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O E S C L E E  1  C . _ E D I T O R I  P O N T I F I C I  -  ROMA

Ltuxm tro vox P awtoiu Supplem ento ni volum i I *• I I I  della 

Storia  tloi Papi dalla fine del M edioevo (*«ottdo 
l'u ltim a «dixionc u«1«*jiciii. A  cu ra «li Mon». A. U n t a t i ,  P nv  

d n ll'A lth iv io  S eg reto  Vntii-an», |>â . v m -ó l2 .  L . 40.

Xm»!»» U C m  fa llii» M IÌ IU  • pibUI««* Mila Irvluiow  lU ln u  Imnmmi
(iwiu *1 XII wlwwl U a ln M t ftwi* <U, im ita fkm* it i Jfidit w». M  *•••
C U* U r ffT in  l‘w W . mamtàgmur Angrio tlN otli l’n M b i  M T A n k tr l*  »«gf hi 

«una. 4 *  *IW <4*»P» n  pt— ium  • «appiè»*«!» • iti ro te a i  primo * tana M U

4* ttMta Ài « s r u U  4»r«t» iiu  m jM U  di •IwmmmU N i f i  «4* te |Mfto 
u» p*fl* .« t .naw i I» «eerteahwi a vai t] PmM *** am rato. •

•taM» t m t  ftp w » « f t e i l M a  m 0* M tM M n  «dotate te I r i ww , w a t t»  d fa V  
I t e  UalfcM*. MistateM*«», *ta  riwanto «0» Wii«r* 4*41* r< n m >  Mite * m M  l o « « ,  
U i l .  .«U* |«MM M M l n » ln . t e lr i « w , IvIu rm  «ìiM m * M  ra te » * ,
d 1“ ****** U M m  m  ***»  • |w »Ou • n te iM M a  s  • aaUa p irfm  m  alte w f i  t e -  
«■m 4*1 imm «<*»*•»•, .  U  ^uaiiU  M U b u r n ì« »  <Mip*n* 4*1 l« t*  tm 
*  «m » ( < « t e .  *4 *  f » i »  aw M t e  n t e w  è r u u ita  m * i  iO teM » • «Mi*»
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4««* » h te «*> •**«. 4» •■**». • mm ..«■» .» > ^m im Iì. Mate * <mU»
afc* I» 1-toMit mm— 4» a « te tto  « « * *  te M . I ru teMtrttoi te* im m m
W »  *» * .f i la*. *te-» 4*a» emù M n r ite M M W iw to te A
«»a* <*»to«* 'MMHUiMi «fc* WWW.  Mttft ■wwtoUt» • mO* mM* 41 4»Ui • MUtti 
««Mate*» 4» MiMtMtt mi + m m u  H O »». H»«m.m4» «S «4«r»i 4M **•«».
t>» *M a » t»«M» .*v —I |*«>» M ■*» .* »  U tim tr* & *+**• * *  rm+mr (M iut. 
•a* mi»tt» t r w è » t i m i . )lliwa i te t M i t e i » t e r s i . . i Kiw t x n t i . M >
«hteM»* ~M*MM*. t e » « K H l K W , W t e . l * t t w  tw^ . «1  l-m *»
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# M » w *  t e  >m * m  4 »  f c m ta L  *  t e « M »  « é i w m  M t a  * m » * % m »  m m  « m m  > y f  ^ -
y t « * » « t '  W à  .  U H I « *  H M  *  « M  * • » « « .  « M A .  M M M M  H f - M  i n *  .  ( T M
4 m m  t e »  «M M k M W w m . •  4 M » *  m H i r i  ~H *~  r - *  r -
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I prntim  m* I V f »  im A ftm ,  I  U <  4H  IM r
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K*t0t*t0w t e i  t e t e - 1 *  U « « »  < » t e * U  f * * » * ,  IX  U  h y w t o i è  
41 « i l * .  I V I *  I I t e i M 4M  M M «  « t e i :  K v # >  • mm^rn 
<M* 41 1 « «  « to te  ««i H «lt»  fo tete< te . I *  N « m  I t o H l t f k  41 !•> 
* * * * * * *  X I .  I »  k « M >  * t »  I«  f ú t e t e  U an *h ± .  t e  11

h « i i f i l t e « l i  I*« I  te***« M b  H t e  p i«* »»* , ì l  te f tW
iw im  II te»—. 32 » m « * *  te* *M «te i f t i i n t e * » .  d - u  A iim u
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TI Ri*M«nl».

l. Bppncxkj .Uto |1 Tur.lu <U Luígi X IV , (itnvanoi N.
b t n U  S *-3 T  U  groad*. Inriurtuta Ironcrac »ul fr  «fli l ’iili.nla. JT - .V .

M u llí 41 InaorrO Ju X I  prr Ib  • lu 'K .lir tlrlU  p arr in U rrlilr lilr , 
» - » »  II d i Xmurga. 41-44 . I.Uljfl l(rtlU«<iU» I r f i t u
•rio al 1 'am iM M  di X lm nt». 1 4 - IA. I la ru ri d rl I r f i lu  puntlftrin »1 
c u « f i n « i  d i N u n rci, 47 -4*. II •««> ra n te fB o  al ( «Kurmu» 4 > -U . II 
n < « lffk o  d rl l tg * la  i  \ whim. M -A4. I i ra l la n  d i |«mt di N inint». W - 
A* h u í « ! «  dad U t t l o  n m ifu  ak-tini puntl d rl tro tta lo ,

S. Ull d a R l  «MU diplom arla |MitiliUrta pa>r U  b « a  a h 'itu rra . Al.
I prtmi l« * la l i« t  p r t  I k i  h t »  M lltarra. « 2 4 U . T rt> i«n«i p rr un al 
Ir» b i«  *4  in*4»lm *a j»  r a ltn a rr  U  Inca. «A. l .  t  n| b rn »
»  riapM ik es-w . L ift»«»n»iiuw  «m b riN r, »* -* ». %

U  M M t*  di Im ii' «iriM «rm iM ir n n ilirm r. 10-71 II U »«»«  
drí im ii p*r tom»n> U  b«*. *1 La lr*a » ilU n ra  *1 arria al rralu- 
caotrtttu, t í. L'ofwro di HMkmr nairo  la Irga M lllu r» . 11*14 II 
R «M lM  tM W r aP mHwUhiDf tru m r, 7*. I W f a r  I apfw U fO r 
I » * » " »  alia Wca »ai«afra. 77-7». L 'h vlb  di M u irte  a IV tf l. w . 
L iatUio ^nltno Hadtiail a liorna. » I N a o «  a optaMUhar Ira« 
««av. *3 *b

X U ir t i l l iiHna» <WUn(fa>uiaor Iroam* alU Irga aalllafr». 
lw a «w a  X I r»n »  di rw 4*CM l» l.«w l X IV . »a -* l I. tt> 

•**«** InanM» 4»M M a* I i4««>|t> tu r «  »11 Aatllto. »  I.* diría 
«II (M u ía n , ta  i »

I  !• d i«a ta » i«< »  4»'l» Ivtoai* di In a i» aP n<rtnna iw t» .  W  
i  k a M a «..!. 4i |M l u i » n « > X I » f T » M » n | u
4*4 » i— U » X I I . 1*1-1«: N i y i U  «M U fawi»>i alia*» -M «  
•Ma. lt t .lM

i*  IM ia lli*  r-* U w*» a ilH u it , l » i  l«4  \m i r«i i « i Mr tro I 
4»p « « *it «*»**«»b • « » .lli p*te.«fe>. I«a-|«7  
I» U »  U W M ia . » » - I W  II Tra ila i» .Wtla Irga, l l a l l i

* , , f #»  *  l* « «»* l"  X I prr «anal* ka Ita lM  paaltftete. 1IX-1H  
IMMte» b w n i« r i»  «4 iM a rW a  X I. I I I  L» M itU a a i la iM U »
•a» 4***— maa.. I r*V II*  rh u a lM M Ii jmt te Irca
• * * » • « .  » t .  m m m . I I *  11* It e irtteia 4**ti * Hit .la», alte 
h t». 13*

M M -w i 41 lM a n «a  X I fm  «Hr*M » «  ««aman» 4rtt* tVraia. I SI

I  » It W o  U l.

La > W iaH « i  41 l t » m  te  U t <  *aa«a  • te  n M i »  * * * * *  t *  t  x M x

I * y«4 im itn 41 Haw«*»t »aaM»» * ------ i I í l - 1H  L «*■■■>— 4 a
*1»— ii. IJ& L* te »*» i 'n l in a i 4»«t> aowHai i •«**>

2. U  proghirr* la Kattaa prt te litera«*»*» 4« U a a a . U l  U  
MXUta i* Huma drIU liW tw aa» 41 Vt»««a. I U  I1I II m w  44 
iWhteakl ra a «r(U  al p»p* U  gra*4r bafedtrr» lar*». I I I  la a n a ia X t  
1« I anima drIU latía aa'ttama. 114-1 U

l*r»>criii prr II p iw ftu a ra la  4*4te rarrro aaiMarvm. lU -l la  
II papa luirla I allraaia aa*«f*» padat»*. I H - I J Í

ftfortl d rl pa|»a prr 4l 4r41a p M f t  ia « ü « l< « . |1*~
I  W  JIw k *  *| » ra a ir  prr a a  a a a im i* « a r * i*  4H te p ri« « M  i« rm , t w

1  Marti prr aiirorr» Vaawcte ar4te w*« *aiM«M». n i  I n i (ro 
V raru ar talarte. I I3 -IU  l«fl*«4té « r l ia l »  al Ite a iM  •** >** 
gfcuag» l a rro n lo  prr I aJ W * * * .  I U  U  ia > i|a i|«»  4* 4te  1 « *»  aaat«. 
1 4 * -1 4 7 .

«M ilité 44 l.atci XIV M M M te tera. 147- 14a !.*«< XIV illa »*
II l.a«— «iharfi . II*  l a M p M M a  fr» h w rla  r UM ria. 14* I I »  
W « lk i 44 Hada. X ««*l ia*iMl prr prai* galla te (parro. I I I  ll»  
pr»M r  villar«* 4*«1< alte»»4 4« lagW rt». IU -IW  ll papa lo»*rocgte 
alte Unta. 114 l*tw*r«li • ««***41 p*< te «a « f at«a 4*4 l* tt. I I I  U  
ra ttp K U  drl l**i. 114. «*<««*» 4*4 Tte M h , I1M 1 * II «aaiof » 
a a b if». drl íW aw ii. IV* la «* « a>» larta* 4i «*< r»i»  arlte t»«a. I** 
U  » p**r rtrra» - fra >«««*» * M a ia . 1*1. I groad! *« »«»4i ala teta 
«iI*«a l i <1*1 aaai»* H n a i R  1*2 I U#**J ra a M U il 4n pr**f4pl alte 
U p  «aaia 1*X

JÍM ia  *a«*4** 41 M a . 1*4 La prraa 41 M t .  I* » M w * M  H>*
U  piM » 41 Ü « U  1*4-1*7

L a «H lartoaa » . « p m i  4*4 M .  1 * *  I * *  II  * ■**•■■ H  «aat «a* 
rtopoad* *Ur a tp H ia in * . I * *  1 7 *  11 papa «*4te f a milia» ! te*—ma», 
171 -173  U t f  X IV  r  a  P i M t o *  1 73 -1 7 *  U l  « S a n  41 L n ^ iHn I 
l * t t e * a  u v  X I V .  174 * — * *  •*•*• 4»4te p H i w  4* l a * « * * i »  X I« 
I 7 V I 7 *  f « r — **«  41 l * a m M »  X I  41 t h * i »  « i »  p * M w  « tete**e  
44 La4( t  X I V .  1 74  II  tm fim gm m M  U m p X I V  la  « i«  te c*» *ro  1 * * » *  m *  
ate p *  paim X I». I ? * .  L a « **« « te  « *  I T *a k i a  l i i »a l  n*É » i. | 7 * .| 7 *

r u m u  IV

U  M ía  4~ la»»***»* X I ****** t ai***a «l.» <■ * * <*«*>■«*.»».. 41
la igl XIV • l  a«—o**»» 4*4 i l m  N »tm *  * I f— Wn» «r<l*<a»i 
«am »«M  UNI

i .  II «»arafMf .aaa 41 U*»* X IV . I«* | »|  La M ía » »  U  p»*4h» 
«**» * p * a 4H ilii* * É — , l « M M  U  a w li», 1*4 La ««««»Mía tro 
Moroa • Froaate p*r 1» «u*ai*r i** U  prwe» i ninii»j a* Pro*»<*a. 
I«*  L  iH » n iii* i 4** •••■*> « «a M  • r « i« a a  al 4MHa 41 ngitWi..
M - M .



« I I ÜUaMlnt»
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la «o rn »n  X I di Iroatr »11» vrrtnua prf il diritto di irgalu. 
l**-|*o II H m r <irl 21 •rtirmhrr 1*7* rwairu U diritto di r*ir*lu. 
1*1. II Mtitlibair Cibo prrdr aftii infiurnt» politira. 1W

W «ppm li«4urr lo «m>tlo Ir» Itmorrnto X I r  il rr di Frsnru. 
I U  U  rtapnala »1 Hr»»r 4rl 39 dnvtnhr« l«T t, l»5. Hi roaciglia al papa 
«n peo»Tr.límr«»«.i mil». 1*7. L'indiritto «I rr <irHa*wnil>W a d<rl rbn> 
Im am « 4rl I»>m». |M. II r»ol«Kii*> ritrr|ka di InnmYtuo X I *rr»o il 
l»  di P lw rl*. 3*3.

1 « l U l l m  a  (tam a. 2« 1 . L ‘Aa*rltih|ra *lrl r lrru  f n a r r w  d rl IM I  
a  la mw d rrialaai, 20S L r  d a U io o l drH 'aH rniM rt rrn<l<»n<> |»iu dlflt 
c tll I» l t a l la n « r  a K m m . 306 La noova a*a>nibira drl r lrm  Iih M i»  
d a l la ,  3 *1  I. am»aa»bl»a d rl r lrm  r  1 'ir r iv r K o to  di l’» n | i l la r ir> . 
J ^ - 3 « * .  I. áM rtnblm  d rl r lr fu  l f » t n w  «irll o l lo li lr  |(N|, 311. La 
rad aiina* dai «|aalin> a rlira ll gaüirani. 21 5 -2 1 »  llm » n rl, S l l - J I S
I *aui «ralimrati. 31». La bltrra «IrUaaarinblr» drl rlrfo al pepa. 
91? II tlrrtv di toodaaaa. 31* Altrt at»i daU'aaarmblrB drl elm», 219
II I*. La (balar. 230-221 X »o»i trtiialiri di errwmodamrato» 222. U
■ awiaa di t w * w t  talla da Luu> X IV , 33X

La taeM aai» M  w iiin M  ai •)«alin> atitroli. 220-220 L'upiaiutir 
<WW a da» >D *|o»*a» «•»rr» i qaaltn» afliralL 3*7,

La aaadaaaa da» ««Batir» arlirall la l a«brrU . 22* l llrrturr up 
p»«ia** a .  a l « a a llt»  atia«H  *alHntf>t. 220-2-»» An«*l» H eaetti b b b « ..  
la  Pfaoria» 3 J M 1 I  f«li «loan 4 ri a  Batió K a a a tti prt aaa  Kdattoar 
fa 'M »» . g & S S i  X «M t aUrOI paf la p n t t U o a r  drllr «rdi ' a n li l i ,  
O »  *<• •**!» «i 33JU3J» || papa a> (* il r»pprik> W *o  al
* * » « " •  di b » « t < 0 .  S í !  l l t k U l i  * b l t »  ta ld iaalr. Z » -

l  U ttM o  V.

La a i « t *  4rll I4HI* «  Xaalu a W aataer» 4t n * l* » a a  « i U « t  XIV 
••a*«« !»»«*• «•  XI

t fmmtmmmm'.k « a lia  til (p a a llt . »0 -2 1 0  Opa*» aw l» l «Ma 
4*1 Ra * »k  1*0 r w a r « t M  4*%U (  fa a ili. 1 II> 3U

A«— ai «O»  da» C Imw Ih atw» |Oi Trapli ia*A. J U - í i l  IU |w  
nmm  d i •"** «MI ai*«*Ma»  4*» •!*•*, 341-30»

La «wataawMb* 0«<t I «aoaill. 310  l t M » c  4  40*o4» ñ au *  
»  io * w n a » d *>i4Ü »o»ona »•* I w m * n a ir*  «o } i !
II R a w  4*4 14 aaaaodaa lOtdk. 34* M *abbt» a R« aa la «abaa** 
*dU  taioana é l lM I I a  di »* »• « 210 lia»4»n» «MI la««al* «•>  
Mea» VhÉM *m »  la p i.in .ao da* »«y »  rn.Sk» lognlaia» 4 ^ i  l f  
«O lk  *»•

lw t| a rta M 4 n »O H il> ilito t^ a  »a in . 3¡M U M »* U 4 > fia f  
gfá II «* di Opa«* * n*aa»áa «A » bMtt* di * |a|<a

aaiflr dalla Kraart» la »Iraaa rtaaa tía. J U -3 U  K«r<ar 4l laaataata 
arlla qaMtiuar drlla librrié di ^ a it H r . 9M.

l a a u r r a t »  f m n o  nal « M a t a  la  U M U  d i ^ a m a i » ,  2 1 *  L a * »  X IV  
■»dina a l  L a « a id ia  d i ( a i t u t  p r t  K «tn>  l W - } l o  T r a t a m t  r» a r fl it  
U t í .  3 « o  II p ap a a n a  ra d r  a  L a lg l X I V  a r l la  q a *» l« a a r  4 r l  f u M M * .  
3 0 1 - 2 * 2  l .  m « taiA I n a m »  U < n 4 a  fe  il  « a «  lac ia » »  a  R ia a a . M  
L  i a r i a ln  L a * a r d ía  p n a * o td ia a  a r l  q a a fta w a  d a lla  * * a  a t a b a * l e la .  3 0 4  

I I  p ap a  r í t a l a  a  la i  I e d o a t a .  2 0 1 I I  ta a r r la  d i a r r a p a r*  ( M í a  * 4  
A v tc a o a r , 200 - 3* »  U k i 4 m  c a a lio a a  a*4W p tw ta ra r te a i, H !  l a i a  
f i a a  ( n i l l a a  fa v a a m a b  al l a r t H O .  370

I rr d laflullrtta a di Kfagaa apfwwteae la n a M la  drl papa. 
3 7 1 - 3 * 2  IW M tk a i drl papa ««Olla ta ailaarrO Itaaaaol. 3 7 1

la  ijaaMioar drl n a lM a »  di C alía n . J7 4- 371 La talla prt l ar
Mmm —.—— —. -~ j— _ m t  a 4 v i ■ 9 ■ a . a 1 — -M  ̂Jl * — —̂ —.— —̂  .̂ aÉ ̂  itj î a mCITfRCUI al4» <91 I » tm >l|IRfHI Mb SBKWilf" <ü#fd o««Mrarf «k .W.fcMRWffiHllflftfl—
Rartra. 27a,277 Rl»tiaaa d*4 Fiw h a l< m  37» l .aHI XIV i«a u  4'io 
•air» tal papa arlla sa  ii taaw 41 f »l»aii. 370 11 r « M «a l» i|  «•** »»a  
aíra la naa «prraaar. 9m .

