione: procreammo e crescem-
mo a florida e promettente gioventíi le scienze speri-
mentali e calcolatrici s gittaramo le basi della vera filo
sofía, producemmo i piú illustri pensatori del medio 
evo, e clcmmo vita a colui che chiuse l'eletta schiera 
dei filosofi grandi nella etá piu moderna. Presso di noi 
nacquero c fiorirono i pr imi commerci, le arti u t i l i , le 
industrie, i banchi, le compagnie traíficanti, che quin-
di si diífusero fino aU'ultimo settentrione.Qual é, insom-
ma, in qualsivoglia genere di sapero o di artifizio no-
bile e proficuo i l trovato o i l rinnovamento che non sia 
stato fatto e maturato, o almeno prcscntito e prepáralo 
in Italia? Tal fu la virtü deiringegno pelasgico, risve-
gliató dalla divina scintilla dopo un sonno di parecchi 
secoli. Onde pare che aU'Italia futura piü ancora che a 
quella de' suoi tempi mirasse Plinio, quando scrisse le 
seguenti parole eloquenti e fatidiche: « Terra alunna e 
?5 madre insieme di ogni paese, eletta dagli iddii per 
>i rendere piú bello i l cielo, accozzare le genti sparse, 
33 addolcire i r i t i , affratellare colla parola i popoli d i -
« scordi e da barbare favelle disgiunti, daré a ciascuno 
>5 consorzio umano e gentilezza, e, brevemente, esscr 
5' patria comune a tutte le nazioni del mondo ( i ) 

(1) PLIN,, Hüt, I I I , 5. 
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Ma acció V Italia possa compiere i l sublime ufíicio 

divinamente commessole j di ammaestrare i popoli e 
sparsa congregare imperia neli ' unilá del Vero e del 
Buono, ñopo é ch'ella sia ricordevole e studiosa dei pri-
vilegi ricevnti dal cielo. Onde fino dai tempi antichí i 
piú gran savi d;Italia e delia Grecia confinante e sorel-
la intesero a ristorare quegli avanzi della prima rive-
lazione che i Giapetidi aborigeni aveano redati dal co
mún e rinnovatore della specie umana. Onde gli antichi 
legislatori e sapiente Wama^ Caronda, Zalenco, Pitago-
ra, Archita, Licurgo, Socrate, Platone, mirarono a r í -
suscitare i l prisco senno pelasgico, contraponendolo 
alie eresie forestiere, introdotte dai nuovi coloni. In ció 
consiste la pellegrinita della vecchia sapienza italogreca 
e i l suo divario dalle dottrine eterodosse di Oriente; 
perché 1'Italia, come fu avvertito da un illustre scritto-
re , par nata per risiísciiare le cose mojete; e i l ravvi-
vare l ' antico é \f única gloria conceduta ai mortali ne-
gli ordini speculativi ( i) . Ció che non é antico in mo-
rale e in religione non é vero, perché i l Yero é eterno, 
e l 'antichitá partecipa di questo privilegio, come quclla 
che , risalendo alie o r i g i n i , confina colT eternitá. Ma i 
Pagani con tut t i gl i sforzi loro non poteano instaurare 
l 'antichitá sincera, perché i l filo delle genuine tradizio-
n i era rotto presso di essi, e venne solo appositamente 
rappiccato dal Gristianesimo. I I quale, fra tutte le insti-
tuzioni, che si proposero di riformare le cose e le cre-
denze umane Híirandole verso i loro principi (2), fu la 
sola che sortt V eífetto, perché opera non del senno 
umano , ma della parola creatrice. V imperio romano 

( i ) MACIIIAVELLI, Arte della guerra, VII , p. 268, dell'edizione 
di Gapolago; 1843, in Í6.0 

(2i Tdem, Discorsi, I I I , i , p. 342. della clctla edizione. 
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fondato in parte sulla favella e sulla buona ragion delle 
leggi, ma Yiziato dalFabuso della forza, era un instituto 
che dovea perire. Una nuova Roma sorse sulle ruine 
deirantica, e un novello oracolo banditore, non di odii 
e di guerre, ma di pace, di giustizia, di religione, sot-
tentró aireloquio ammutito degli auguri e delle Sibille. 
Se non che, quando l'Italia avea giá varcati dieci secoli 
di sudori e di acquisti, e assodata gran parte di questo 
pacifico principato, quando la sua civiltá adolescente 
stava presso a maturarsi, ella tornó, come Tantico po
pólo d' Israele, ad adorare g l ' iddii stranieri. Che se i l 
senno italiano vietó alie dottrine protestanti di allar-
garsi nella Penisola e seppe mantenere la fede, senza 
oíTesa notabile de i ruman i t á (dico notabile, avendo r i -
spetto ad altre province), minor consiglio e vigilanza 
permisero a Lutero d ' introdursi un secólo appresso 
nelle nostre scuole sotto la maschera di un filosofo. 11 
Cartesianismo, che condusse a ruina la filosofía e la re
ligione nella vicina Francia , partori fra noi in parte i 
medesimi effetti, tanto piü vergognosi, che i l veleno non 
era natío, ma venuto di fuori e propinato da un filoso
fo imbelle, a cui i l robusto ingegno itálico non poteva 
senza indegnitá dichinarsi. Vano é dunque i l volere i n 
staurare le scienze speculative, se la pianta funesta non 
si sterpa dalle radici. Felice i l giardino el' I ta l ia , che, 
nuovo Edene, ha la pura fonte perenne per dissetarsi, 
e l'albero di vita per nudrirc gringegni, senza ricorre-
re ai melmosi rivoli e ai frutt i silvestri delle laude fo-
restiere! Gli altri popoli debbonopigliare da noi la scien-
za dei principi, perché noi siamo i l centro di quella so-
cietá divina che gli conserva e promulga a ogni nazione 
del mondo. Yano é, ridicolo, assurdo, 11 voler trovare o 
inventare i principi, perche ogni inchiesta, ogni razio-
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ciñió,, ogni discoprimento gl i presuppone. I principi so-
no dati dalla parola j la qnale .non e autentica, né acco-
modata a ¡nsegnarli nella loro purezza , se non viene 
da Dio e non mostra i ti toli della sua divina origine, 
risalendo di bocea in bocea e di generazione in gene-
razione, sino alia parola onnipotente e creatrice. La l i 
berta della filosofía non é licenza , e non consiste nel 
crollare le proprie íbndamenta , nel distruggere quelle 
condizioni fuor delle quali é un delirio i l raetter mano 
a filosofare. Chi discorre altrimenti é cieco aífatto, o de-
gnissimo di riprensione j perché in sostanza la filosofía 
abbraccia la inórale,, parte sua nobilissima e perno della 
societá; or che avverrebbe di questa , Dio immortale! 
se i principi dell'etica fossero lasciati al ludibrio dei fi-
losofi? Né giova F invocare, come oggi si suole, la dot-
trina del progresso; i l quale, desiderabile e sacrosanto 
quando sia legittimo, diventa assurdo se si annullano i 
principi in cui si fonda, com'é vano e ridicolo i l volere 
raziocinare , tolte via le premesse. lo credo ai buoni e 
ragionevoli progressi, perché credo al Cristianesimo e 
alia Chiesa conservatrice dei germi divini, da cui nasce 
ogni miglioramento. Ma dubiterei della perfettibilita 
umana , se i l cattolicismo non fosse immutabilej se a 
questo fiolto incessante delle opinioni non sovrastesse 
la societá custode del vero, morale e religioso, simile a 
quelFarca salvatrice che, quando 1'océano infuriato si-
gnoreggió la t . r r a , galleggiava sublime sui ílutti, por
tando seco le speranze e le sorli della specie umana. 