Lallat» 41 a tttira  ala R M r  arfOla da Lalfl X IV , M < M  
RltpoMia «a la» dal papa aft» a O u rti di LaOd X IV . J * } -M  

II papa rirktama il MODa. 2*1 Vadtaa» di Lo*f» X IV . «a l II aaa»*» 
Kaaatti * I ral ira a l» captiva» 3*0 U h t  XIV lavada d Falalla»«. 3*0- 
2*7 laaorvat» ra d i n W a » agrt pa««rata di pawfc 7*0- JOa M«aa<«ir 
di Lolt» XIV maira la alai* d*4la» Mraa. 30* U  r«*»ee» di U w  XIV  
di (taalr alia » a«T»<a»far 4» IHa4«, 301 La ■ » I tait o a 4*4 IMw««a, 
303. II papa ImíM* paf aaa 11 latí .a» parataa 4*0» >*«irat* J «

lH»illa»*aat* da» La«afdio. aaa ihüaaa. 301-301 | jlip|« i l»a» a 
ni «aaa drl aaata» lU a a M , 30»

l l f i m a  VI.

Amalia w «lr«»a t> a  ¡alrraa 4 laaa«*aaa Xl * ft.i ara* a a»aala»
• arOiaaüak*. ««iaia i »aiwai a 41 ■!■*«» «  Oalara aaor-al* l»M latea 
4H I» «*l»aai 41 I (fw M  -  f  laitaaaa 4M a lim ita <« lia ai. -  
•»»ala 4*0* Ml»'*«»»l

ROiaa»  4*0* l  arta, 30* l aan*raai X I pnr la iWm»idlo» drt «a« 
(«»aa. 390 II papa faaaa a aaa M U  «aa^fa 4 anf»aiiaaiiL. M i MQ 

La prtna aoaMaa «afdlaattrta. La ow«aa4a «MOaiaa <aMM
aaHaia <3aatla a lo  10*01. IW -lW i Itauw aa t i  p i  tf <4N> 4h ta»««. 
Rff (Oftaaa O » 4 M II n a M a ilirt OI M l a « k  MM La*I» «a***»
•“art* a»awpaaa*aA. .»no

laaiir»atn X I a i » il iaiaaoai i». ISO laaia» — a» X I * A AtoaaM. 
U I -U 3  laaaaM » X I a 4 |<a»iialiiHli »  R M | I La «aalM aa 44b  
O» ptapaaMkaai «a «» waati b u m a  *10- 31* ti laaaaHa lin a  la a a



X Riassunto.

le/., 318-321. Tir«» Gonzalez generale «lei Gesuiti, 322—323. Il quie
tiamo, 324-325.

Mulini.*, 325-326. K(Tetto nulle unirne ilei principii del Molino*, 
327. Avversari ilei i|uiet¡sino, 328-329. Precetto Contro Molino», 330- 
311. Sua prigionia e romlanna, 332-333. 11 cardinale Piermatteo Pe- 
trucci, 333-331. K«Mine ilegli neri»ti ilei Petruccii 335.

Sviluppo delle missioni, 33*5. Il giuramento ai Vicari apontoliei 
nelle m ilioni, 337-338. Proaj»etto nullo stato delle mixxioni di M. ('erri, 
339-340. Le m i"ioni in Africa e nelle Antille, 340. Ambasciata siamese 
a Honia nel 1WH, 341. Condizioni religione dell'Kiiropa. 342-343.

0AHT0L0 V II.

I.a lha«p>>ra ilella (»ermania »ettentriiinale e gli «forzi per la riunione 
■lei cattolici. -  i cattoliri in Olanda e il principio dello sciama 
ili L’t rechi -  Innuirnt» XI e la rivoliuione inglese. -  Morte 
del papa.

Storti di Innocenzo XI per unir«' alla Chiesa i protestanti tedeschi, 
344-346. Innocenzo X I contro i matrimoni minti di prìncipi tedeschi, 
347.

Conversioni nelle classi più elevate in Germania. 348-349. Lo 
Spinola e le »ne speranze di conversione di prìncipi tedeschi, 350-351.

« tp|MMÙlone allo Spinola da parte dei prìncipi tedeschi, 352-353. 
Luigi XIV contrario all'unione religiosa della Germania; 353-355.

2. U  conduione religiosa nei Pacai Bassi. 355-357. La deficienza 
di clero. 358-33*. Persecuzioni dei cattolici, 350.

Il Giansenismo in Olanda. 360-362. Attività nefaata del capitolo 
metropolitano di t 'tn v b l, 363.

3. Il eattolicianio in Inghilterra, 364. la* calunnie contro i cat
tolici di Outes e il martirio dell‘are ¡vescovo O. Plunket. 365-366. 
L'inviato di Giacomo II in Homa. 367-370. L ’errata |Militica di Gia
como Il provoca la raduta ili casa Stuart, 370-374. l a  cacciata di 
tittruniii 11, 375. Innocenzo X I non era in contatto con l'i>range. 
375-377. Malattia del papa, 377. Morte della regina Marta Crìatina 
di Svejtia, 37H. Morte «li Innocenzo X I. 379-382. Giudizi *ul »no 
pontili calo, 382-3*4.

Riassunto. XI

A L E S S A N D R O  V i l i  (lflH R 18 0 1 )
INNOCENZO X I I  11601 1700*

C a p ito lo  I.

Il pontificato di Ale»«andrn V ili  ( I6H 9-1 lììiI )

Il collegio cardinalizio alla morte di Innocenzo X I: i partiti in seno 
ad enno, 387-388. Il conclave e le prime votazioui, 3*0.

11 candidato cardinale Pietro Ottoboni, 300. Pietro Ottolioiti è 
eletto papa: la nua famiglia, 301-392. I pn*ccdenti del canlinale Otto- 
boni. 302. Kitratto e abitudini del papa. 303. Popolarità di Alessan- 
dro V i l i ,  394. Kinaacita del nepotismo, .105-306. | purvnti del papa. 
35*6 . I| pupa e le grandi potenze, 307.

Le relazioni con l’Inghilterra e con la repubblica di Venezia. 30*- 
300. Opinione del papa per il ripristino della pace religiosa in Francia. 
399-400. Creazioni di nuovi cardinali (13 febbraio 1600), loo. Aleaaan- 
dn> V il i  e le sue relazioni con la Francia. 409-402. L'arrendevolezza 
del papa non piega Luigi X IV . 101-402. Il canlinale Porhin a Homa. 
403. Le relazioni poco amichevoli del |»apa con l*im|ieralorc l<eo- 
polito, 101-405.

Malattia ed ultimi giorni del papa, 105-106. Morte del papa: il 
Breve Mtiltiplirra intrr, 107- 40*.

L'« A rcadia », IO*. Accadem ici rinom ati dell'« Arcadia », 409. 
P rovvedim enti co n tro  il giansenism o, imi n o  u  condanna delle 

31 proposizioni. 111.
L'appoggio dato dal papa alle missioni fra i pagani. 412.

Ca pito lo  I I .

laao ceazo  VII. -  Il coaclav e  del tss il. -  precedenti e priair Misure 
del nuovo papa. — K ifonae ae llo  S ta i«  d ella Chiesa.

Attività edilizia in Homa. 413. Il conclave di Innocenzo X II. 414. 
Candidatura del cardinale Harbarigli, m tiliti di Vienna contro il cardi
nale Harbarìgo. 41«. Si persevera «u la candidai ora del canlinale Bar
barico. Non si raggiunge alcuna soluzione. 418.

* Klezione del canlinale Ptgnaielli. 419. La famiglia PignairIII. 420- 
421. Precedenti del nuovo papa. 421-422. Indipendenza di azione di 
Innocenzo X II . 423-424. I «uol famigliar!. 424. Costruii»me «Irli ospizio 
di San Michele. 424—426. (onerosità per i poveri. 426. Viaggio di Inno
cenzo X II  a Civitavecchia. 427-42*. Provvedimenti per abolire la vena
lità degli uffici. 42*.

Riforma giudiziaria di Innocenzo X II , 429. Il rompimenti» della
curia Innocenziana a Montecitorio. 429-431. Carlo Fontana Parchi*



XII Riassunto.

tetto di fiducia, 432. Attività edilizia di Innocenzo X I I ,  433. Le con
dizioni ili Roma. 433—434. Il quartiere degli stranieri a Roma. 453. 
(ili Hotel in Roma, l'iti.

Ca pito lo  I I I .

L V rord o  ron la Francia. -  Decisioni nella questione giansenista e 
in quella quietista. -  La lotta contro il probabilismo. -  Abolì- 
■ione del nepotismo. -  Nomine di cardinali. -  Le missioni e la 
questione dei riti cinesi.

Ia> condizioni per un accorilo fra la 8. Sede e la Francia. 437- 
43*. La questione dei vescovi francesi, 439-440. Lettere di scusa al 
papa dei ve.M'ovi dell’assetnblea del 1682, H I. Innocenzo X I I  consi
dera la lettera di scusa come una ritrattazione, 442—443.

2. Il Giansenismo «otto Innocenzo X II , 444. Nuove misure anti- 
i;iaimeni*t ielle 4 45-4 40.

La Guyon e il semiquietismo, 44G—44“. Fénelon e la Guiyon. 448- 
419. t'ontlitto tra Bossuet e Fénelon 450-454. La condannu di Fénelon 
455. Tentativo di coudanna degli autori degli « Acta SS.», 456.

Gonza le* e la lotta contro il p tribalismo, 456-458. Intervento di 
Carlo II a favore di Gonzalez, 458-459. Il libro ili Gonzalez 460-461. 

Apparenti risultati «lei libro del Gonzalez; lt*l. 
l a  congregazione generale dei Gesuiti del 1696, 465. Bossuet e l’as

semblea del clero del 1 *tM), 4IVJ.
3 l_» h<dla contro il nepotismo. l*ì*-4»>9. Sforzi per riformare il 

clero secolare, 47« La riforma degli Ordini religiosi, 471. Nomine car
dinalizie, l a  nomina del 19 dicembre 1B95, 472. Le nomine del 14 no
vembre 11*99 e 21 giugno 1700, 474.

4. Le missioni pressoi pagani. 475-176. la  questione eirra la liceità 
dei liti cinesi. 477-478.

5. Influenza giansenistica ndl'Olanda. 470-480. la* aretine contro 
4'odde. 4*3. Egli è citalo a Rotila. 4*4.

» g itolo  IV.

H alia lesi fra i H w e i t o  N il e II lio v e ra o  di V ieaaa . -  La pare e la 
r laasu la  di R i j« « i jk .  -  l.'e le a io a e  del p riarip e  e le tto re  dì Sa»- 
•oaìa \ a*«stu  a re dì l'u lo a ia  e il «a« p a ssa n ti"  a lla  I'k iesa  c a tto 
lica . -  l a  q aeslin ae  della «ari e»| oae  »pagaanla -  M orie di laao- 
re a a »  X II

l ’eggioramenlo tirile relazioni con I* corte imperial«*. 4**-4*7 . l ‘re- 
ri* ioni dell amltas» latore imperiale Liechtenstein. 4*9-490. Liechten
stein è richiamato e il conte G. A. Martini!* lo sostitubee. 491-49'.'.

X III

Eccessi dell’ambasciatore Martini!z. 492-494. La paci* di Rijswijk, 
495-406.

Le candidatura al trono di Polonia, 497. La candidatura del duca 
Federico Augusto di Sassonia, 498. Sua conversione, 499-500.

La politica di prepotenza di Murtinitz e quella assai più abile del- 
l’ambasciatore francese. 501.

Muluttia del papa. 502-503.
Morte di Carlo II di Spaglia; la successione spagli noia, 504-506. 
Morti* del papa, 507.
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AwertMua preliminarr I’a f .  «VW

1. II rartlinalc «■ jrrltrio  di Slat« Panriroli al Niiut»« <H . . SM
2. La Santa S 'd r  r  la I’arr <li Mtunlrr . . .  MS 
.1. Paolo Caiati S. I. vq la roavpiwioae drlla r r e n t  < n»tina di (‘ «m u . SIS 
4. Parpm ilcl P. S lm u  Pa'laviriiio |»r Alnwuwlni VII an i l»nr(tn 

•In . . . .  41«
H. l»tru*ioni |wr llablrarhi. nnn*io di SrU arra. . . . . . . .  31«
0. l.a vita di Afeanndro VII arrilla da fMorta Pallavirim. SSJ
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H. A. Hargrilini 3S7
9. S n lc ta  <lrir iiii|in*ilionr dr! iS  «1 irrinJ.fr l l ' . i  SSI«

10. |{«Mpi|ilt<Mi a Barfrllm i M l
11. Al Nuncio di S|w#n* ‘M3 
IS. Al Nnniw> di •* pallia i»*4
13. II ranlinalr Altirri al cardinal«’ Srrti S3ft
14. I'lrmrati- X a Luigi X IV  . SIS
15. IliciKraHr di Inaorrnin XI 537 
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Aflriunl» ...................... * ..................  • • > **3

Indkr dri no mi di |»r»oor SW



I N D I C E
D E G L I ARC HIVI  E  C O LLEZ IO N I DI MANOSCRITTI

A ix, Hihliotrra ! 43. MI*.
Kil>lioU-*a M*:jana* I 3Ì6. 

Arezzo. Bibliotw a «idi» <'onfra»rr.
nita di i*. Maria I .">12.

AKICCIA, Archivio di famiglia «lèi 
Chigi T 31», 32». 390. 391. Vh5. 343;
II 32«.

AVJGXOXK. Ribliolrra rivira II 421 
Archivio O ltfin lfi#  I l  312. 

AftCUU. Arrhivio di V on litiu ifi«  I
507.

R iv in u . Arrhivio imprnalr I »»9. 
B erlino . llihlkilK« naxkma)* II 1 ** . 
B o l lo s a .  Arrhivio di Sialo I 2*3, 

314. 317, *32. 330. »31. 332. M »;
I l 7. ». IO. I».

RiMiotrra drll'l'nìvrr»i«i I 41. 
337.

Arrhivio riviro II ISA. 
K U M ti. HiWhitrra Qorriniana I 542. 

(UH).

C m » .  BiWioirra arrivinovi!* Il 
421.

<Vinn. Arrhivio Monti II S ii. 
C oR O X i, BiWioUra rom aaair I 341.

F .lw iU 't l« . B iU io t 'n  mon***ira II 
423. 424. 42*. 42V 432. 4tì9. SOL 

n«r<>u V in il i» .  Arrhivio Ai m Hm
I XXI: I l  33f>.

F i n t a .  Arrhivio dt sta lo  I 33. 
37. 3». 4 L  142. 2»*. 317. 322. 324.

323. 327, 332. 333. 334, 333, 33(1, 
334. 370, 37«. 377. 394. 397. 39«. 
399. 4IMI. 407. 44>9. 341; Il lo . 13. 
14. 17. 2<i. 23. 44. SOL

RiMiotrra Maglfahrrrhi I 403, 
I l  3H3.

RiMiotrra Marurrlllatia II 133. 
Rihlitrra luuionalr I 341, 633. 
RiMiotrra RirriaH iana I 17. 

F tu ü w fu itw  m  M.. BiM W wa ri* 
vira II 130, 3 HO, 381, 3»2, 394. 

Momv riviro II 393.
Pluiirm<o 1« fin.. Ribliolrra rivira

I 132.

8. <• 4I.J/I. BiUintn-« I l 339.
Arrhivio II 473.

O n o T à , RibUotrra rivira II 29».
RiMiotrra d r ir t‘nlvrr«iu II 2»». 

Gì nato, RiMiotrra Bw vnltiti (al- 
■«•iRrn'r . l i . j - r « )  I 841; II 394. 

Arrhivio IM U  Porla 11 344.

I l i \ « » r u .  BiMioIrra 330.

I n m c r t ,  RiMiotrra Partor I 43, 
tó3. I l  44*. »>4. 4««

IjmI>I. BihMotera l aman»!* I 403. 
l/ » t> it . B r it i^ k »  Wo«rum I SM;

II 13».
B lN irtir*  I 27.

N ju to r i .  Arrhivio (««nuca I 13. 
16 17. 23. 13*. 2*3. 331. 332. 401. 

Arrhivio di S ialo I 317, 331.



X V III Indir«' .Irgli archivi «• ctilU-zioni «li manoscritti.

Archivi« ili *tat«> I 3 IH, 31?;
Il 13».

U iin u « . Arrlilrio «li Stato I U , 15, 
II». I». SI, Sii. 40. 312. 314. 3l.r». 
31«. 327. 337. 34S. SSO, 3.'»'. 352. 
3U . 355. 4<H); I l  51«.

V|«> *■-<*, Archivio «li s u * «  I 331. 
Ilililinln-a nationalc I «7, 376, 

542. Il 3. I I . 12. 15. I». 22. 23. 
M I. 331*. 3»2, 4SI. 422. 42«. 421». 
433. 471.

M«*TR fUMIKO B ib lio lm  I 2*3;
Il 38>*. 421.

X o x i r u t i n .  Biblioteca Il 330.
M I ' B i b l i o t e c a  II 42*». 421.

N tK U . Biblioteca «li Storia Patria
414. 51«.

llihlioteca nazionale II 3HI.

**BVirt«>. Archivio Plceotomini I «2«. 
«33. «3».

O i m t T l R  (Cartolo). Archivio Lam- 
hcrg II 474. «OS. 504. 50«. 507.

l'in ilM iiiU it, Biblioteca teodoriatta
I 413.

Panici. Archivio «l««li affari *»tcri I 
37«: I l  71.

Itihliulcca nazionale I «7 . 70;
II «7».

P l U I .  \rrhivio di Sialo I 337 . 
Pnt'U M . BiNlolwa «im »i-«lf II 33i*. 

4SI.
P liW t» , Biblioteca Pahroniana II

M I.

IU v r \ * i . Biblioteca l'U w iw r II  4SI. 
ito«« , a! \r*-hivi

Archivio Allirri I 58, «o. Al. 
373. «3*. «79. I l  331*.

Archivio «MI \mcoafratemita 
«W jV  Notar di Maria II 1«7. 

Archivio Anolini II 135. 
Archivio lta«c«>mpa*ni I 13. 332. 

377. 404. 541: I l  3*8, 437. 47S. SOS. 
Archivio t'artafn ti I SIS. 
Archivio l w  Panfili I 13. SI. 

SS. SS. 88. 2*. 3». 38. 33. 33. 37. 
2«*. 875. 8*1. 895. 395. 3»«.
8*1». 300. 3SS

Archivi« dei Domenicani II  538. 
Archivio «Irli» rompagn in di 

(¡«•«il I 345.
Archivio ile! collegio greco I OS. 
Archivi«* dell'Arradia II 409. 
Archivi«* Concistoriale (ora Archi

vi«! Hcgreto pontificio) I 611.
Archivi«* di S. Lorenzo in Danni»«*

I 21.
Archivio OdeM-alchi II l<‘. 53«. 
Archivio w rrrt“  pontificio 1 14. 

21. 22. 24. 2«. 27. 30. 31. 32. 34. 
35. 3«. 37. 30. 43. 44. 4«. 47. 4». 
411. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 5«. 58. 
5», «0. 61, «3. 85, H7. «8. 70. 71. 
72. 73. 71», W». 81. 82. 86. «S. (K>. 
Ini, 07. 0*. I"4 . I lo . 121. 122. 127. 
13«. 137. 138. 131». 141. 142. 144. 
149, 150. 153. 175, 18«. 211. 215. 
210. 22«». 221. 227. 228. 221». 230. 
232. 233. 235. 237. 241. 242. 243. 
250. 251. 254. 25«. 257. 2«*». 2«4. 
2»W. 2«7. 28«. 2«». 270. 271. 272. 
273. 274. 275. 276. 277. 278. 280. 
281. 282. 288. 28». 25*". 25*1. 202. 
203, 25*5». 3*8». ,306, 314. 318. 317, 
322. 323. 325. 327. 32*. »31. 333. 
334. 335. 33». 345. 347. 350. 351. 
332. 353. 355. 358. 35». s«l». 8«2. 
3«3. 38«. 388. 38». 370. 372. 374.
376, 385. 38«. 388. 3W. 392. 3»3. 
394. 3»5. 398. 3»». 40". 401. 402. 
403. 304, 405. 407. 4»»*. 4**9. 414.
415. 417. 421. 435. 45». 487. 489. 
470. 4SI. 4*2. 801. .*»4. 505. 513. 
515. 517. 52«». 522. 523. 524 . 529. 
541. 547. 548. 54». 530. 551. 552. 
553. 55«. 557. 559. 581. 583. 5*4. 
58«, 587. 573. 574. 575. 5 ,6 . 577. 
578. 583. 584. 58-V 588, 58». 5*1. 
592. 594. 5*5. 5 *7 . 59». «1*3. «1*7. 
«08. «|3. «15. 817. 81». « I» . «2**. 
«21. «22. «23. «25. 82«. «28. «89, 
«32. «35. «3«. 837. 838. 83*. 84". 
«41. 842. 843. «44. 84«. 847. 84*. 
85". 851. 453. 853. «58. 857. 858. 
85». 880. 881. 888. 885. 888. «71. 
878. 873. 874. 875. «78. 877. •*». 
«88. 8*4. I l  3. V  88. 23. 25. 27. 
34. 4»>. 41. 44. 45. 4 * . 4 *. 4 *. 51, 
54. 55. 59. 85. 78. *7 . 119. 11*.

Indite degli archivi c collezioni di inatio*'ritti. XIX

144, 145. 147, 140. 150. 151, 152.
153, 154. 15«. 157, 158. 159. I«».
163, 167. 168. 160. 172. 173. 177,
178, 188. 11)8. 2» »4. 205, 2<>9. 210,
211. 220. 221. 223 224. 226. 227.
228. 220. 230, 231, 233, 235. 237.
243. 244. 246. 247. 252. 254. 255.
25«, 257. 258, 259. 2«». 2«l. 262.
265, 26«. 267. 271. 272. 273. 274.
275, 27«. 277. 278. 270. 280. 282.
283, 284. 28«, 287. 28*. 2*9. 290.
201, 202. 203. 294, 298. 3»4. 309.
31«. 3«8, 373. 377, 379. 38». 394.
30«. »07. 308. 40«. 401, 4»»2. 403,

405. 4»»7. 4««. 421. 425. 42«. 427.
42«. 420. 438, 431». 442. 44 4. 448.
455. 45«. 470. 473. 476. 478. 485.
48«. 487. 488. 481». 4»o. 491. 492.
403. 4!»4. 405, 407. Sol, 503. 505,
511. 521. 524. 525. 527. 52«. 529.
532.
541.

53».
542.

534. 535. 538. 537. 540.

Archivio di Propagamla 1 104.
146.
53«.

145». 152. SUO. 305. 41». 424.

Archivi« Iticei II 53*.
Archivio della rongregazione «lei 

Ititi II  38».
Archivio •l»irin<|Ui«i*ioiw II««na

na I 214. 443.
Archivio del Vicariato romano

I «54.
Archivio K«Mpiglt»«i («ma Archi
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INNOCENZO XI (1676 1 6 89).



C A P IT O L O  I.

Elezione, vite, precedenti e pcr'oiiallitt d'Innocenzo \|.

I  cardinali, che nei p rìio i giorni di agosto entrarono in Vaticano 
l»er il conclave,1 Ri erano occupali già da Ilitico tempo, r is ta  l'età 
avanzata di Clemente X . (M I'eledone papale. Oiik fin dall'anno 1672 
vi sono pareri sui candidati, che avevano probabilità di ottenere 
il triregno;* parecchi di easi nel frattem po erano morti, altri, di 
cui allora non si {tarlava, erano venuti in prima linea. Per nessuno 
dei molti candidati si poteva faro un prognostico favorevole con 
piena sicurezza, |»erchè neMun partito disponeva dell’esclusiva, 
e tanto meno aveva in mano l'inclusiva.' Si contava dunque 
sopra un conclave lungo.'

II sacro Collegio era composto di 67 membri, di cui però 
da principio erano presenti in Roma solo 44.* Nessuna delle 
varie fazioni era com patta. Tre dei sette cardinali di Ur-

'  riano nel • Hmr*. 441*. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a ,  t i r .  d ie s a s s i,
I I  eonrface d, /««onraae X I.  Com o  IM I.

• • i  Discorso dell'anno 1072 «opra l'detttoo* del futoro pontefice >, J M .  
4073 p. SIA ss.. B i b l i o t e c a  V a t i c i n a .  Un altro n n a p ls n  ivi 
40&3 col titolo: • « Diacono de' < animali papabili del pontificato di Clá
mente X ». Sul conclave u c k t  * M«norte inedite di Nitard. nella B i b l i o 
t e c a  X a s i o n a l e  d i  F l n s t * .  J f* . &3A3 ( l l t c u .  Carla I I .  trai. l i  
P- MO).

• Vedi a  P ron o **»  in D o tti**« tt. lUUntft III 434 s. e lA ttvfm  primo 
espi» ti eenWoee drl IS7€ in Coorias* 111 S.

• Vedi *  • Discorso «opra alenai cardinali papabili l«7fi .. CmL  iktl. ITA 
della B i b l i o t e c a  d i  f i l a t o  d i  U o a a e o .

• I nomi dei fi* sono in G c u h m x i 1 121 s. U  « o a p a iw  erad naie degli 
■«■eoli risalta dalle * liste de*h arratia i date «otto. D arsnte t] cooclave mori 
IMO i cardinali Orsini U vnecbso e Boa elh. cedi • A m n  del 39 adusto • fi sei 
tembre i«7fi. A r c h i v i a  s a g r a t a  p o n t i f i c i a .  . I n a i  Ufi.  T re  
erano di nazionalità fr ancese- Reta. Booiiloo. D  E < tim . do# • poetinoli: Ara- 
fona. Poctocarrero-. tre tedeschi: Bernal do U « s ta ro  di Baden. Pedortco di
Asrin e  N'idbard. in f in e  nao: Howard. ta t t i  gU a ltri eraao italiani. Q s isU  
•pcoporuone nella rapprweonlansa delle naooai non italiane te m i lam entata 
co«  parate amare dal cardinale d'Awaa in a a a  *  relazione s  l-eopoldo I in 
d ala  3 novembre lfi74. A r c h i v i «  d i  f i l a t o  d i  V i e n n a .
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bano V i l i ,1 »ci «lei tredici d’Innocenzo X ,*  due degli o tto  di Cle
mente I X *  andarono per vie proprie. Anche dei diciannove car
dinali di Clemente X  * e dei venti di Alessandro V II  * cinque per 
gruppo non ni curarono «Ielle istruzioni dei capigruppo Altieri e 
Chigi.»

Oltre il D’Estrées passavano per partigiani dichiarati della 
Francia Ketz, Bouillon, Bonsi, Maidalchini, Grimaldi e Virginio 
Omini, a cui si aggiungevano a causa del conflitto con Altieri 
anche i quattro cardinali veneziani O ttoboni, Barbarigo, Delfino 
e Rasadonna, come pure altri, specialmente tra le creature di 
Clemente IX . cosicché l’inviato francese D ’Estréee, fratello del 
cardinale, poteva contare su venti voti. Anche il partito ispano- 
im|teriale era ragguardevole, perchè ai due spagnuoli e ai tre tede
schi si univano numerosi cardinali di Alessandro V II e di Cle
mente X , che percepivano pensioni dalla Spagna. 11 cosidetto 
« squadrone volante » comprendeva per verità solo sette elettori: 
Ludovisi, Cibo, Odeeealchi, Raggi, Oinodei, Azzolini ed Albizzi, 
ma appariva influente per le qualità dei suoi membri e la loro 
indipendenza dalle Potenze.’

I>ei non pochi membri del sacro Collegio nominati come papa
bili,* doveva esser considerato come impossibile ogni candidato 
in legame col nepote «li Clemente X , data l’ostilità universalmente 
nota di Luigi X IV  contro il cardinale Altieri.* Anche dei papabili 
«Iella (azione Chigi nessuno aveva probabilità serie.'• Speranze 
•lei tu tto  stnum linarie, invece, potevano farsi due cardinali di 
Innooenxo X :  Cibo e < Mescalchi. Essi erano in stretta  amicizia 
fra loro e persoti«* eccellenti. L ’(M escalchi godeva (piasi fama di

1 Fran cesco  B a rb erin i. w n iore , G tb n r U i. Oraini seniore. Kac
r U M lt ì .  «irim ald i e R qmwI I i .

* Ludo visi. lib o . Ddmraldii. Raggi. KcU . Umodei. Ottoboni. Albini. 
Pio. Mantalchini, f'rdfrini d'Asaia. Bw brhni tumore ed Vuoimi

* Giacomo R ip ig lim i. Bouillon. Portorarrer». Cerri. Palla ricini. »igismood» 
CU|i, Acciaioli e Boonaccorsi.

* Vtasaimo. t'arpegtta iuniore. D 'K ttrn«, Bernardo (» M a ro  «li Radon, 
Homi. Xidhard. Vincenso Maria » n in i, Colonna. X ftli. tiatU U i. ( W m i .  
Mamsroltì. K iw i, A lbini. Spada, Howard. Fette* Rospigliosi. « « a n a ta  r 
Basadonna.

* FU rio «'bigi. Buon v i s i. Ricbi. f 'u o inn i. Vidoni. Barbarigo. A rti««*. 
Boncompagni. I jt ta .  Contiti. Bonetti. IVcnlommi. «'arala. P a lo n i Altieri. 
Conti. Nini. Spinata. Caracciolo. IMfino e Saeelti.

* Vedi /Htrarm p ria»  in Coarinri III  411.
* Vedi Ihtrum » wwad» tri 43 44.
* Il fHtrmrm n w t o  f lt i  47) ne conta 14: il I t im n *  io G i m u i  49 » .  

dà le caraitrràtiche di 2»» < concorrenti ai papato k
* Vedi *  « Lettera politica «opra l'elettione dal fatar» p n tr fc e  >. in data 

» agnato 1*7«. \ r e b l v i o  I. t e r  h t e a i t e l n  d i  V i • ■ n a.  f. 3. 
u JU 4

*• Vedi iri.

santità. Lo si chiamava il Tariti Rtirromeo «lei Collegio cardinalizio;1 
si sapeva, ch'egli non cercava la tiara, ma al contrario si -dava 
premura ad allontanarla da sè. Tutti i contemporanei nelle loro 
relazioni sono pieni di lotli per lui: egli è straordinariam ente pio, 
un rigido difensore deU'immunità ecclesiastica, un padre dei poveri, 
un nemico del nepotismo e amico di riforme eeclesiost iebe e civili.* 
Non fa meraviglia, che l’opinione pubblica lo designasse an tici
patam ente come papa. D 'altra parte si tem eva, che, essenti«» per 
nascita suddito del re tli Spagna, fosse sospetto ai Kranct'si, che 
nel conclave precedente si erano già dichiarati contro di lui.

Nessuno dei cardinali si nascondeva, quanta im portanza avesse 
il contegno del potente sovrano francese. Lo stesso Altieri subito 
dopo la morte dello zio si era adoperato a placare i Francesi. 
Ma questo tentativo di avvicinamento falli.* Quanto fossi* incon
ciliabile il re francese, Aero dei suoi successi politin, risulta tlal 
fatto , ch ’egli non «legno l’Altieri neppure di una risposta, ma solo 
osservò in una lettera al Chigi ed al Rospigliosi, ch ’egli I usciava 
totalm ente al suo inviato ed ai membri del suo partito di decider», 
se volessero o no dare all'Altieri speranza di perdono.4 Il 15 agosto 
questa risposta regia arrivò in conclave; essa ebbe per effetto, che 
l’Altieri, senza curanti dei Pnuireti, propugno apertam ente l’ele
zione dell’tMescalchi, concertandosi innanzi tu tto  con il capo del 
partito spagnuolo, il cardinale X idhanl.* Ma l’IM cscalchi «la prin
cipio aveva potuto riunite su di sè un numero considerevole di 
voti tanto poco «pianto qualsiasi altro  cardinale; solo nel pomeriggio

• 'und ¡datura del cardinale Odeacalrlii. 3

* Vedi L u t i . ed. Berthier 3?. a. I.
* Vedi il lH*rarm p i l l i »  in «Jtt*»»»! 44 Cfr. IHmvr*» priwo. loc. cit. 

14. in coi P Odeacalchi è detto • la fioria del aarto roitafto ». Il /'reaortàne 
in bóLUxoEit, loc. cit. 4M » il • • tom peodio» r a 0 u (U o  di tatti i cardinali 
virenti nel pontificato di Clssnenta X » nel ( f u i .  &7<>4. B i b l i o t e c a  
V a t i c a n a  L aa to rr della • Lettera polii«a del 3 agosto 1878 <dr aopra 
p. 4. n. •) ; la quale design* inoltre anche il Corri • il Faccbinetti come 
aventi grandi probabilità, dw«- • Odmaafabi bene il primo luogo nel mento 
de’ porporati, la di coi bontà è cori grande neil ofMniooe di Roma «atta eba 
non ba alcuna difficolta d< canon «tarlo  por santo. E  tale lo dia** ultimamente 
il cardinale «'bigi alla principessa di Ruotano, pigiandosi d baverio in «Me
rlare ricino alla propria cella l| *n U  prima haae Unto nrcewaaria a (ormare 
il «olio del sapremo sacerdote» m stima ram solida in qoesio soggetto ebo quando 
fosse « a ita lo  alla cattedra di Pietro tasse per renderla adorata agi'isteissi 
nemici della t'bieaa . . ( A r c h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a ) .  
Sol Cibo redi L. V o s i .  /I «s»*sa i»  A lérrmmm dn principi ( K ls - l f s ls ip s * ,  
Massa 1*13.

* Vedi la *  ndackme del cardinale « «rio pio a Leopoldo I dei 22 loglio 
1*78. A r c h i r i o  d i  « t a t o  d i  T l o i s s .