Queste veritá, tanto semplici quanto importanti, non 
sonó volute udire al di d'oggi presso le nazioni che piu 
si pregiano di civiltá, forse perché i l cielo con próvido 
consiglio ha voluto riservare agl'ltaliani la gloria di r i -
metteiie in onore e farle rivivere. E siccome k scienza 
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dei costumi c la parte piü rilevante della umana sa-
pienza, egli é sovratutto ad essa che si debbono r ivol -
gere gl i studi italiei, onde rinnovare nella speculazione 
e nella pratica la vera forma del Buono; la quale non 
puo essere somministrata a compimento dalla íilosofia^ 
se la filosofía non é compiuta e santificata dal Cristia-
nesimo. V idea cristiana del Buono , immutabile nella 
sua essenza , varia e dee variare nei modi accídental i , 
con cui viene contemperata^ secondo le condizioni dei 
luoghi e delle etk; e in ció consiste appunto una bella 
prerogativa della vera fede, che, invariabile per la so-
stanza come Iddio stesso , si accomoda sapientemente 
ai bisogni dei tempi e delle nazioni. Quando 1' Europa 
era barbara, la religione dovea daré piú largo campo 
alia vita ascética e contemplativa e a certi instituti di 
straordinaria'apparenza, atti a domare e ammollire gl i 
uomini feroci che l i contemplavano. Ora, senza togliere 
al rigido adempimento dei consigli evangelici quel con
corso eletto di seguaci, che é gloria e privilegio im-
mortale della Chiesa, lo studio dei piú dee applicarsi a 
comporre assennatamente la pietá colla vita altiva ¡ e 
con tut t i i ragionevoli incrementi delle industrie, delle 
lettere, delle dottrine e di ogni sorta di civiltá e genti-
lezza. Niuno puó immaginare che rápido avanzamento 
si farebbe in tut t i gl i ordíni della civil coltura, se fos-
sero fecondati dalla religione. La quale per le opere 
dell'ingegno é i l principio vivificativo che adempie nel 
mondo morale rufíicio esercitato nel corpóreo da quel 
fluido sottilissimo e potentissimo che diííbnde i l moto , 
la bellezza, la vita in ogni parte deiruniverso. A rinno
vare i benefici influssi delle credenze religiose debbono 
intendere concordemente le due grandi classi della so-
cietá j i chierici ed i laici. Lodato sia i l clero italiano, 

35 
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che seppe (generalmente parlando) serbare nei tempi 
piú diíficili la moderazione e la mansuetudíne propria 
del suo ministero; che non ha mai sequestrati i suoi 
propr í interessi da qaelli della comiíne patria che i l 
Cielo gli ha data; che per antica consuetudine coltiva 
con amore e spesso con felicita le nobili lettere e le pro-
fittevoli dottrinej che non é inquieto, torbido, infram-
mettente, intollerante, cupido di oro e di maneggi, né 
aspira ad altra signoria^ che a quella della virtú e del-
Tingegno- che, infine, sa rendere ai governi i l dovuto 
omaggio, senza servile animo , e cooperare ai buoni e 
pacifici progressi c i v i l i , gnardandosi dalle esorbitanze 
in cui gli amatori del bene talvolta trascorro'no. Questo 
elogio non si puo forse fare (pur troppo!) al clero cat-
tolico di tut t i i paesij onde dee essere tanto piü dolce 
agFItaliani i l poterlo applicare a una parte notabile di 
quello della loro patria. Che se, ció non estante, vi fu-
ron o o vi sonó anche fra noi alcune eccezioni lamente-
voli a queste virtú, sappiano i laici ch'essi ne hanno in 
parte la colpa, perché secondo le leggi della natura 
umana , egli é quasi impossibile che quando i secolari 
sonó avversi alia religione, i chierici facciano buon viso 
alia civiltá. Imperocché i p r e t i , essendo uomini e non 
angioli, non possono sempre giudicare tranquillamcnte 
le cose di coloro che si dichiarano loro nemici. Anche 
nei migliori operano talvolta la preoccupazione e l'igno-
ránza} perché vedendo essi V irreligione é la civil cul
tura slretteinsieme a concordia, si persuaden^ agevol-
mente che siano inseparabili. Se i laici vogliono miglio-
rare i l chiericato, comincino a riformare sé stessi, e a 
riverir quella fede i cui ministri sonó accusati da loro. 
Indicibile é la forza morale che la societásecolareavreb-
be sul sacerdozio, se la religione fosse un campo comu-
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me e rispettato dalle due partid e se chi grida ragione-
volmente centro gli abusi mostrasse per prova e da 
senno di venerare le instituzioni. Ma finché regna in 
molti quella preconcetta e funesta opinione clie lafede 
cattolica ne' suoi ordini fondamentali sia cosa vana, v íe -
ta, imbelle, buena, al piú, per le donne, peí fanciulli e 
peí volgo, chi professa questa nuova e sublime filosofía 
non ha diritto di demandare che gli abusi si emendino. 
Questa é la piaga che ci ammorba e ci ha resi disprez-
zabili agli occhi delle altre naz ion i jnon essendovi nul-
la di piu contennendo, che un p o p ó l o dileggiatore de' 
suoi instituti e delle sue credenze. Ma da chi nacque lo 
scandalo? Gerto non usci da que' nostri sommi ante-
nati la cui fama suena immortale) i quali non aveano 
del Vero che pochi avanzi, e pur con che cura li custo-
divano! Quei gloriosi non pigliavano a gabbo le cose 
sacrej non stimavano che il creder nulla fosse la cima 
della sapienza j che si potesse urbanamente e civilmen
te mancare verso Dio di quei doveri anche esteriori , 
che si rendono agli uomini- onde non arrossivano di 
mostrarsi in pubblico religiosi e piissimi. II gran Sc i -
pione africano, che fu uno dei cittadini p iú perfetti del-
l'antica R.oma, nel fior degli anni e g iá a cose straor-
dinarie aspirante, si ritirava ogni giorno a meditare nei 
sacri recessi del Campidoglio (1). Non pochi de5 nostri 
eroi si vergognerebbero d'imitare i l domator di Carta-
g i n e , e di porgere al Gristianesimo un omaggio che 
quegli rendeva alia superstizione de' suoi tempi. E 
quando anche in Roma pagana furono introdotte e re-