* Vedi P m r c s u i  III  2*S.
* Vedi ha tensione ia M t U W in  111 442. O i r m i l  88. IV s m u r a » , 

/ os M iian n n  I I I .



e IntDM-rnio X I. 1878-10*8. Capitolo I.

del 15 'agosto i voti |H*r lui si elevarono ad otto, il p o m o  seguente 
a dieei.1

Il Chigi e il Rospigliosi sostennero di fronte all’Altierì, che si 
dove**«- sentire sull» candidatura Oilescalchi il parere «li D ’Esttées 
con«' rappresentante della Francia. Il D ’Kstrées dichiarò «li non 
av«>r nulla da obbiettare contro la persona dell’Odescalchi, ma 
bensì contro il modo, col quale si lavorava per lui. Il giorno dopo 
si scpp«* dal cardinale Delfino con precisione ancor maggiore, 
quanlti profondamente il D’Kstrees fosse offeso per il fatto , che

* lurec»- «Irli«- notizie totalmente inattendibili »ugli scrutimi, conosciute 
finora dal W«rorw trrco »offrii il r o n fia r e  (Vomrhtri III  9 8 » .) ,  comunichiamo 
qui i * dati «tei * '«/. Ha ri,. 4438 della B i b 1 i o t e c • V a t i c a n a  (U 
•M'ondo numero indica gli acc«->ui):

p. 4. die 3 [Augusti]: Cjrbo 2 ’2, Odeacalchi 11 3. Bonviaiua I. Fran
a m i»  1/1, Coniliua 5,2. Boncllu* 1 I. Piocolomini 2 2. « arala 3 3 . Koopi«lia«i 2. 
I>e Maritain 1 . Xi«lardu* 1, S. S i*ti 1/2. Coluiuna I. Xerliu» 3 1. M anicotti 2. 
A Iberici tu 2 1. De Nortlolck 3 I. pramonte» 44. * W . ab». 2: ab*, a curia 7, 
extra conci. 10. nemiui 25.

p. 6. die 3: Cybo I 3. Odwe. 9/4. Carata 3/5. Spinola 3 1. Xerliua 4/3. 
itemini 19, pracMcntr» 43.

p. S, die 4: 0«le*o. 7/2. Carata 2/5. Spinola 1/4. Carpineo 2 2, Marew. 8, 
nettuni 1S.

p. 10 . die 4: Odrar. 5 8, Barbatiteli* 1/8, Nerliu* 4 3. Mare*«-. 6 2, 
tieni 19.

p. 12. die 5: tiileec. 4 8. Carata 5/2, Marno. 4 3, nem. 14. praea. 46. 
p. 14, dk> S: «Idear. 4 ,3 , nem. 13. 
p. 10, die 8: Odrwr. 4 5, noni. 18.
p. 18. dio 8: Barb. 1/6, Otleac. 8/5, nem. 12, praoa. 47. 
p. 2t». «lie 7: 4>do»c. 3/7. Ro*p. 3/4. nem. 14. praoa. 4». 
p. 22. die 7: Odale. 3/7, De Al bit. 2/1, nem. 14. 
p. 24. die (k Ode«-. 4 4. De Albit. 1 4. nem. 14.
p. 28. die 8: Barb. I 5. Ode*.-. 2 8. De Albit. 1/8, Barbadicu* 4<6. 

nem. 13. prae*. 49.
p. 28. die It fhleae. 2 8. Barbad. 4/8, nem. 3 .
p. 30. die si- «»«tene. 4 7. Carata 8 1. nem. 18 .
p. 32. die »; «Idear. 4 7. Carata 5/3. nem. 19. pnw . 50.
p. 34. die 9; Odcar. 4 8. Barbad. 3/4. iwm 15.
p. 38. die 10: Od« * .  2 8. nem. 2«. praoa. 51.
p. SS. die IO: Odear. 2 ,4 . Barbad. 1 5. « arala »/I, Marne. 4 2. ne

mini 27.
p. 40. die 11: Cybo 3 4. Odear. 4 3. Albror. 6 2. netn. 23. 
p. 42. die I I :  « d o » . 3 4. Ficcol. 8 |. nem 25. 
p. 44. die 12: (Vdiw, 5 4. nem. 25. prae«. 52. 
p. 48. die 12- Odear 2 8. Barbad. 3  5 . nem. 16.
p 48. die 13; Odear 4 5. Barbad. 4 8. « arala 7/3, Crmraot. 4/1, 

nem 2 1 .
p. SO. die 13: Ode«e. 5 3. Barb«d. 3/11. « « .  21.
p- 52. die 14: Odew. 3,"8. netn. 24.
p. 54. die 14; Odeer 3 .3 . Albenr. 5 1 .  nem. 20.
P 58. die 15: odewr 5,8, « arala 8/2. nem. 20.
p. 58. die ISc Ode«». 8 13. Alberto. 7 3 . nem 17.
p. 80. die 18: Odear. 10/9. Carata 3 4, Roap. 2 4. nera. 21.

La rundi<liitura del cardinale Odeacalchi. 7

gli Spagnuoli lavoravano a ll’elezione di uno « dei loro vassalli », 
proposto anche, per giunta, dall’Altieri, il nemico del suo re; 
si attendesse l’arrivo ilei cardinali francesi, altrim enti egli sarebbe 
costretto « a  porre la man«i alla spada », vale a  din», a  servirai 
«leU’esclusiva.1 Questa minaccia few  un tale effetto, che la maggior 
parte dei cardinali si piegò. Si decise di aspettare l’arrivo dei 
Francesi, e per evitare ogni diffidenza solo pochi adesso continua
rono a votare per l’Odescalchi. La «-«>*a min cam biò neanche dopo 
l’arrivo a  Rom a alla line di agosto «lei canlinali R e ti , iiouillon, 
Bonsi e Maidalchini.1 L ’inviato francese li ricevette con pompa 
straordinaria. Allorché il 30 ago8to egli li scortò al conclave con

1 Vedi la relazione del cardinale Carlo Fio del 22 atfo*«o 1878 in Waau* 
acuti, loc. cit. 279.

1 Già nel «econdo M-rutimo «lei 18 agosto l'Odeuralcbi ebbe «olo 8/7 voti, 
il Rocci 3/2 nem. 25; nel ter»» dello cteaao giorno IO<lo*c*iohl ebbe 5/7 roti.
• 'arala 4/3, nem. 28. Hogti «eruuni ulteriori riforiace CW. f l ir t . 4438 (B I • 
b 1 i o t  e c a V a t i c a n a ) :

p. «8. die 17 [Ausuati  ̂ O d««. 3 9. Barbad. 5/3. « arala 8/3. nem. 20. 
prae*. 53.

p. 08. die 17: O de«. 2/8. nem. 31.
p. 70. di« 18: Odone. 2/0. nem. 30. prao». 54.
p. 72. dio 18: Od«». 3/8. oem 31.
p. 74, die 19: Barb. 4/1. Odear 1/7. Altwsr 8 3 , nem. 33. prao* 55. 
p. 78. dio 19: O do*. 2 "9. Cararr. 3. nem. 31. 
p. 78, dio 20*. Odear. 3 5. nem. 32. 
p. 80, dio 20*. Odear. 3 8. Mm. 30.
p. 82. die 21: Odmr. 1/9. Carata 8 2. Alber. 6/2. nem. 31.
p. ft», die 21: Barb. 8, Odear, 2 8. Ottob. 2/4. nem. 31.
p. 88. die 22: Odear. 2/7. Alber. 1 2 ,  aem, 30.
p. 88, die 22: Odear. 3 8. M B  29.
p. 90. dio 22: Barb. 4 2. O im e. 3 4 . aam. 29.
p. 92. dio 23: O d » .  2 8. nem. 30.
p. 94. die 23: Barb. 5 3. Odear. 2 ». twffl. 28.
p. 9«. die 24: Odrar 4 'IO. Carata 8. nem 28.
p. 98. die 24: Odo««. I * .  nem. 28
p. 100, dir 25: Odear. 2/7. nam. 2*.
p. 102, die 25: Odear. 2 8.  ‘ rmc. 3 3. nam. 25.
p. 104. die 2 *  Odear. 2 8, aem. 28.
p. 108. die 2fc Odear. 2 ,8 . Mm. 3«.
p. 108. die 27: tVlear. 2 7 . nem 24.
p. 110, die 2 *  Odcar. 3 8.  PirroL 3 2. aem. 2«.
p 112. die 2 »  Odaar. 2 ,8 . Albe». 4/5. aem. 24.
p. 114. die 29: Od*ac- 2/8. nam. 24.
p. 118. dia 2*: Odear. 2 5. M .  35.
p. 118, die 2 »  Odear. 2 5. Carata 5. nem. 25.
p. 120. dia 30: Od-ar. 2/5. 3 2. Bocci 3/2. nem. 31.
p. 122. dia »  O da«. 1 4 .  Alber. 4/3. nam. 30.
p. 124. die 30: Barb. 8 2. Odear. 3 8. aem. 29. praa*. 58.

I cardinali Irao m i e s i r m w  in coor lare  la damatOr*. coma * annuacia 
Carlo 1 .01*1 Scappi U 3 «eUembr* 167«, A r c h i v i o  d i  » t a t o  d i  B o -
U | a > .
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un seguito splendido, fece rimuovere a forza la caten a innanzi 
alla scalinata di 8 . Pietro, eh® si usava aprire solo ai papi. I  nuovi 
venuti ni diportarono in maniera altrettan to  provocante; essi dichia
rarono apertamente di non poter aver rapporti, giusta il comando 
«lei loro re, coll’Alt ieri e i cardinali della promozione ultim a.1

I Francesi, però, non poterono insistere a lungo su questa 
|NMtizione; il loro partigiano cardinale Grimaldi, entrato in conclave 
il ? settem bre, osservò rispetto all’A ltieri ed alle sue creature le 
*te**e forme di cortesia che verso gli altri cardinali. Dopoché il 
giorno seguente furono giunti anche l’inviato dell'im peratore, il 
cardinale di liaden, e il cardinale Ludovisi, il numero degli elet
tori montò a 63.* Pure le votazioni rimasero senza risultato come 
prima.1 Il motivo era, che il D ’Estrées già il 22 agosto aveva do-

* Vadi P s n c o L U  I I I  28»; W aiikmund 150-157.
* Vedi gli • . I m «  drl 5 e 12 aettambre 1876. A r e h i v i o  s e g r e t  o 

p o n t i l i e i o ,  p U • relsaione di C. L . -Scsppi del U «ettembre 167«. A r - 
e k i r i o  d i  S t s t o  d i  B o l o g n a .

* * Cod. llarb. 4438 ( B i b l i o t e e a  V a t i c a n a )  riferinc«;
p. 126, die 31 [Aiigu»ti): Odeac. 4 4, Barbad. 7/1, neni. 29, pram. 56.
p. 128. dir 31: Barb. 6 3, Odew. 1/5, Rets 2 4, nem. 27.

• p 130. di« 1 (Sept.): Odear. S/6, Rn»p. 4 3, n«m. 30.
p. 132. di« ): Barb. 7/8, Orirn. 8/1, Odmc. 8/6,  nein. 82.
p. 134. di« 2: Odmr. 8 6, Roap. 8/4, n«m. 35.
p. 136, di« J :  Barb. 8/4. Odmr. 4 4. n«m. 33.
p. 188. dir 3: Odwt. 3/9, nern. 31.
p. 140. di« 3: O d « i. 8/7, Alb«r. 4/4, nein. 82.
p. 142, di« 4: Odmc. 3/6, n«tn. 32.
p. 144. di« 4: Barb. 7/1, Odeac. 1/9, Alber. 6.3, w o . 80.
p. 146. dir 5; Odmr. 2 5, O ese. 1/4, Kortfalsk 1/4, nera. 27.
p, 148. die 5: Odeer. 8/5» n«o>. 27.
p. 150. di« Sa Odmc. 2 4. Alber. 5 'S . nem. 28.
p. 152, die 6: od«v»r. S fl, Alber. 5/4. nein. 27.
p. 154. d>« A: linrn. 4 1. Odesc. 1 <6. nein. 27.
p. 156. die 6: Odo#. 3 7, Carola 6 2. Crmr. I 6. arm 23.
p. ISS, die 7: Odeac. 2 7. C m ». I 6. nein. 28. pram. 61.
p. 160, die 7s Orim. 4 3, Odear. 4/4, ( W .  1/7, n ra , 26.
p. 162, die Sb 0 01». 3 2. Odmr. 5  6. Baden 1 3, tjrtti. 28. pram. 62.
p. 164. die Ife Odwr, 2 5, Roap. 4 8. nem. 26.
p. 166. die ft Odiw. 4 4. nem- 25.
p, 168. die 9: Odeur. 4 4. Vtdant» 3 1. nem. 23.
p. 170. die »: Odear. 2 3 .  Alber. 6  4, nem. 2S.
p. 178. die IO. Odmr. 4(5. Craae. 2 5, nem. 28. pnm . 68.
p. 174. die 10: Odmr. 3 9. nein. 28.
p. 176. die 11: Odmr 4 8. Cum:, 1/7. Albe». 7  3 , nem 8».
p. 178. die 11: Odmr.. 4 8, n e « . 2*.
p. 190, die II : Odmr. 4 8. nem. 28.
p. ISS. die 12t Odmr.. 1 7 . nem. 27.
p 184. die 12 Odear. 2 6. necn 31.
p. 166. die IS: Odmr S S. n e« . 26.
p. 1*8. die IS: Odear. S S. Albet. 4 4. new 3*.
p. 190, die 18: O * « .  S « . Albe». «/'S. new 28.

mandato j>er corriere il consenso di Luigi X IV  all’elezione dcll’Ode- 
scalchi. A questo corriere anche i cardinali Chigi e Kospigliosi ave
vano dato delle lettere, in cui raccomandavano caldissimamentc 
l'Odescalchi e lo presentavano quasi come la vittim a delle m a
novre dell’Altieri, dimodoché si aveva l'impressione, che il desi
derio ardente del re, di vedere eletto un papa di sentimenti ostili 
al cardinal uejiote, non jMitewie esser soddisfatto meglio che colla 
elevazione dell’Odescalchi. La giustezza del calcolo si mostrò, 
allorché il 13 settem bre giunse la risposta di Luigi X IV , ch'egli 
acconsentiva all’elezione dcU’Odoscalchi, a putto che in cuna 
venisse assicurata sotto ogni rispetto la sua regia dignità.1 Per 
adempiere questo incarico l'inviato francese D’Estróes comparve 
il 20 settem bre all'ingresso del conclave e consegnò la risposta 
del re alla lettera del sacro Collegio, colla quale esso aveva com u
nicato la morte di Clemente X . Il D ’Est ree* tenne in questa c im i 
stanza un’allocuzione, raccomandando la »celta «li un papa adatto. 
Non fece il nome dell'Odescalchi, nut ognuno potè riconoscere, 
che si tra ttav a  di lui.1

¡Segni il 2L settem bre lo scrutinio, in cui l't Klescalclii ebbe 
20 voti e 42 accessi.* Egli accettò l'elezione con renitenza, ma insi
stette, perché prima venissero sottoscritti e giurati «la tu tti 1 
cardinali i 14 articoli di riforma già proposti nell'ultimo conclave. 
Questa capitolazione elettorale era l'opera dello «tesso Odescalchi, 
il quale non aveva preveduto la sua elevazione al seggio di Pietro. 
Il documento, che on» divenne il suo programma di governo.

I.Vlexioue del <-ardin»lc O daw tbU . 9

p. 198. die 14: Odesr. 1,7. nr*°- **-
p. 194. die 14: Od««*. 4 6, Albe» 4 4. n e « , 28.
p. 196. die 15: Odettr. 2 7. R om  S 1. n e « , 27.
p. 198. die 15. Odmc. 3 6. Carata 7 8. n*«n 8«.
p. 800. die 16: Odear. 3 6, R M . 87.
p. 202. die 16: Odme. 5 8. n e « . S I.
p. 204. die 17: Odmr. 4 6. t arsia 7. Mesa. » .
p. 20«, dìe 17: Odmr. 3 4. Albe». 4 3. ama. 8».
p. 206. die ls: Odmr. 2 6, Albe». 8 « . nei». 87.
p. 210. die 18: Odmr 3 5. m m . 32
p. SIS. die 1*: «>dmr. 6 8.  Albe». 3 5. Caaanats I 4. Sem. SO. 
p. 214. die 1«: Odmr. 4 3, nrm. SS. 
p. 81«. die SO: Odmr. 4 7 . n e «  S I.
p. SIS , die SO: Barb. «/I. Odmr. 4 4, K«»j. 4 L  AJbrf. 3 2, n e « . 80.

* Cfr. F . A. P su M o rrss . A**mm «*ar«*. Frascato«« 1711. Kb. 7. p. 840 «s ; 
lV «R u r« i> . lor. «rii, t37 ».

* Vedi la telasi« * *  del roorlare Ul K ttU S  ISS. II * H8 m u i  de II. le 
dar d'KatrVea nel flsH». 4«A4. pp «*-7« . B i b l i o t e c a  V s t i S s a s .

* Il • A n i. 443» « B i b l i o t e c a  V a l i c a »  a i n lw w » a p. 82« «11« 
«Taluno del SI « rtt*«b o - Barb 7 I .  Farbinrttm  I. « r i «  8. Cjrbo I. Odear. 
» 4 2 .  Reta I . t-kWaa I .  i k s r S .  I . Franamo* I . V i * » »  I, Barbad 2. t»e 
Ara« L  Bonrmnp. I . Lètta I. Co»»- 8, Pirrot 8. Carata 3. t'arare. I . R«|> 4. 
Cetra» 8. Ntdardn» 4. n e « . 80, pram. «3.



10 luiMMftiju» X I. l«7tt-168#. ('»pitólo I.

riguardava innanzi tu tto  le cure per le Congregazioni del Santo 
i nìzio e di Propaganda, una vigilanza generale sui costumi, la 
scelta dei vescovi e dei parroci, la diminuzione del lusso del clero, 
la limitazione delle speso dato l’esaurimento della Camera, il 
regolamento dcU’eronomia granaria, riforme giuridiche ed ammini- 
st rative, le ultime specialmente rispetto alle imposte «1 ai monopoli, 
inoltre considerazione del consiglio dei cardinali in affari eccle
siastici e di governo, conferma dei loro privilegi tradizionali, 
infine acco rd o  e pace nella cristian ità.1 L’elezione dell’Odescalchi 
fu accolta in Roma con aperto giubilo;* le sue buone qualità, 
scrisse l’inviato di Bologna, sono conosciute generalmente.* Per 
ricordo del papa che gli aveva «lato la porpora, l'( Moscai chi scelse 
il nome «l’Innocenzo X I .

Benedetto (Moscatelli aveva visto la luce in Como, ove si 
mostra tuttora la casa in cui nacque, il 10 maggio 1611.« La sua 
antica famiglia, divenuta ricca nel commercio, annoverava molte 
ottim e persone, anche benemerito «Iella Chiesa, come specialmente 
quel Itém anlo ()«h*scalchi, amico ili Michele Ghislieri, il futuro 
Pio V, |»er cui o|M>ra vennero a Como gesuiti e cappuccini, e il 
santo vescovo di Alessandria e poi di Vigevano, Pietro Giorgio 
(m. 1*20).»

Dopoché Benedetto (Moscatelli ebt>e studiato a Como presso i 
«••suiti, foce nel 1036 un viaggio a Genova «1 a Roma.* Egli uon 
(»•usava allora a farsi prete, piuttosto voleva dedicarsi alla «arriera 
militare. Questo, però, non avvenne,1 perché il cantinate spagnuolo

1 Vedi la rclaaionc in I>Ó!X!*OKR 111 441 e GlVW UI 6?. «9 •».
e B oJaxi I 31 a .  d iano tl bolo drll» capitoU ino» e M lo n lr ; M «li m u  
L i t r i »  in • f  a'ttkmmvt» X II 231 M.