(1) « E x quo togam virilem sumpsit, nullo die prius ullam 
» jiublicam, privalamque rem egit, quam in Gapitolium iret, in-
» gressusque aedem consideret: et plerumque tempus solus in 
» secreto ibi tereret ». (Liv . , lib. X X V I 19). 
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gnarono Pempietá e la cormttela, quando Cesare deri-
deva nella curia le speranze consolatrici dei miseri e la 
coseienza del genere umano 3 cominció quella lunga e 
spaventosa agonía per cui F imperio pin possente del 
mondo divenne^ nel corso di pochi secolij preda e zim-
bello de' Barbari. Se si desiderano modelli meno anti-
c h i , qual puó essere piü grande ed autórevole per gl i 
Italiani, che quello della loro patria risorta dalle ruine;, 
la quale, finché ebbe i l vanto della cristiana pietá, fu la 
prima delle nazioni? Dante , Michelangelo , Galileo , i l 
Yico, i l Muratori, cioé i cinque nomi piú gran di che la 
nostra Penisola abbia prodotti nelle lettere , nelle arti 
belle, nelle scienze sperimentative, calcolatrici, filosoñ-
che, e nella moltiplice erudizione, furono sinceramente 
cattolici. Si vergogneranno gli odierni savi di premere 
le orme di quei valorosi? Da chi dunque, lo r ipeto, 
venne i l pessimo esempio? Dalla Francia, e non altron-
de. Non parlo giá della Francia antica, primogénita di 
Roma cristiana, né dei pochi, ma veri dotti che ancor 
d i presente Tonoranoj ma di quella Francia leggera, 
semidotta, arrogante, burbanzosa, che usci dalle mani 
dei cattivi filosofi. Negli altri paesi la religione puó es
sere altérala e guastaj ma la pietá religiosa é in onore: 
i l sentimento contrario é una vergogna che altri occul-
ta , non una prodezza di cui si vanti. Solo in Francia 
entró i l costume di calpestare alia scoperta le credenze 
comuni , e di recarsi a gloria ció che altroVe sarebbe 
cagione di vituperio. Oggi alia incredulitá rabbiosa del 
secólo passato é succeduta una molle indifferenza, e una 
filosofía senza ñervo", senza spir i t i , senza dottrina, che 
alcuni vorrebbero trapiantare nella nostra Penisola. Ma 
io non piegheró mai i l eolio a questa indegnitá, né con
sentiré, dal mío canto, che la madre della civiltá e Cri-
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stianitá imiversale divenga un satellite filosófico delía 
Francia. Né perció voglio troppo sdegnarmi e arrossire 
di queste vergogne italiane , perché confido nel senno 
dei piú e nella Providenza. Che se le míe speranze sa-
ranno deluse e le parole rimarranno senza effetto , re-
cheró almeno nel sepolcro la dolce consolazione di ave-
re aspirato, per quel poco che le míe deboli forze com-
portano . a instaurare in Italia la vera idea del Buono. 

FLNE. 
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AVVERTENZA. 

DcH'uso dell' erudizíone. — In che guisa lo scienziato possa 
usufruttuare le cognizioni estrioseche al giro dei propri 
studi, •— Del modo con cui l'autore si é governato a 
questo proposito nella presente operetta. — Dell'etica: 
sua attual declinazione. — Essa é oggi una scienza mor-
ta_, e non viva. — Delle doti che danno vita alia scienza. 
•— Paragone della morale platónica con quella che oggi 
corre. •— L a morale di Platone é una} rigorosa, fon-
data sul concreto, efficace, accomodata alia pratica e 
proporzionata all'Índole del paese in cui fiori, e dei 
tempi che allora correvano. — L'etica moderna manca 
di tutte o della piü parte di queste doti- — Prove delle 
due asserzioni, e liueatura universale del Platonismo in 
ordine alia morale. — Digressione interno alie critiche 
fatte a uno scritto precedente dell' autore, e risposta 
alie acense mosse centro la sua persona . . ^ . pag. 3 

PROEMIO. 

Che cosa s'intenda per la voce Buono. — L a facoltá che 
tratta del Buono é 1'etica; la quale é una scienza se-
conda. •—• Scopo del presente discorso. •— Dell' uso della 
storia e dell'erudizione nella morale: quanto profitte- . 
volé in ogni tempo e opportuno al di d'oggi. — L a sto
ria é una riflessione esterna e obhiettiva. — Definizione 
del Buono » 107 
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CAP1TOLO PRIMO. 

DELL'ARBITRIO O SU DELLA CAUSA SECONDA, LIBERA OPERA-
TRICE DEL BUONO. 

Prova della realta dell'arbitrio dedotta da ció che non 
contiene in sé stesso la propria legge. — Non si puó ne
gare la libertk di esso^ senza annullare la contingenza 
umana o la necessitá divina. — L a varietá della storia 
e la perfettibilita dell'umana natura confermano la l i 
berta dell'arbitrio. ^—L'arbitrio umano é limitato, non 
infinito, causa seconda, e non prima delle sue opera-
zioni faq. 117 

CAPITOLO SECONDO. 

DELL'AFFETTO O S1A DELLA CAUSA SECONDA^ FATALE COOPE-
RATRICE DEL BUONO. 

Dell'istinto.— DeU'áffetlo: é fatale in sé stesso, ma li
bero in quanto s'intreccia coll'arbitrio. —̂ Convenienze 
ira 1' arbitrio e l'affetto. — Loro discrepanze. — Teleo
logía dell'affetto in ordine al Buono. — Attinenza della 
imaginativa estética col Buono. — Della música: sua im-
portanza morale e civile presso gli antichi e presso gli 
Orientali. — L ' affetto non é piü nel suo stato integro e 
origínale: prove sperimentali e storiche . . . . » 126 

CAPITOLO T E R Z O . 
DELLA LEGGE MORALE \ BAISDITRICE E MAESTRA DEL BUONO. 

L a legge, norma dell'arbitrio, s'immedesima colla ra-
gione obbiettiva, oggetto- assoluto del pensiero, cioé 
coll'Idca.«— L' ldea , come oggetto del pensiero, rivela 
alio spirito í' ordine cósmico. — Come norma dell' ar
bitrio, essa gl'impone la conservazione e 11 perfeziona-
mento di tal ordine; e diventa legge. — Definizione della 
legge morale. •— L a legge non puó essere indipendente 
dalla religione, né da Dio, poiché é Dio stesso. — Si 
chiamano a rassegna le varié proprieta della legge: essa 
é obbiettiva, indipendente dagli spiriti crcati, necessaria, 
assoluta, immutabile, autorevole, eterna, universale. 
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astralta e concreta nello stesso tempo, personale^ intel-
ligibile, intelligeníe, parlante, divina per ogni rispetto, 
e certa del suo adempimento. — Delle varíe manifesta-
zioni della legge morale nella storia. •— Varietá delle 
forme storichesotto cui si rappresenta l'idea delBuono p. 145 

C i P I T O L O QUARTO. 
D E L L ' IDEA DEL BUONO PllESSO I POPOLI ETERODOSSI. 