* *  Relazione dciliuvialo Itomi tino Montanti del SI wurnibni I t i« ;  
« Kè i>*»> dir*» quanto *ia grande il giubilo .tri popolo. pw rV  «neramente era 
[ «’dmeaie hi ) tu «omma «Urna • A r c h i  r i o  d i  S t a t o  d i  F i r t s i « .

* ' U t t r n  dì C. L Scappi dei 31 settembre 1676. A r c h i v i o  d i  
S t a t o  d i  B o l o g n a .

* Vedi X . G. L trrt. f i la  J, #>. / .« n m »  X I.  ed. Berthìer r it  Appcodtoc 
N*r. I*>.

* Vedi W  3 a.; S o ra s»  XI 3. Ha Brrnatdo Odearalrbi rlr. la p w a i f  
"p er* , voi. Vi l i  34; ivi 3*1. 3*6, 303. ASS. 3*9. 371. ««1 diplomano» pò». 
tiOoo P a o lo  Udeecalchi. l a *  Alban» ( i m k i p r o  oeU A r c h i n o  O d « -  
a e a l e h l  d i  R o m a .  .In a . I D. Vi l i .  a. I.  **uUa lu n iflu  redi aocbe 
CtAMnxt. f i » « »  degli .IU iw . XXr. nullo «Irroro* r*d» l’vMxi Ptsvaovi, 
Armarmi 4 S * .

* I.cttrr* di Odsoralcbi da Roma del IS37 to w  »«al* pubblicai» dal 
Vlo>ri la l*rrW . M U  Sw . per fa d m . <di Cmw X V I |ss « .

* «he B . tìdeeralrbi abbia latto »errino di grama, r i a a  n a ta iU la  a 
ragion* da A. I. A T w iM M n u lcn  I />» n ^ p w ilm u  aW>i«>>iw S ip a d iu
A. (M m aM i. forni 1743) *  «lai Uaroarhi (• L iW  uagilanii, cap 4. 4. A r 
c h i v i a  O d a s e a l c h i  d i  R o m a ;  etr. App»i t »re S r . li». Lo s m n
ponteAre potè a b o a  dlntto nc«ark> in d i  L tm  7> vinetto dato a  tro ta

Bencmerenxc e virtù «lei cardinale <Kli-«-til<hi. Il

Cueva in Rom a, per il quale egli aveva una raccomandazione,
lo decise a studiar diritto. Egli si acquistò il dottorato in questa 
scienza a Napoli. Ma contcmporaneaini-nto maturò in lui, nella 
relazione con «lue cappuccini, la decisione «li entrare nello «tato 
ecclesiastico. Tornato a Roma, trovò nei cantinati Francesco Bar* 
bermi e l ‘aiutili dei protettori influenti, che lo raccomandarono 
ad Urbano V i l i .  11 papa nominò Beuw letto « Protonotario par
tecipante > e Commissario generale al m ercato, ove mostro grand«* 
mitezza nell’esazione delle imposte j*er la guerra di Castro. Dopo 
aver tenuto eccellentemente il governatorato di Ma<*erata, ebbe 
dal nuovo papa Innocenzo X  un chiericato «li Camera e, il ti marzo 
1045, la porpora.'

La rapida ascesa di un uomo, che aveva appena trentaquattro 
anni, dette occasione alla falsa «liceria, ch'egli si fosse ucquistat«i 
con donativi il favore della influente Olimpia. Di ciò non vi é 
prova;* la nomina si spiega per le relazioni precedenti «lell’Ode- 
sciti«>hi con Innocenzo X , il quale apprezzava hi sincera pietà di 
Benedetto e specialmente la sua gramle carità verso 1 poveri, 
che aveva spiccato in lui fin «lai suoi anni giovanili.*

Come un « padre dei poveri • U nuovo «-anlinal«* fu inviato da 
Innocenzo X  in qualità di legato a Ferrara attinta «lalla carestia, 
e quivi egli si adopero eccellentemente tino al l#.Hl, Rosso |k i ì  

per quattro anni il vescovato di N 'ovin , lavorando a riformare il 
clero locale con visite e sinodi. Oltre la sua carità, apparto ftn 
«(‘allora un'altra qualità del suo carattere: una coscienziosità dege
nerante in scrupolo nel conferimento di uffici ecclesiastici, di cui 
alla fine duecento erano scoperti.* Poiché inoltre il clima «li Novara 
non gli conveniva, egli prego il nuovo pupa Alessandro V II di 
trasferire il vescovado a suo fratello. Giulio Maria ( Meacalchi. 
Benedetto si riservo unicamente una pensione annuale «li .1(100 
scudi, ch’egli faceva distribuire ai poveri di Novara; e iu generale

già ptne.i p. A. Pancotti. • *  P i t U l n a» «Mia vita di molti pontefici da 
Akvwaodr» IV «ilio al menante iV a n r t»  XI • terminala nei I7IS», nel fW  
»fai W3. B i b l i o t e c a  X a s i o a a l e  d i  M o n a c o :  «nao denra «la uno 
•cambi«» con un a'tro OdearaMó. ancora il K****<•! >|aaomuo X I  21/ —robra 
inclinato a pregiarvi fede l>*d r»a*o gt* fa iffierAeafmrft. VI l'4|  ha
nnxiow iui" la deboletaa «Mie prore potiate dal B a jl f .  « Ir anche P i n o m i
n tu  t  G it t lM  III  » 3  • »«N*o p Xf.

• Vedi I . im  7-10.
• Vedi in proposto, «dii* lATti I I  e r « ^ * i » » r  ju r ln d a n H liU  

del Vamachi. diretta conte» fl Bayle <tr Jm L  ter. jm M f. X I (1*73» 3»7 a».
• Vedi la teatimonianaa d**li atti per fa h m tiln u w w  in l .« m  4. n fi
• Vedi L trrt 14«a. t'ir. f « * n u u  IV T 3 » S «  / f a i  mnU». m w e  I X 

{ lai&l X» a*4 . I t e  ter. forni»!- X I t l e t t i  K t  La «mqwdoMlt del cardinal* 
Odwarak-bi rim e rdrrate ari • * « «wpcwlwHo racraacb» di tutti i cardinali 
« re a t i  t e  poaliftrato di « tra v a te  X  ». B er* 47«m . B i b l i o t e c a  t a t i -



Inaorriiso X I . 1070-1689. Capitolo 1.

conservò per tutta la vita il piti grande attaccam ento alla sua 
diorftd «• le f «*«•«• giungere costantem ente sussidi notevoli.1

Dal I056 in |Hii il cardinale visse tranquillo e ritirato  in Curia, 
instam-abile in opere «li carità, le quali al tempo della peste e 
durante una inondazione «lei Tevere attrassero gli occhi di tu tti.* 
Eiili *i nmstro particolarmente premuroso nel favorire l'«>spedale 
di H. Galla.* Un M l'csem pio «lei suoi nobili sentim enti furono 
anclic i sussidi ampiamente dati ai Polacchi nella loro lo tta  contro 
i Turchi.* Durante il conclave di Clemente X  egli pregò i suoi 
umici di non pensare ad una sua elezione. Il cardinale Im periali, 
clic allora l'aveva com battuta, fu da lui ringraziato, e dopo che 
fu inort«» fece «Un* per lui 3000 messe. A Roma il car«linale 0«le- 
scalchi lo si vedeva quasi unicam ente nelle Congregazioni e nelle 
Chiese; non mancava mai il venerdì al Gesù, alla devozione che 
ivi si praticava per una buona m orte.*

Benedetto Odescalchi, «-«»me si era m ostrato da prelato e da 
eardinale, cosi volle vivere «la papa: ritirato , pio, coscienzioso ed 
austero, molto liberale verso tu tti i bisognosi, parsimoni«>sÌ8simo 
per sé medesimo. Amlò ta n t’oltre in questo, da servirsi perfino dei 
ventiti e «lei paramenti dei predecessori, sebliene troppo corti per 
la »uà alta statim i. Dieci anni interi portò la medesima sottana 
bianca, sinché fu tu tta  consum ata. Solo quamlo un principe vi 
fece osservazione, fece sitstituire vestiti nuovi ai vecchi.* Egli 
eomamlò «li arredare il suo appartam ento con semplicità apostolica. 
Nella »ua camera «la lavoro si vedeva solo un tavolo di legno con 
un crocifisso d'avorio e alcuni libri spirituali, tre vecchi quadri 
ili «unii, una sedia di legno e un vecchio sedile ricoperto di seta 
per le visite di maggior considerazione.5 Qualche abate dovette 
confessare, arrossendo, ili easer messo con più splendore del capo 
«Iella Chiesa. Per «lare un esempio ai ricchi vescovi -  principi tede- 
schi -  il pontefice comandò la più grande limitazione della sua scu- 
«leria. Nel Quirinale, ove, «l«»p«> lunga esitazione andò aitine ad 
al>itare nel luglio 1077,* si scelse le «'antere peggiori, senza nessuna

* Ytdi l'oioniw ) « • Ir M irra  di Innorroso X I ivi M as. pabbOcal*.
* i t r .  I . tm  3.' r  l*ar»r I di nur.t.. ro l. p M 2 .
* I*t <!«••«> » l iu t o  rbbr rum anrbr da itap*. «rrdì RuU X IX  6«». 

Novak* X I s o *
* «tr. I’« t r  I 4* i|nNto rol. p « 49.
* Vrd* l . i m  s s » .  251. P. A. 1‘u m t i  (loc. cit.i. « l ln U  drl cardinale 

«Mraralrhi « *  i l a  «rtivr «« t im i  lo tut r«*to l iK jw n l« »  (H rM la rs ta  
Ir rh m r «rtrr rra «p orto  ‘I V rw ttkilr H i b l i o t r e a  d i  •* I a t o d i

fW . tkti M
* Vedi l .» m  44. a».
’  Vrdi VI l u t i  I I  p n o n  l . i r n  243. «tr. U k l t x l .  / «  4 K»m r

Ut» I m i » «  «ir W t« *» . T o « n  «#. a.), 109.
* Vidi *  l im o  drl 3 limbo ItìT , R i b l i o t r r a  V a t i c a n a .

Austerità «li vita di Innoceuao X I. IS

vista libera. I l personale delle anticam ere venne ridotto al minimo. 
D a cardinale, egli «lisse, era stato ricco, da papa voleva vivere del 
tu tto  poveram ente. Perciò per la sua tavola dovevano spendersi 
solo pochi giulii.1 Per la cerimonia della presa «li possesso del 
Laterano, 1*8 novembre 167«, egli fé«* premure, perchè venisse 
evitato ogni sfoggio «li festa; espressamente proibi l’erezione s«»lita 
«li archi trionfali.* Da principio, anzi, egli voleva compitare la ceri
monia senza partecipazione del Collegio canlinalizio;* invece del 
gettito,fin  allora usuale, di monete tra il |H>p«do, egli fece distribuire 
in tu tte  le parrocchie romane elemosine in grano e in danaro.* 
I*a festa annuale dell'incornnazione (4 otto!«rei fu «la lui sop
pressa.*

L a granile umiltà «lei papa, «Iella quale il suo confessore narra 
tra tti commoventi.* gli rendeva pem*#e le acclamazioni del po|Milo; 
per sottrarvisi, egli si mostrava in pubblico il meno possibili*. 
In conseguenza della sua podagra e «li un d istu rb i renale questa 
ritiratezza, che gli attiro molti biasimi, si secretila* ancora negli 
ultimi anni.' Viene in mente sau Carlo Borromeo, quando si ap 
prende, che Innocenzo X I  non solo rinuncio alla solita villeggiatura 
di Castel Gandolfo, ma non si concedeva neppure lo s\ago «li utui 
passeggiata; egli n«in è  andato mai nei tiei giardini del Vaticano 
e «lei Quirinale.* Solo «li rado usciva in carrozza per la città . Da 
mane a  sera se ne stava com e un pio erem ita nelle sue semplici 
stanze, occupato nel lavoro e nella preghiera.*

Già il suo esteriore rivela l'aacela rigoroso; nella figura alta e 
magra, nella serietà del sembiante. Numerosi busti hanno tram an
dato la sua testa caratteristica, la fronte alta, il potente naso aqiti-

1 Vedi Ma s sa i«-!, lor. rii r  U r n  SI
• Vedi la * RrU Sm w  «Irl V notanti drl 30  •r-llrtti ber IS7S. A r c h i v i a  

d i  i t t i «  d i  P i  r e n a r ;  U r n  42 . l ' i t i m i u u .  > W w i  3 M « .
'  • • Ma ha ceduto alla nmrfSÌMkU cfc'tatrfYmghian in ttn alto  d> tur» 

tanto bramato «. .im a »  «W 7 n o ir« W »  IS7S. A r c h i v i o  d i  U n i «
d i  V i r  n n a .

• Vedi • . I m a  drl 1« aorrm brr IS7S. ir i .
• Vedi * A -r i-»  d r lls  ottobr» 1*7*. A n i .  S u i .  li i b i  l o  l e *  a V a .

I i e  a  a a .• Vedi M a s s a o  t. lor. r»t 341. 343. n a iM a t la  dall * A t u »  drl S i|w(u 
l«7s. f l i b l i o t r r a  V a t i e a n a .  A f ta t r i ia  k n n iiiw  Montasti Inno 
rn u o  X I d iw . * • rhr q orilo a n w  " pi rata la hnoan. «afebbr «lato rffHt» 
drila divina mà«rtiro*dla. r i |) n n d  parti drOr *«r imprrfrtinmi .. A r - 
r  h i t  i o d i  S t t l «  d i  l ’ i l t S I * .

» Vedi M «M un ì 243 « i .  tT3. U r e i  I n .
• Vrdi Maskai • i  343- t i r .  • . I m a  «iri IS  oMoferr IS7S. wrondo il ijnalr

il papa lasrià C a tlrl tiaadotfo al rard inair Howard. H I b 1 i a  I • « a  V a .

l i r t a s .• L -*  A m ta  drl IS  otto*»» 1 *7* (lor. r i t i  paria M  «arn ia  amw niHim 
«alitano «Mia J*. S**. t a l i«  ap p arala  atto a p rilo  r  ranlrtnpialtonr ..
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lino «il U mento «porgente.1 Secondo il costume del tempo egli 
portava liafll e  pizzo. Portamento ed aria erano sempre dignitosi, 
»eri, »nehe in circostanze liete, la sua disposizione d'animo spesso 
nettam ente melanconica,* perche il pesu della sua alta  dignità 
l'opprimeva doppiamente a causa della sua coscienziosità scru
polosa.* I>i qui, imi anche dalle sue condizioni di salute, derivò, 
ch’egli d i r « M e n s a  per lo più solo la domenica.4 Egli non la 
diceva mai senza confessarsi prim a.5 E ra  anche effetto della sua 
scrupolosità una certa piccineria ch ’egli talora mostrava,* una 
gran circospezione in ogni cosa, e una difficoltà estrema a  prendere 
risoluzioni.’ Ma, una volta deciso, rimaneva irrem ovibile.1 Una 
sua carutteristica ulteriore consisteva in questo, ch’egli, rilevando 
«posso egoismo in coloro che gli stavano intorno, non prendeva 
|mt diffidenza consiglio da nessuno e voleva far da sè solo ogni 
cosa per quanto era possibile.*

• Ruoto «li terracotta d'Imiocenso X I nell'appartamento privato di Pa 
tasso ttoria in Koma; bu»ti «li bmnio nella Biblioteca Vallicelliana (Armato:
< Ioti, ttambamiua etri* Volatcmuiu» raecoa •) e in 8 . Maria di Montai Santo 
in Koma; ritratto ad olio dal palasxo di Bracciano ora nel palaxao Odeacalchi 
di Roma, dorè «ano anche molti altri ricordi, fra i quali la maschera mortuaria 
del papa (riprodotta nell'edisione del Berlhier della f i la  del L irrt); busti 
di marmo nel duomo di l'inno e neU'AmbnMiana di Milano; ritratti di marmo 
in rilievo (lavoro italianol nel Museo artistico di Copenhagen e nel Muaeo «torico 
•Iella città di Vienna (Camera IV); il piti bel ritratto di marmo ta nlievo igran 
■lessa naturale, «ruota romanal nel Palaia l^anckoroaski di Vienna; ritratto 
ad olio del Baciccia iTiiiemb X II I  277) nell'Accademia di 8. Luca in Roma, 
ritrailo ad olio di roano «connociuta nella sagrestia di 8. Cario al Cono in Roma 
<nl ritratto in messa ftgura della Pinacoteca di Monaco, credalo una ro lla 
Clemente IX . vedi Vuss «Mi. Sul ritratto del papa da cardinale nel Manco 
Poldi IVsjoIi di Milano cfr. A. C asta» nel Ommtwt de Cari ISSO. S r. 42. 
Incisioni in rame di Alb. Clooet ipravo O carx acci I 10«) • di Yaadetvrp*” 
IBiblioteca Mecommwaana della casa imperiale in Vienna). Cfr. aocha D ar- 
# t 1 B .  /’erlwiUatalof .  Lipsia IM ». UH2S 30.

• Vedi M «Sitarci 242; I . ir n  IBS.
• Vedi w p »  P I I . t'ir, l .ir r t  IH*. IVI: *  .Irn m  del SO luglio 1678. 

B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .
• Vedi MlrtlACl« t l i * .
• Vedi Msim m  • i 243
• Il cardinale Omodei lece per qoeoto rimostrante al pttpa. vedi * .Irrisa 

del 6  febbrai» 1*77. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .
• «Ir la *  Relaaiuae «tei m atrb w  Montanti «lei 23 •»«Umbre 167«, A r • 

« b i v i o  d i  J* t a t o  d i  P i r e n s • . g a w ls  • naturale • kmghlasima 
irresolute«*« la dire a molti che Are longa. vita brev» s  d m  r *  .levi«* dei
23 aprile 1676. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a ,  t i r .  le retano«! di Alberto 
t'aprala a l.eopoldo I «lei 24 stagno. 1. 6 e 2» Iagito 16*4. A u l i i  v i *  d i  
A l a l o  d i  V i o t t i .

• Vedi 1*1 r n  1 0
• Cfr. *  -Ir«**» dei 16 aprite 1676. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a ,  *  1 

lamenti nella f lotto»» di Alberto C apra» a l.eopoldo | del |* taglio 16*4. 
Ine. <«t Vedi anche il gradiste «Il IHoraani Inondo la Bs o k s  I 446

I..i sua <*ii|iacità piritica -  l-i iM-grvtcrU di .Stato. 15

Questi tra tti caratteristici avevano i loro lati buoui, ma anche 
«luelli pericolosi, tanto più che Innocenzo X I .  un asceta estraneo 
al mondo, che non era mai stato nunzio, non crai mai uscito dal
l'Ita lia , aveva solo una notizia assai incom piuta delle condizioni 
liolitiche europee.1 Gli m ancava altre«! conoscenza degli uomini, 
•limodochè era facile ingannarlo. Poiché la sua coltura teologica 
aveva lacune notevoli, il quietista Molinos mi i suoi alti protettori 
poterono facilm ente indurlo in errore.* Il lato forte del papa stava 
nell’a lta  concezione dei diritti della Chiesi» -  piuttosto voleva 
farai scorticare, anziché derogarvi in qualche cosa, disse egli al 
suo confessore.* Nonostante la sua serietà, egli si m ostrava tuttavia 
nelle udienze cortese ed amabile. Di fronte ai diplomatici ero molto 
riservato; se venivano toccati punti scabrosi, egli ero solito tacere
o sorridere, senza scostarsi dalla sua opinione.1 Per il migliora
mento delle condizioni dello .Stato pontificio furono assai impor
tanti le sue conoscenze e la sua abilità in m ateria finanziaria, per 
la sua condotta generale la jiersuasione, già formatasi in lui da 
cardinale, che l’unica cosa veramente im portante era di ristabilire 
la pace fra gli S ta ti europei e  unirli contro il nemico d<*l cristia
nesimo e della civiltà europea, i Turchi.

La segreteria di S tato  ebbe da Innocenzo X I  la sua forma 
moderna. Essi» fu data, senza la posizione di cantinate nepote e di 
"opraintelidente dello Stato  pontificio, it 23 settem bre 1676 al 
•animale Alderano Cibo,* la cui memoria sopravvive per la sua 
cappella sontuosa in S . Maria del Popolo.* Vecchio amico del 
papa, egli si mantenne nella sua posizione nonostante gl’intrighi 
della regina Cristina e del cardinale Altieri,* e nonostante malintesi

1 V uota lacuna fu «libito latta valere contro di lai. t 'n  anno dopo la atta 
elenonc a pontefice un" *  Epistola ’ B i b l i o t e c a  d i  P l a t o  d i  Mo *  
n a c o . ( W . ilal. 176, p. 9S7 a.) difende il papa roU'weopio di Aiuto V, O r» 
(torio X IV  e Innoreoso IX . che anch'osa» non erano «tati mai nunsi e lu n aria  
erano «tati buoni papt.

* Cfr. «otto capitolo. 5.
* Vedi HaU ju t i 247.
* f f r . le relazioni (rance« in H k s i i p  III 122 *  frequentemente, frulla 

nparUaiorte primitiva delle odierne vedi la nU noao detl‘6 ottobre 1676 in
15

* Vedi *  . i m a  del 2 *  «ettembre 1676, B i b l i o t e c a  V a t i c a n a ;  
re lattone lucchese del 1667 n  81 adì e don  00. X X II  236. Cifra la !Vgte*«f1 « 
di JMato redi R e n a si-  in Ree. / k g .  «etto X I ( l» l« l  7 4 0 as.

* I.a 'appella è una delle opere péti aa torbe di Cario Pantana. Il quadro 
d altare. Maria e I quattro Padri della ( l i m i ,  fu dipinto da C. Maralta, che

anche altri lavori per d «ìbo. «noi efX t t r t  per NI la fanta*a Mori« «li 
Maria, aitano « Villa Alban», vedi Vco** M 6 I due grandi quadri laterali «otto 
di l laatele .««iter. Cfr. B atxoat I I I  174 a^ Voas S*W a,; A vutu . C Im » 374; 
•-«»trrr. BarieU «o 43». Mr«»l in .Irte e Sona X X X V  1ICI6I 114.

* t f r  in proposto la *  Retatone del cardinale t a r lo  pio del 3 dicembre 
1*76. A r c h i v i o  d i  A l a t a  d i  V i « a a a , « g i i  *  A m M  «lei 9, 16 e

1«77. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .
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temporanei,1 durante tutto il pontificato d’Innocenzo X I .  Il pon
tefice 1» apprezzava a*.sai,1 nolo gli dispiaceva, ch’egli non fosse 
in.<MMi*ihil<- all*- (limonirazioni di favore di potenze straniere. Rimase, 
Im'hm, ignoto al papa, che il Cibo seguitasse a percepire una pen
sione franco*«- ancora da segretario di Stato ;* ma la sensazione, 
che il Cibo manteneMe rapporti troppo stretti specialmente eolia 
Francia, lo mouse a [Mirre la sua fiducia particolare nel Segretario 
della cifra Agostino Favoriti, ch ’era pure am ico suo da lungo 
tempo.* Dopo la morte del Favoriti, avvenuta il 14 novembre 
1682,* gli successe il suo parente Lorenzo ( 'asoni. Quest'uomo 
accorto riuscì tanto più facilm ente a ridurre ancor più il Cibo alla 
»empiite direzione nominale degli atlari, per la circostanza che il 
canlinale noli sopiMirtava una permanenza piuttosto lunga nella 
stanza troppo riscaldata, ove il pontelice si faceva leggere in te
gralmente tu tte le lettere.*

Fra gli a ltri uomini di fiducia di Innocenzo X I  sono da rilevare 
l’ I'd itore e, più tardi, segretario dei Memoriali Giam battista 
de Luca e il segretario ilei Brevi Iohann W alter Slusius. Al prin
cipio del 11171» si parlava perciò di un trium virato Cibo, De Luca, 
Slusio.’

Il De Luca, nato a Venosa, fu un canonista famoso.* Egli passo 
|M<r fautore della rigorosa riforma degli Ortiini fa tta  dal papa e 
ne fu odiato da molti.» Anche lo Slusio, nato a Liegi, ex-piovve-

* IW ne patta |ià nell'* .irr ito  del 6 gennaio 1677, B i b l i o t e c a  V a 
t i c a n a .  t u *  .Ieri*» del a febbraio 1077 (Sri» nana, ano. che il cardinale 
|>irwiitrrl Ir Mtr dimtwoDI

* Iti una malattia Innnceruo X I lo visitò personalmente; vedi • .trrieo 
ilei I h IrhKntn 1*7*. Il i b I i u t e c a V a t i c a n a .

* Vedi t 'tm x  nella Srr. <U* furti. kiM. X X  | IS70' 459 ».
* c tr. I> t*l» . loc. cit.; Ul'tlTKR nella Znltrkr. fmt »«alta!, lirttk  L II . !

< I H>>*} 140*.
'  Ctr. le *  Relazioni del ranlinale Carlo Fio del 14 • SS novembre I 

A r c h i v i o  d i  A l a t o  d i  V i e n n a .  Ani »epolrto del Favoriti in ». Maria 
vedi l’i s r u L t  X I 83. Clr. B M i r M l v i ,  Hatvrk- UmesHIt 134. ove 

U Favoriti *  rluamato per rtm rr  cardinale.
* Vedi le *  Rrfuw oi del cardinale Cario I*H» del S» ottobre I4 U . 17 ago 

•lo e IS ottobre I*» * . loc. cit. Ctr. inoltre la relazione lnrebe*r del IOH7. loc. cit. 
tiià il 31 gingn» l**4  *  il cardinale Pio rifenare dei Canoni: - * f. nella confi 
-lenta ed è il wT bnotno rb'ro«ri con libertà al Papa e ai t r t l lr a e i  «eco ton
tamente. ed In oc»! omwteae di volere tare rappresentar» almna ( M  è il 
migliore *. A r c h i v i o  d i  H i a I o d i  V i e n n a .  stette n lu in tu  del Cmam 
con I (i« » » n « .ti  r t l  O t t u r o .  Km pietà w tfW  » .  S7.

* Ctr. *  .Ir«*«* del 7 gennai» I O .  B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .
* V idi M -aoM X IX  san. X1.IV l*t>; t>. R « m u j.  /I «ani. fi. ti. Ih  ¿ m i. 

Partir« I#»» (P»alo** «erire • Ih  l.nra • « difende qaeeta gratta nella S i»  4. 
•<M mmU V II |in»| 1071.

* Vedi |N * .lerw* del IO luglio e 34 «beombre 1*77. Inc. «il. Il De l.nra. 
ebe verta la 6 ne della «uà vita entrò a propoatto della riforma della vaiata 
in twt vero rotatili,- con U Cibo. mori il i  lebbra*» IM 3. twU le • R d aw m

l.a corte di luuoreuro X I. 17

«litore di 8 . Maria deU’Anima, e che in quella chiesa ebbe riposo, 
aveva fam a di uomo ruvido, ma si pregiava la sua dirittura, le 
sue anijiie conoscenze, la sua operosità instancabile e la sua memo
ria favolosa.1 Sorprese particolarm ente i Romani il fatto , che lo 
Slusio, divenuto cardinale come il De Luca, nei suoi quarant’anui 
di servizio non ottenesse nessuna prebenda e neppure la dispensa 
dalla recita del Breviario.’

Stefano Agostini divenne Datario «vi Elemosiniere s«*greto, Mario 
Spinola segretario dei Brevi. Maestro di Camera rimase Antouio Pi- 
srnatelli. che nel 1681 ottenne il cardinalato. Anche il Maggiordomo 
di Clemente X ,  Orazio Mattei, rimase al suo posto; egli divenne 
cardinale nel 1686, e gli successe due anni dopo Ercole Visconti.* 

Godettero molta considerazione presso Innocenzo X I  il suo 
confessore Ludovico Matracci, il predù-atore «li palazzo Boiut- 
ventura da Reclinati, parecchi onttoriaiii. fra i quali particolar
mente Mariano Sozzini, Bonaventura di Barcellona, appartenente 
al convento sorto nel 1675 sul l ’alatino ,' e lilialmente, per la sua 
esperienza in tu tti gli affari ecclesiastici, il cartlinale Ottolmui. 
Protom edico papale fu il famoso Giovanni Maria Lancisi, professore 
all'u n iversità  romana, che nel 16Hrt otteune un canonicato nella 
basilica di S . Lorenzo in Damas«».* Il lan cis i era un uomo secondo 
il cuore d'Innocenzo X I ;  la pietà «lei medico illustre è attestata 
dalla trascrizione accurata «la lui fatta  delle prediche quaresimali 
tenute nel 16111 dal P. Casalini nella d elta  latsilica.*

II papa trattava i suoi familiari alti e bassi con e strem o  ri- 
Kuardo; q u an d o  faceva chiamare uno «lei suoi impiegati, aggiungeva 
che venisse, se nulla glie l'impediva. Ma egli non tollerava affatto 
im m oralità o venalità. Vietò l'ingrosso del palazzo pontificio a 
tu tte  le donne; fece un’eccezione »«»lo per sovrane, come la ragiua 
Cristina.7

•lei cardinale C. Pio del 3D geo-iato e 6 lebbra*» IM S. A r c h i v i o  d i  M i s t o  
d i  V i e n n a .

* Vedi t a n i l i u « .  .1 aiata 4»*. B a il i .  /V mttlrrUfnitrW Kmrd< aafra. 
1-eiden 1*11. 341 a».

* Vedi flctMUOU*. Ine. Ól.
* Vedi l.irr t 40 *.; Hmwvi X I.I M * » Ss Mario spinola vedi B u m i u .  

tip i* .  I v. II re r i d'Innocenso X I vedi W nb XSVI
* Clr. E . C m v u u . r i t i  *  Jtanareatera 4t fìmnMvma. ynararrhi IM I.
* La |>mu di [» n m n  dei r i a a i n i o .  Il SI novembre IW *, *  registrala 

nel • Registri del Capitolo di » . Lacen*» in lla a w »
* Vedi • *  Ristretto delle ptvdtrite del p. < a.«lini latto dal «alo averlo 

’adito nel t u m u l a l e  del IM I nella No allea di S, Lnrnuo in llama*» dal 
eanoaiiro G. V . !.. ». B i b l i o t e c a  l . a n c i a t a n a  d i  R o m a .  Con 
Ironia in proponilo  A. C i » U J i  nel «omeer /  limita «lei SS marco IM S II 
I a ari*« .  la paMdtrhe In M S  «die ntm ttea p»  • e de« In pnw a P.. C m to U i.  
t. mru éi Jmmm Umrtmm te  Kmmm. Hr-m» l*»V  137.

* Vedi 1.1 re i 41. I9D Ctr. le *  Rela,tinnì del Montanti del I e 10 direni 
bre 167«. A r c h i v i o  d i  s l i a l o  d i  P í r e n s e ;  • -Irrite del I*  mag -
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Il rigor* e 1» semplicità della sua v ita privata  fu da Inno- 
<«nzo X I  portato anche nell’amministrazione dello S tato  e della 
l'hiena.' I* ' sur prime «-ure furono rivolto al miglioramento delle 
finanze. Eni proprio tempo, che si ponesse un term ine a  condizioni, 
che minacciavano di |iortare itila bancarotta. Nel 1677 alle spese 
» re*« iute a 2.582.296 scudi si contrapponevano di entrate stabili 
«do 2.4ÜH.500 scudi, cosicché si aveva un deficit di 173.796 scudi.* 
Innocenzo X I  intervenne subito energicamente. Lim itò le sue 
proprie .«pese allo strettissim am ente necessario, rinunciò a  tu tte  
le *|>ort ule in favore della Camera,1 spinse in ogni ramo dell’am- 
minist razione ad una saggia parsimonia e soppresse il Generalato 
della chiesa ed altri inutili posti tito lari, che per lo più erano 
andati solo a vantaggio dei nepoti. Cosi egli fece in un colpo un 
risparmio annuale di più che 100.000 scudi.* Il Collegio dei Segretari 
upo*tolici, che al tempo di Calisto I I I  era composto »li sei membri 
ed era poi cresciuto gradatam ente a venti, fu «la lui il 1° aprile 1678 
ridotto a due.* Ma si trovavano sempre nuovi debiti della rum erà;*

«io 18*9. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a . « ' *  .lcrtM  \lnn»coUi «i««l 17 D0TOB1 - 
bre . Ha ordinato 8. 9. a tutti «uoi familiari che «i trovino alfe loro «tante 
tn P a la n o  a iim i'K o o  di notte, né poaaino tucire pift doppo detta bora ». 
B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  K tn a n u • I e d i  R o m a .

* Conceaatoni di (avori erano rare; vedi gli *  - ir r it i  del 8  febbraio U J7  
e 12 febbraio la?*. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .  Poiché il papa rispondeva 
p**T lo pili alle «appUrbe. tn dialetto milanese. « Minga ! ». venne «opratine- 
minato » Mingnnr redi A m uiou ji. Teatri 149.

* Vedi * Kntrate wl uncite della R. ('anima A post. 1877, CW. 34 A 7 
«Iella B i b l i »  t e e  a C o n t i n i  d i  R o t u a .  Cifro un po’ d ira w  dà il 
manmeritto della Bibltoteea Albani di Koma ritato dal Rm u  (I I I  112). 
ma non più n w tm lr

* Vedt l.trt-i 44.
* Il Pinw atira in l)ÓUJ^i<U. /¡eiiruyc 111 444 445 calcola le economie 

(rfr. la * Rclaatone dai cardinale «'arto Pio a l<eopoldo I «lei 3 ottobre 1878. 
A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a .  « L tm  43) in 200.000 scodi. 
Varata è M n a p t u i a a «  una eapoairione precisa nell' A r c h i v i o  L i e c h 
t e n s t e i n  d i  V i e n n a .  I. 3 n. 3338. calcola l'inMene «Mie economie 
tn IOO.H3S wudi

* Vedt X IX  W Cfr. uh • ,ter»*i del 22 gennaio e » aprile I87S. 
B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .  • ìloaoxt L .XIII 381. La nùmra dei papa, 
attaccata vtrdeolrtnente. ma tngiuatamcnle. dagli tntervaaati. viene gì salifi
cata In  «a « *  I>wcwm> «opta la «opprrwMonc ile' secretarti apostolici per Inno 
cento X I •. fila lo  «lai K m *  <111 209*) sema indicazione di fondo, e vi si 
d ito le  il modo di compensare i danneggiati. Il Itiacono ai trova nei fW . 
3A I» ? detta B i b l i o t e c a  C o r a i n t  d i  R o m a .  Snll*argomento »redi 
« W M  r«n > lm  ISO«. I l i  68 a.

* I due * J n w  del 3 giugno 1877 nfrrwroow .  Il ììmmm l'onlefec* 
«t infastidire w k i . perché vede. che non ti giova radunare denari, per far 
alcun bene a' «rid iti. e * w  wde tuttavia troncare le strade. perrh*- m «coprono 
•empie pia debili «Mia Carnet» dal 74 in qua. onde non bastano p n  pagare 
H*cl ebe St. !*. <i trova avanzalo tn » mrw. perche vi mmw ! » “ w. di debito 
anco «MI annona. Vegli avanci latti dal Pontefl«« ai ritrovai» *i»*o or
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secondo l’indicazione di un contemporaneo bene inform ato risultò, 
eh’essi am m ontavano a non meno di 50 m ilioni.1 Il papa, tu ttavia, 
non si perdette d’animo. Nel febbraio del 1679 egli potò smen
tire i volontari critici, dichiarando di aver cancellato 5 milioni 
«li scudi di debiti e ristabilito l'equilibrio nel bilancio.5 Per far 
fronte alle spese della guerra contro i Turchi, egli diminuì nel 
16H4 gl’interessi del debito della Camera (i • Monti ») dal quattro 
a tre per cento.1 Con questo, e con nuove imposto, riuscì ad ottenere, 
«•he le entrate non solo pareggiassero le sjiese, ma dessero anche 
un avanzo.