Ij'emanatismo e il panteísmo rigido distruggono affatto 
l'idea del Buono. •— L'idea imperfetta del Buono puó 
conciliarsi coiremanatismo e col panteísmo tempéralo.— 
Questo temperamento é effetto della parola. •— Lo sví-
luppo spontaneo. senza l'aíulo della parola, é una chí-
mera. — Delle due forme eterodosse del Buono; l'una 
contemplativa, rispondente al predominio dell'intuito, 
e 1' altra attiva, originata dal prevalere della riflessione. 
.— Del vizi di quesle due forme. •— L'eterodosia primi
tiva fu quella del Camiti: sue note. — Essa annullo l ' i 
dea del Buono, sostituendovl il concetto contrario, e il 
culto di un dio nefando e dislruttore. — Precedette l'e-
terodossia tempérala del Giapetidi. — Esempio: l'ete-
rodossia primitiva e veramente camitica dell'India. — 
Del Bramanismo vedico e puranico> loro diíferenze, e 
cenni sulla loro storia. •— II Camismo primitivo dell'In-
dia abolito dal Bramanismo vedico fu rinnovato in parte 
dal puranico: prove. •— Riscontri del Bramanismo ve
dico col Buddismo. •— Antichita e importanza storica 
del Buddismo. — Del varii Buddi, e di quelli che si 
possono tener per ¡storici. — Memorie storiche dei tre 
Buddi che precedettero immediatamente Sachia, 1' ul
timo di tutti. — Di Gasiapa in ispéele. — Attinenze del 
Buddismo di Gasiapa colla setta ciñese del Tao, colla 
storia di Gasmira e col Bramanismo. •— Estensione del 
Buddismo primitivo in due terzi dell'Asia. — Di Sachia 
Muni: cenni sulla sua vita. — L a biografía mitológica di 
Sachia é in parte una imitazione degli Evangeli. — Della 
dottrina di Sachia, acroamática ed essoterica. — Ana-
logia della dottrina acroamática del Buddismo colle sét-
le fílosofíche e bramaniche dell' India. — Genno sulla 
setta degli Svabavichi, le cui opinioni esprimono il Bud-



418 T1V0LÁ E SOMMARIO 
dismo acroamático piu rigoroso. • — L a tríade buddi-
slica é rannello dell' acroamatismo coll' essoterismo. — 
Esposizione del Buddismo essolerico. — Cenni sulla sto-
rla primitiva del Buddismo di Sacchia e della sua pro-
pagazione. — II secólo áureo del Buddismo di Sachia 
nell'India concorre coi tempi di Alessandro magno e di 
re Asoco. — Idea genérale del Magismo; sue attinenze 
colle religioni di Usceng, di Aoma, col Bramanismo e 
cogli altri culti dell'Asia. — Di Zoroaslre: sua riforma. 
•— Genio operativo della dottrina conteuuta neU'Avesta. 
i— Origini cinesi. — Dell'Iching e sue congiunlure colle 
religioni indiche ed iraniche. — Di Confusio: sua filo
sofía pratica e civile. — Origini italiche. •— Dei Pelas-
ghi italiani. •— Del Pitagorismo: sua ampiezza e Índole 
speculativa ed attiva. — Di Pitagora: sua patria ^ mito-
logia e storia. •— Sua similitudine con Numa. — II P i 
tagorismo fu anteriore a Pitagora. •— Di Zalenco e di 
Caronda. — Cenno sulla storia e sulla caduta del Pita
gorismo pag. d(j6 

CAPITOLO QUINTO. 

DELL'IDEA DEL BUONO PRESSO IL POPOLO OR/TODOSSO. 

L a sola societá cattolica é rappresentativa del genere uma-
no. '— I principi di creazione e di rcdenzione sonó la 
fonte lógica del concetto ortodosso del Buono. •— II 
principio di redenzione importa la parola autorevole 
della rivelazione e del magisterio ecclesiastico. — Del 
modo con cui quesli due principi sonó viziati dalla for
móla eterodossa. •— L'eterodossia é l'effígie mendosa 
della dottrina ortodossa, e ne presuppone la cognizion 
primitiva. — I due principi suddetti conciliano e armo-
nizzano la vita attiva colla contemplativa, ed esprimono 
la forma perfetta del Buono. — Della prima comparsa 
storica del Buono nel mondo. •— Del giure naturale, 
espresso nella Genesi; e sue prime vicende.v-— Dell'e-
tica cristiana: il método di Cristo ne' suoi morali inse-
gnamenli é ontologico e sintético. >— L'idea ortodossa 
del Buono non si trova perfetta fuori della Ghiesa cat
tolica . . . . . . 251 
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CAPITOLO S E S T O . 