La politica iìnanziaria d’Innoceuzo X I ,  che tu ttav ia  non ebbe 
sempre il riguanlo necessario per la capacità tributaria del popolo 
e per la tutela delle forze produttive, ebbe per risultato, che, 
«dtre un avanzo annuale di 3 0 0 .0 0 0  scudi, il tesoro dello S ta to  
•lisponesse di un milione di st udi in moneta contante. « Da Sisto  V 
in poi, giudica un nemico del papato, nessun papa aveva curalo 
con tanta avvedutezza le entrate dello S ta to  della Chiesa, nò 
ritratto  da tali cure risultati «-osi rilevanti ».*

Kiuscl straordinariamente vantaggio*» alle finanze la fermezza 
colla quale Innocenzo X I  ai tenne lontano da ogni nepotismo. La 
sera stessa della sua elezione fece venire a sé Livio Odescalchi, 
tiglio di suo fratello Cario, del quale era stato tutore * e che am ava 
assai, per dichiarargli, che non si aspettasse sussidi di alcun genere 
e continuasse a vivere da privalo senza immischiami negli affari 
«li governo.* Invano m agnati e am basciatori lo importunarono 
perehò desse almeno al nepote un’abitazione in palazzo. Innocenzo 
rispose, che, appunto perchè am ava Livio, non voleva esporlo 
al cruccio continuo di non ricevete ne**un favore. ’ Invano iu-

poati da parte 400* «e. de propni. non haveadone «pcai che lo o - in tutte la 
(armoni fatte, dachè é Papa, ma con tatto  ciò la Cantora non ai può riporta 
m piedi, ritrovando»! il depositano con debiti «ano affi occhi ». Secondo T* i r -  
rua del 18 giugno 1677 ai trovò allora ancora un nuovo debito B i b I i o . 
t • e a V a t i c a n a .

1 Vedi I' »Epistola deiU B i b l i o t e c a  N a t i o n a l «  d i  M o n a c o  
ertala »opra p. 14. n. I.

* Vedi • i m a »  del I»  labbra» 187». Inc. eh.
* Vedi L t m  48; Muri*ct> I X2I a.; Cie. Catt. IM S, IH sol a.
* Vedi B nosni I 447 . Cfr B t M i » r r a u i m  1. «2 .
* Vedi Bo t i s i  I 7 a
* Vedi fw a wtini. loc. cM. 444: L t m  4. 8. C. L . ¡Scappi chiama nella «uà

* Keiaarone dei 3  ottobre 1878 ( A r c h i v i o  d i  Ü t i l o  d i  B o l o g n a )
I jv io  • giovanetto che non fa figura ». Al tm a lm  Erba ali Milano il papa fece 
"*«*, • • che Innoeenuo X I non bavera parenti, e «a gli b a Tosse. non voleva 
havwR. e la aera dm» al aig. D. Livio, ano nipote, ciò che haveva ordinalo . . .  
di diro al arnator Krba «aggiungendo, a i  dorrà dolerat. mentre trattiamo .Voi 
“ ®a medesima forma a. Rdaoooe dei rasdinafe Cario Pio «lei 21 novem
bre 1878. A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a .

’  Vedi L t m  47.
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v ia li1 e (Comuni «tetterò a spiare »e si vedesse qualche indizio serio 
di favore papale per il nepot«. Invano egli stesso sperò per qualche 
tempo »li ricevere la porpora.* D ato il rigore del papa, che fra 
l’alt ni insisti, perchè Livio rinviasse alla duchessa di Rossano un 
donativo,* non v’era da pensarci. In  principio egli potè ancora 
andare dal papa ogni giorno, ma solo per dire con lui il rosario, 
più tardi le sue visite furono lim itate sempre più.4 I Romani ne 
furono attoniti; se essi volevano imprecare a qualcheduno, dicevano: 
gli possa capitana come a Livio Odescalchi.*

Lo stesso rigore fu osservato dal papa verso gli altri parenti. 
Alcuni di essi erano veram ente bisognosi; Innocenzo X I  dette 
loro sussidi, ma dalla sua fortuna privata, perchè egli diceva 
di considerarsi non il padrone, ma solo l'am m inistratore dei beni 
«Iella Santa Sede, coll'obhligo d’impiegarli imparzialmente e se
condo giustizia, non per amore ai suoi congiunti.*

Quanto Innocenzo X I  fosse pensoso «lei bene dei sudditi, 
appare dal fatto , ch’egli fu instancabile in opere di carità 7 e non 
rifuggi da nessuna spesa pur di far venire grano dall'estero, spe
cialm ente dall’olanda e da Dunzica, allorché nei primi anni di 
pontificato vi furouo raccolte cattive.* Per il prosciugamento 
delle Paludi Pontine il papa si servi dell’architetto  idraulico

1 Cfr. I» *  KfUihidì «tri luarrhnv Montanti del 39 tcrobrr • 13 otto 
hi» 1*7*. A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  F i r e n x e .

* Cfr. in proponilo le • Relazioni d«>l cardinale Carlo Pio a Leopoldo I 
dal 3.1 dicembre IS70. 37 gennaio IttSi», H e I t  novembre lesi. loc. rit. Piti 
tardi la vora tornò a correre in modo amai prectao; vedi • . I r r i »  ila m m th  
«lei 14 dkwmhr* IIUM, B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  d i  
K o m a .

* Vedi l .ir r t  47.
* t t r .  «li • A m ai del 7 «m inio l«7». B i b l i o t e c a  V a t i c a n a ,  

la retasene di P. Negri del 3« Incito 167» in CoUiXKo U , • • .Im a »  ilare 
» mUi del 13 gennaio IOM. loc. d t.

* Vedi J l M t t i n  341.
* \edi L trrt 47 ». || rigore d'Innocenso X I T«ho i m o ì rt»itcianU u 

mostrò anche netta contapoadenaa privala colla famiglia; cfr. la W rrr iH In i  
di candtqctiansa. la tta  di «pinto •oprannaturalc. nelle A'pw«.. ed. B n m t m  I, 
p. 37».

* Ctf Mswu cc i in B ra n i tsa  353 a.; Nova»  X I 77.
* Vedi la • Retatone «M cantinate Carlo Pio a Leopoldo 1 del 13 aovem 

Hre 1*7*. loc. cita  I.IPM S I« . t f f . BOMXt || 57Sm .; B csto n l «1 Inonda 
doni del Tevere «mio metufemale dall • ,< m n  «M 34 »pnie 1* 77. S i b i l o ,  
t e c a  V a t i c a n a .  • <la«ti *  Irrw i JtfareacaMt del 9 e I *  novera hre IAha 
l l l b l i o t e r a  V i t t o r i o  E m a n n e l e  d t  R o m a .  Il cardinale Carlo 
Ito  narra nella »a* *  M ieta a l*opoldo I del 14 dicembri- I * «  (loc. rtt.i 
qtttnlo paternamente d papa provvedo*«. al danneggiali I na • .  R d a im e  «ni 
Tevere pwm< da Innnraam IWwbt ai cardinali ■'Oloona e A «anfani d» pa lali 
del Papa «opra U nnova aavtgaaioar del Tevere.. 16 dicembre 1*77. neH'OHet. 
347*. p, 134 » .  1« i b i  io  t e c a  V a l i c a  u n .  Ordinante n n e t w  mttn 
Im hw m » X I In l ì i i iH M  Imi «a.

Provvedimenti per il governo dello S tato  pontificio. 21

olandese Cornelio Iauszoon Meyer, ma esso non riuscì neanche 
questa volta .1 Nei comuni dello .Stato pontificio egli cercò «li 
sollevare le finanze. In  Roma egli prose misuro per reprimere 
l'accattonaggio* e l ’usura, praticata ab antico specialmente dagli 
Ebrei nel Ghetto.* Ma d’altra  parte protesse energicamente gli 
Ebrei, allorché furono m inacciati dalla plebaglia nell'agosto ItitMi.4 
Con rigore inflessibile il papa volle una buona amministrazione 
della giustizia, senza tuttavia poter sopprimere tu tti gli abusi.* 
Compito principale dei sovrani, era solito diro « è di provvedere 
alla giustizia, non d'im partire grazie. Un altro «lei suoi principi 
sonava, che i sovrani sono posti da I>io per i popoli, non i popoli 
per i sovrani.*

Meno gradevoli riuscirono ai Romani le misure molteplici o 
rigorose per provvedere alla «leeadenza «lei costumi ’ e |ier infrenare 
il lusso, che da Urbano V i l i  in poi en» cresciuto enormemente.*

1 V«wli Ki’iiemaxk 15«; K o k tiia l* in VeM urfiiif«* c. k. X fie ri, litr i. 
InMitnt le llnmr VI (1936) 101 «. <¥r. Il <MMjfc.nrs.il i r  tn »»«.( Ilnlland X X X V I I I  
< 1920) »9 ».; • •Cornelio Mctrer ingegner* OlarxUw > a Innocenso X I »ul prò- 
K'iugamento delle paludi. ■*nj ren o  è  «m ito. • Alla congr. delle paludi Pontina 
per il voto per l'em. Chigi •. Anneod: I*  «ai tentativi dì Mmaandro VII (vedi 
Parte 1 di questo voi. p. 331. n. 3»; 3« retatone au ciò che avvenne in «egililo 
'cardinale «'arpegnal; 3* « U  visita (atta del 1*77 dal! abbate B<whi e Cornelio 
Mever d’ordine dlnnoceoao X I •; 4* • * ‘«»«waderatkml latte  dopo detta vi«ita, «en
ti! l i  piu vecchi e piallici del pacar 5* «m ttara  tradotta <lal «{«agnuolo ta tù  
dal colonello I>. Kcmando C.ravctnbcrg. m erg nere rmgto riamiti #o «. che nel 
1* 7» per incarico di mcrranti napoletani «1 trattenne a Se*ie per il proariu 
gamento delle paludi progettato da eaai T l i f  , II. I l ,  43. p. 514 a. B i b 11 o - 
t e c a  V a t i c a n a ) .  ComeWo Me Ter venne contattalo anche per rinotwUjttoti» 
del Tevere <• ivi 173 a.). I «noi progetti per readete il Tevere navigabile (con- 
Ironia di Ini: L'ttrtr 4• m b te lir  I  U  Ira lu n a b  M r ifU tn r  rfW Trrttt,
Roma IA*S) e per il pmvtngmmento «Mie Paludi Pontine tallirono per la rrai- 
't c n u  del romm«Mno «Mia l anuta, nidi K tc o u i, f*r’ imi|irww«ti 4*U* 
Terre /Valine. Roma 1800. 145. I l i m m u r r  net ItmIM. c. A .Vederi. >i»41*rt4 
I»I4 . 305.

* Ctr. gli • .Ir v i del 2» lebbra» 1*77 e iti agocto l« *s . k r .  c-lt.
* Vedi * Anim i «lei 5 febbraio 1*7*. Ine. d t ..  L trrt 52 n.
* Vedi • .lena» HatrmnUt del 31 agmta I * * * .  loc rit
* 1%. *  .Irerao dell «* lebbra» IS77. loc cét.; thmr. Kmnrfi X X X V  I j  

l - tm  SS. M aM urn 349 a. K In m  «Mie «a» r agtimi capitali n etr.lrr*. «fa», 
«ma. IV 442 «a. La oarrasiooe detta m arch«« llaaanu cìira  I W « « « »  dei 
(rateili Mwwn condannali per omirédtt» <I**S| oeil'.lrv*. «toc. f c a .  V 353 m. 
ctr. P. Ctau»*»«. Pc. Mmméma. Roma l » l l .  33 m.

* Vedi gtl appunti «lei conte Ile •ìabernatt* in r o t o * »  53.
* L«empi di corrasione dei cottami «ano «lati «tagli * .lena« «lei 22 e 2» o t

tobre r- 5 novembre 1*7*. loc. «it.
* In un * memoriale redatto r i m  il 1*70. ancora «otto Clemente X . «alle 

ritarme n« ce—ari« a Roma la n lo r ta w  Mariano v a n n i direi « In Cjoaran-
• anni ck'èo «ano in Roma il tomo e c t n m t a  evideatemeate a gran « «n o  ». 
t'n  palatao dirimpetto al CaOn0o i V m inlmu. te rmI nna volta trovavano 
pairto dne cardinali, ogjri 4 abitata da mi «oto prelata. S'impara di <|ol fra l'altro.
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Questo era un abbonitalo per un papa ascetico quanto Inno- 
iT iuo X I . Il rigore dei (tuoi criteri appare dall’aver fatto  ridipingere 
il seno semiscoperto della Madonna di Guido Reni al Quirinale.1 
Suscito molto rumore specialmente la lotta del papa contro la 
moda sconveniente delle Romane. E ra, cioè, venuta in auge, 
s|M*cialmente per influenza di Maria Mancini nepote del Mazza - 
ri DO,* l'imitazione della moda francese, per cui le signore andavano 
sfacciatam ente con il collo e le braccia nude. Allorché tu tte  le 
esortazioni furono riuscite vane, Innocenzo pubblicò un editto, 
per il quale soli» le meretrici pubbliche potevano servirsi «li questa 
foggia d'abbigliamento.* Ma «pianto granile fu la sua imlignazione. 
allorché, ciò non ostante, vide in 8 . Maria in Cnmpitelli numerose 
dame della società romana vestite itila nuova moila ! Apparve 
ora un nuovo editto, ma anche questo venne spregiato.' 11 papa, 
tuttavia, non venne meno. Fece far premure dai pre«li«atori perchi* 
si ritornasse all'antica moda romana, e quando neanche «(uesto 
giovò, stabili nell'anno dopo di far negare la «nimunione a signore 
non vestite convenientem ente.* g u an to  f«>sse radicato il mal co
stume. si ve«le dal fatto , che Innocenzo X I  dovette proceder 
novamente contro di esso negli anni 1 6 8 1 ,*  16H 3,T 168."»,* 1 6 8 6 *  
e 1 6 8 7 .**  Alla line, tu ttavia , un m iglioramento avvenne."

che il ru d u u lr Marnimi introduMC a Roma Ir « unii« di Tritato • >mano*rntt<> 
«lei convento «lei S a .  Q u a r a n t a  i n  R o m a ) .  (Jueato memoriale ebbe 
granile mtlocnia «alle riforme d’Inuocenio X I.

1 Vedi Bm xobi I II  ITA.
• Ct*. L. I’sjuit [L. IIcuri*). Lomit X IV  et V. Mmmeiui. Panici ls»4. «c 

fa# |mmrtts* Kamaimt, irì IStttì.
• Vedi • I t o «  del 23 aprile 167S, loc. d t. Cfr. C iju irstti, l'am rm l*  513.
" Vedi la * Reiasione dèi cardinale farlo  Rio a Leopoldo I del 6 affo-

•lo IH*», loc. cit.. e * . i r n »  del 13 affilato I67S, loc. cit.
• Vedi U Meondo • I t o »  dei 13 affluito 1878 e *  . I r t i «  dell'11 m ano 167». 

lo*. O l. * R fU ù oi»  del cardinale l'arlo Pio a l^eopoldo I del 1 » novembre 1679. 
loc. cit. ^ecoodo U > • KiMirito della cotiffregasione tenuta contro l'immodeatia 
delle donne ». il « m h n o i*  del papa ed altri teologi erano favorevoli alla prò 
miifUKiiw di pene temporali, perché le spirituali avrebbero tallo  piti male 
«ho bene. fW  ita! A52. p. 343 «a. della B i b l i o t e c a  X a i i o n a l e  d i  
M o n a c o .

• Vedi I» • Retano» : del cardinale Cario Pio » Leopoldo I del 2« luffim
• I  affatto IM I ipraibuMoe di aaaotvere per»one indecentemente r a u t * ) .  
loc. «ài.

• Vidi • lene* Mwwtafft del lo e 17 tuffilo. 30 ottobre. 57 novembre. 
4 • 10  dtrenihr» 1443. B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  E b i d m I i  di  
R o m a .  T«Mo dell *  «ditto del ao novembre I4S3 in M tlU  V 40. p. 53*. 
A r c h i v i o  s e g  r a t o  p o n t i f i c i o .  Cfr. la • ReUjoooe dei cardinale 
Carlo l*io a l^apnldo I dei 4 dicembre l«W3. loc. cèt.

• * 1 " « «  ¥•****•«. dei SI loffi» 14*4. loc. d t .
• * .Ire««  i f d e l  13 loffi«« I4S4. loc. rat.; »editto del 25 *io- 

«no I4M . M i« i V 7, p. 14. loc. cit
“  *  -1»*»« dei 24 ffoanaio e 1« m an» l « 7 .  loc. «èt.
"  Vedi *  J m *  V*«mmì|i dei I» affato I4M . loc. «àU, e  P. A. P ia n i l i .

Severità nel vietare i divertimenti. 23

I l papa cercò di elevare anche con altri editti il livello morale 
della sua capitale,1 opponendosi alla passione del gioco * e com bat
tendo specialm ente abusi sul teatro e nella musica. Che nou fosse 
uomo «li mezze misuri*, lo mostrò subito il suo contegno durante 
il primo Carnevale: solo a stento si ottenne il permesso di dare 
«lue operette in un piccolo teatro, a  patto, tu ttav ia , eli«' non vi 
comparissero donne. Il nuovo teatro costruito «*oti grandi spese 
dovette esser trasform ato in un maguzziuo «li grano.* Al suo 
divieto di tu tte  le rappresentazioni pubbliche d'o]>em a pagamento 
il pontefice tenne fermo. Egli vedeva m alvolentieri anche i teatri 
privati, e così pure, naturalm ente, i sollazzi carnevaleschi. Questi 
furono da lui completamente proibiti per la gravità dei tempi 
negli anni 1684, 1688 e 1689. Negli altri anni egli li permise, ma 
prese con risultato misure preventive per evitare eccessi.* Quanto 
egli fosse scrupoloso, si vede dal fatto , che anche le solite innocue 
rappresentazioni teatrali nei Seminari durante il ('an ievale incon
trarono difficoltà.* fc pure da ascrivere a  questa disposizione del 
suo carattere la proibizione alle donne sotto gravi peue «l'imparar 
musica da uomini.* Anche le solite regate sul Tevere per la festa 
di san Rocco vennero proibite e I denari destinati ad esuc aasegnati
ad un orfanotrofio’

Le beffe per queste misure ed i lam enti, che la vita in Roma

*  S tato  di Roma (1714-1731). CM» M .  M  A h  B i b l i o t e c a  V a »  i o -  
n a i e  d i  M o n n c o .