DELL' IMPERATIVO MORALE, PRINCIPIO OBBLIGATORIO 
DEL BUONO. 

Che cosa sia 1'imperativo morale. — L'imperativo é con
creto, obiettivo e parlante per eccellenza.-— L'impera
tivo é parola e comando, intellezione e volizione divina. 
•—Dei varii momenli ontologici e psicologici dell'im
perativo, innanzi e dopo la deliberazione. — L'oracolo 
é la forma esterna e storica dell'imperativo. — Dell'o-
racolo eterodosso: sua defmizione. — Importanza sto
rica o civile degli oracoli presso i popoli antichi. — Del-
l'oracolo di Tiora. — Di quello di Dodona: forse uscito 
d'Italia. — Descrizione delle sue rovine. •—Dell'oracolo 
di Ammone, e di quelli dell'altro Egitto e dell'Etiopia: 
loro reliquie. — II modo con cui si rendevano gli ora
coli, esprime Tuscita deH'intelligibile dal sovrintelligibile. 
— Del tenor dei responsi. — Del Seco. •—Delle cáveme 
fatidiche. — Del buono e del reo che si trovava negli 
oracoli eterodossi—I quali si collegavano colla dollrina 
del falo, e ne dipendevano. •— Dell'oracolo ortodosso, 
consistente nella parola rivelata e caltolica . . pag. 268 

.CAPITOLO SETTIMO. 

DEL PRINCIPIO E DEL COMPIMENTO S OVRANATURALE 
DEL BUOKO. 

Che cos'é il sovranaturale. — Dei varii rispetli per cui esso 
si conserta coll'etica. — Ginque ulíici sovranaturali in 
ordine al Buono. — II sovranaturale della creazione ri-
sulta dalla geología e dalla storia. — Necessita del sovra
naturale in ordine alia redenzione.'—Laperfettibilitá ter
rena dell'uomo non ha alcun valore, se non si riferisce a 
uno scopo oltramondano. — Dello stato oltramondano 
dell'uomo. — Immanenza di tale stato, e sue attinenze 
col discreto della durazion successiva. — Della palinge
nesia ortodossa.-—La beatitudine é il compimento del 
Buono. —Simbologia elerodossa del Buono oltramonda
no. — Dell'Uranismo. — Emblemática del cielo e dei 



420 TÁVOLA E SOMMARIO 
monti. — Deiriperuranio platónico, dell'Olimpo pitagó
rico e altri simboli simiglianti. — Del sistema primitivo e 
iranicocaldeo. del Gronótopo infinito. — Note comuni al 
sistema oltramondano dei popoli eterodossi.— Della me-
tempsicosi. — Del paradiso oriéntale. — Dell'inferno ete- • 
rodosso.—Congiunture di tali favole colla storia dci Ga-
miti e degli Uranidi; — Genni storici sulle credenze rela-
tive alio stato oltramondano presso i Persiani, i Bramani, 
i Ginesi, gli Arabi, i Greci, gl'Italiani e gli Egizi anti-
cbi. — Delle necropoli egizie e barbaresche. — Dei se-
polcri conici e piramidali presso molti popoli antichi e 
moderni. — Necrografia etrusca . . . . . pag. 319 

GAPITOLO OTTAVO. 

DELBUOiN'O CONSIBEPLATO ¡NELLE SUE ATTINENZE COLLA SCIENZA 
PRIMA E ULTIMA. 

Della scienza prima. •— Sua formóla. — Dipeíidcnza delle 
scienze seconde dalla scienza prima.—•Gongiunturc della 
scienza prima colla dottrina del Buono. — L a scienza 
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formóla idéale.—La causa prima del Buono, la leggc e 
l'imperativo nascono dairidea dell'Ente creatore. — Di-
chiarazione di questa genesi. — L a nozione della causa 
seconda, cioé del nostro animo e delle varié sue facoltíi, 
nasce dal concelto di esistenza.'—Relazioni della formóla 
idéale e de' suoi due cicli coi varii momenti dell'impera-
tivo. —Relazioni della formóla idéale col aovranaturale, 
in quanto concerne la dottrina del Buono.—La formóla 
porge allresi l'organismo dei varii componenti di questa 
dottrina. •— Dei due cicli morali. •— Della teleología o 
scienza ultima. — Formóla teleologica dell'etica in ordi-
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universalc — Gondizioni necessarie peí risorgimento di 
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