1 Ordinante contro meretrici pubbliche e adalten venffooo ricordai« »peam. 
Vedi gli • Arrisi del 2» maggi» e 4 «■«Umbre 1477. I» ffenn»io. *7 agnuto.
24 neltembre 1(71. loc. cit.: * Reianooe dei cardinale Carlo Pio a l^opohl« I 
del 20 vltem bre I4S2. toc cit.

* Vedi *  RelaOonr del Mootanti «lei 4 ottobre 1474, A r c h i v i o  d i  
« t a t o  d i  F i r m i l i  *  Reiasione dei cardinale «'arto Pio del lo  otto 
hre 1474, loc. et*.: *  , lm w  dei 31 dicembre 1474. loc. cit.; M m «  Jtf«r*aneff< 
deir* dicembre 1443. loc. cit. «Ir. L t m  44 a.

* Il Montanti rifenac* in data 90 dicembre 1474: > *  Finalmente ha accon- 
«entito X . S. che «i reatino in qtwelo carnevale due operette in moaica. un* 
«Ielle quali ai rappr»-«rnt<> dne anni «oso. in on pireoto teatro, che «ari mcan. 
pobiiro e ai pafflier* qualche co** a lt entrare, a cowdiaione però che non Ci 
cantino donne. Ma. all'incontro, ha anim alo che «i ndoc* a n«o di ffranai il 
teatro nobile che «i era (atto con molta «pma. non volendo in modo alcuno 
luoghi fermi di nette. Et pannale le M e .  4  comincerà ■ demolire •. A r c h i 
v i o  d i  S t a t o  d i  F i r m i * .

* Molte indiruw ai particolari m C u n z v r t . <’ne «ernie S II  •*.. 324, 33» «a 
e A o u iu m i. renici 14» «a.

* Vedi «XXVKXTI 323. 329
*  *  Editto dei 4 tn*40po 1404. Kdtlìt X 7 p |(»4. A r c h i v i o  l e f f t e t o  

p o n t i f i c i o .  Cfr. • Am tm  deil'l I maffjff» 1444. A r c h i v i o  d i  t t t a t o  
d i  V i e n n a .

'  *  l'b in affraio  di Innorenso X I del 14*1. (W . »»ffa* 24S3. p. 14«» 
B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .



la rd erà  lo splendore antico,* furono sopportati da Innocenzo X I  
con lu pazienza a lui propri»,1 e rosi pur»» l'ingratitudine dei Romani 
sempre scontenti, che dimenticarono com pletam ente, quali sacrifici 
il papa fare*»«» per l'approvvigionamento della c ittà  nell'anno 
della carestia 1679, e come premurosamente provvedesse, perchè 
il pane fosse buono.’ Solo quando i diffonditori di scritti satirici 
passarono otrui limite, egli intervenne con rigore.4

Lo «viluppo di Roma nell’ultimo terzo del Seicento è m ostrato 
dulia pianti» di Falda, dedicata a Innocenzo X I .  Durante i tredici 
anui del suo pontificato In popolazione non si accrebbe punto, 
piuttosto subì una diminuzione.*

I.<- antichità in possesso della c ittà  eterna si accrebbero per 
varie scoperte,* ma subirono una perdita irreparabile, allorché

M Innocenso X . 1675-1689. Capitolo I.

• Cfr. *  .1 m io  Marrtr-tlli «lei SU dicembre 16H4. loc. rit. Gl'inviati itng- 
giavano tuttora mia grauilr inagniflocnitii; qutrto lo il raao >|wfialmcnt<> 
tirila consegna della t'bilica «lei I6S4; vnii C. l ’AUKit.loJiK, IJrfla t ’kimtm • del 
modo nnw rraim  oflrrta ai R um ili l'omlffici, Napoli 1911.

• Vedi M » « » u ri 250.
* Vedi gli • .4m n  •tril l i  manti, 12 intuito e 7 ottobre 187®. loc. rit.
♦ Vedi gii • .4ro«t ilrtl’H f  14 luglio 167», loc. t i i .  U  rarrolta di paaqut- 

nate qui mensionata. *  * Il Valicano languente dopo la mortr di O m m l i  X 
« »  i  rimedi! preparati da l’aaquino c  Martorio |>rr guarir!«, stampato ad 
inolanxa degli amit i 1677. viene ascritto a 0 .  Leti. Nel 1665 il papa dovette 
agire contro gli « w w i .Irgli ar nitori di avviai; vedi • .Ir rm  U artm lli del
12 maggio. 2 giugno. 28 luglio. 4 e 25 agosto e I* «ettmibre I6U , loc. rit.

• U  popolatone M» nel 1676 di 127.907, nnw  nel 1661 a ll» .722 e risali 
quindi lentamente lino a 126.440 nel I669-. vedi Studi t  dacmm X II  IHI.

* Sugli S i i l i  per taprrlam >trita t'j«j 6 nui«M ttW I6$4 vedi L tx t-ltttl 
nel ttmtUtt 4. ( 'M in i« , nrrkrai. tom. X X V . 2. l i*♦  i l l iw  JH tn»«Bi del 
26 gennaio l«*< ith r im ; • Il S. |>uca Santi havrndo (atto »••»vare con la per 
missione della Camera et »**UtcnjL» ti'un m iniar» 12 miglia lontano d» Roma 
pef la atrada d*lla t’olonna. «I è principiato a trovare alcune «tato* superbia- 
•ime aulir br. im  quali «in'bora uri vedono quelle di Agripnia et altra di Claadio 
\ rione «colpite da w n U  scalpello d-ilsntK-hlta. et hieri appasto l'Km «  
lik s tre r*  con t  ambasciata** «no fratello l i  portarono con aironi virtnoai 
Francesi a rVwtwtCMW con molta lor «odislattioar .. Ivi 90 mar*« 161». « • Fra 
Dottar lillà Romane narndoiÉ ritrovate nel giardino de’ H$. M ilW i «lue Selli» 
«ime (avole di pt*ftdo »egro, la CUI pietra è unica • di «ingoiar* beltoaa. furono 
ambe rompeste dal * .  card l» IU tiw , a' quali li (a far H piedi di bronao dorato 
con gran ape«« sotto la dirvttioor del *  Domenico liutai» scultore. e «abito 
rbe Muann» |*t(M tk«alr. saranno da g. Km mandale a prtwentare alla Mae»*a 
rhrtsitan Menna grand'amatore .Mie rartU .. Ivi IS aprile 1 6 * *  • • Nel la borami 
una caaw dietro il Monta Hi IV «* da un tale rbe tu già agiutaatr <lt «indio del 
lu card. Tuia, ba trovalo ne' tondamenU una M lin im * «tatua di « tu  Venere 
della vera e tanna maniera antica. • poarta un altra  pii» piccola e* un vaao 
di beando con quantità de marmi a pie« re A ne aperando di ritrovar* altre 
enne di vaiare «. Ivi lo  aprile la v i «• ¡}'* trovalo in dastanaa a I  miglia da 
Roma per la arada de Marino un M m iid «  rim ile«» con quantità grande 
de carpi si», de martiri, i quali con gran cuneorao «rugo» bora venerali dalia

A ttiv iti «*dilt*i» del nuovo papa. 25

il Granduca ili Toscana, Cosimo I I I ,  nel 1677 fece portare a Firenze 
dalla sua villa al Pincio la Venere dei Medici, 1*« Arrotino » e i 
< Lottatori >.* La ricerca di antichità continuava ad essere molto 
forte e i com m ercianti in grande a ttiv ità . Per impedire ulteriori 
perdite venne em anato un editto contro l'esportazione ili an
tichità.*

L 'a ttiv ità  edilizia durante il pontificato ili Innocenzo X I  fu 
;utsai m oderata. O ltre i palazzi M uti-Papazzurri e Colonna di 
Sonnino * fu puri* proseguito ¡| com pletam ento del palazzo per 
gli impiegati pontifici a Monte Ci torio. Il papa s ’interessò tanto 
per queata impresa, che s'indusse, in via del tu tto  eccezionale, a 
visitarla personalmente, come pure visitò la fondazione fa tta  «lai 
suo parente, Tommaso ( Mcscalchi, ('Ospizio di S . Michele in Traste
vere.4 Livio Odescnichi eresse la chieaa di S . Galla.*

Di altre chiese nuove è da ricordare innanzi tu tte  la India rotonda 
di S . Andrea al Quirinale, del Iti-mini, fatta  fabbricare dai ge
suiti.* Le tlue grandi ch iese  ili lu»so della Compagnia di Gesù 
in Roma ricev ettero  allora la propria decorazione interna: al 
Ge«ù Giovali B attista  Gnnlli. detto II Hariccia, dipinse nel soffitto

runoaHA e divo! ione drl popolo >. b i b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a 
n a c i «  d i  R o m a .

* Vedi Rkcm i-st, Tatkamrt I 604. Un * i r n n  dei 12 agi Mio |1 J»  fili», 
’ lare: > t'n  fulmine, rbe cadde merrardi ani macao giorno, diede nella Colonna 
Antonina di l’iaaxa t'olrmna e t'ha danniftrata notabilmente. baveiidota non 
•nUmeatf aerata la  in 3 luoghi r buttalo aHaam alcuni peaci di quei belli« 
•imi rilievi, ma anm  (aitavi una pi -ciola apertala et ulta maggior» nella baac 
di «naa i, B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .

'  Vedi U t tu M lU . L'mri aa IratjM d* l a i »  T / l'. Parigi 1811, 112 a*.; 
l. 'A rU  XVI A a. In una * ' 'lira per ti nuasio di Parigi, in data 11 giugno 1646 
ùTtuiml. di fen ic ia  172*. A r c h i v i o  « e g r e  l o  p o n t i f i c i o ) ,  é 
detto, rbe il papa ha dovuto vietare l'eaportnaone di 14 naaar con statar per 
il iv, perrlir (ano «tale partale via gl* tante »lai oc sullo il «no governo. Dalla
* ("ifra del 17 settembre 1616 (ivi) risulta. 'h e  le statar arano destinate per lo 
più a commerci mti d r .  M  d'mrrhJmi X X X  46- Che il papa tenesse anche 
rigorosamente a che non ai far»serro aravi no* anta«tarali, risolta dalla «g w a ta
* Retar urne del cardinale I arto Pia a  t^opoido I . ia  data I» granai» 16*6
• A r c h i v i o  d i s t a t o  d i  V i e a  • ih  « U  regina di Svesta con bcenxa 
di qaitato Mona, rrw nere ha latto aprire u u  «ara a* Termini in (accia olla 
'U m  di Nastra Signora degli Angeli, dove la 1 «lato «apposto r i siano molle 
« a la r . Il Papa fere viva dogtianxa col 1  cardinale t'ibo che ai rtvolt*«ae Roma 
« M a  «aa brenta. Il cardinale ai tr a«*  «al non baveri» saputo >.

* Vedi l.s, DUI 12.
* Vedi * I n v i  Mmt ■«—rti del 13 r  2» « H a i»  IMS. B i b l l o t a e a  

V i t t o r i o  E m a n u e l «  d i  R o m a .  Ivi anche «alla rostmgiaoe del
• nuovo teatro di Tur di Xona ».

* Vedi (arealari» 243.
* Vedi G t i u n  414; A so cu  37; P k u n w m  400. L'antica chiana di 

a . Andre« pressa S . Mona M agfM * venne abballata nel 160« perrbé minar, 
«•ava rovina, vedi ( ik o t s .  > m i  alia Ho# dti mmmdm a »Imo I 4 »  a.
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«Idia navata principale il Trionfo del Nome di Gesù;1 a S . Ignazio 
il fratello laico Andrea dal Pozzo, il virtuoso della prospettiva,* 
fece, sempre per la decorazione della volta della navata longitu
dinale, l’ ingresso trionfale di sant’ Ignazio in Paradiso.* Questo 
lavoro famoso del dal Pozzo * supera ancora l ’opera del Gaulli. 
Anche raffresco del soflitto in 8 . ('arici al Corso, di G iacinto Brandi, 
rappresentante la caduta degli angeli dannati, fu term inato nel 
IW79.* Nell'aatunno dello stesso anno fu aperta la chiesa di 8 . Maria 
di Monte Santo al principio del Corso, eretta «lai cardinale G a
staldi. Vi si ammirò particolarm ente la cappella «li Carlo Rossi 
con pitture di Salvatore Rosa.* Appartiene al tem po «l’Innoceuzo X I

1 1/ *  .Irvi«» «1*1 12 agitato 1079 ( B i b l i o t e c a  V a t i c a n a )  annun
cia: terminala la dipintura e doratura della rotta del 0«oii. otto cardinali «• 
art»ti ralenti turono inritati a dare il loro parere, « che coocluaero tu tti, che 
«arebhe belltuaima. «e tannerò pitture meno «propooitate et di quale.be altra 
mano». • Ir*-»» «lei »1 gennaio 1680 (non. dunque, ISH.l. rame è detto in 
ritiKttr. X III  27*»». A r c h i r i o  d i  K t a t o  d i  V i e n n a :  « Nella chieaa 

di lietii tu «coperta la pittura di quella volta (atta da B a rè n o  pittore fra 
primi di questa r i t t i ,  quale ha riportato un appUuao universali- 4  per la 
rughetta della pittura, come per la «iiaposizionc di direnù Cucchi che hanno 
rea» quell'opera maggiormente plausibile ». * Arcuo del 4 agnato (¡ri):
|»rr la (rxta di aant'lgnalio diacoprimenfo del soffitto «Iella cappella di questo 
•auto. « tutta meaaa a oro e dipinta da B arècio  ». Il Baciccia allora larorava 
anch* a A. S ilra tro . ma queato laroro non tror6 punto approvaaione. redi
* tre»*» Kivm viii del *5 gennaio IfiHA, loc. cit. Sull'attinta «lei iiaalli in Koma 
redi 191«. 2»nl ». Ofr. Tilt KM K X I I I  27« «a.

• t i r .  I lo . A. fw M  nei HtnckU  de« Allrrium*r*m»t im n w a  X X II I  
(Issa i: O tm u rr 4 M I 4  V,*a». olerei 4S0; Ci*. Oatt. 19*12. Il 24 a.: Carrierr  
•Filai»* del 22 (iuiimi 192«. Il dal Pom o eaalta nelle pitture del «»(fitto di 
S. Ignati» (‘a ttirila  mi«ùnn»na dei (teauili.

• Vedi * Arcuo Vnm m di del 23 giugno IM S (loc. cit.): « Questi Padri 
»«uniti han «coperta la rnppoia dipinta in proapettiro «la uno de' Ioni Padri 
'varotardo («ir l| nella chiesa di 8. Ignaliu «lei Collegio Rotn.. U quale ro *-*  
aasal rag» «4 a r tiM a a . et crede** «ri starà molti anni aranti rnolrino di (aria 
materialmente ►. • Am a» V am ratli dell'Il agnato ISSA «irifc la «lomenKa 
dopo la (n ta  di sant Ignaatu si rida in S. Ignaaio < «coperta la labooa nuora 
della due cappelle laterali e dell aitale maggiore con la cuppola Anta, latta 
«la un Padre «Mia Compagnia di Ik*<i. lammo pittore di prospetti»-» ». Va cor* 
retto in raataegnenaa lo SritiiBaaM . limi. MmUni 214 a., ebe pooe il caaapi. 
meato nel 14 '»

• Vedi Va*» 47«.
• « tr olUe T rrt 373. I dati dagli *  Aerta» del S norembie |«77 ' A r • 

c h i n o  d i  H t a t o  d i  V i f a i t n i H i  riderò «coperte le M K wia r pitture 
«Iella tribuna. angoli «Mia cuppola et una narala latte nuocila «a te da l i  te e »  lo 
Brandt. ebe è «no de' lamnaÉmami pittori di q u ota  o t ta  ». *  Am a» d all'Il no 
retnbre l« 7 * ( B i b l i o t e c a  V a t i e a n a k  <domenica il pana rw tA U
• l i i n a  di Ì .  ( ‘arto ebe reala  adumn adatto Aiuta e per ogni rwpetto r e a  stimata 
una delle pi» Ielle di Roana a. *ul Brandi redi Vuaa 42». I n  4«3 e *» l  «al 
gigante**» quadri» dall aitar maggior* dipinto dal V arsita  a d  per 
il cardinale Umodca. t i r .  B t u o u  U t 179.

• *  l i w w  del 9  aetteanbre 1*7«. B i b l i o t e c a  V a l i c a t a .
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anche la cappella di S . Girolamo in S . Marni in Trasteveri*, con 
una cupola incantevole, eretta da Antonio Gherardi; cosi puri» la 
gigantesca pittura di soffitto nel salone del palazzo Colonna, 
opera eccellentissim a di Giovanni Coli e Filippo Gherardi.1

Innocenzo X I ,  per suo conto. |mmo ha fa tto  per l’arte; non 
per mancanza d’interesse, perchè da cantinate aveva fa lto  abbellire 
la sua chiesa titolare dei Ss. Cosma e Damiano, e anche S . Maria 
dei Monti;* da papa provvide alla protezione degli affreschi ili 
Raffaello in Vaticano.* Fum ilo piuttosto le condizioni dei tempi, 
che annientarono le sperarne iniziali in imprese edilizie.4 È  cara t
teristico il fa tto , che il Rernini dovette cangiare il palazzo «lei 
Laterano in un asilo per i poveri.* Lo stato delle finanze esigeva 
la più grande parsimonia; a che punto iu essa giungesse il papa, 
risulta dal fa tto , che non voleva neppure tornar a nominare un 
arch itetto  di 8 . Pietro.* Più tardi ebbe questo ufficio Carlo Fon
tana. Innocenzo X I  lo incaricò di una indagiue precisa alla cupola 
di 8 . Pietro, la quale mostro l'insussistenza delle vini allora cor
renti circa una minaccia di caduta di rasa. Questa indagine fu 
l'occasione per il Fontana di un’o|irra complessiva sulla eh iena 
di 8 . Pietro, dedicata al papa,? ugualmente alla ristam pa del
l'opera analoga di Giovai) B attista  Costaguti.* Il Foutana pro
poneva in essa di prolungare il colonnato del Ucraini tino » 
Piazza Scossa Cavalli e ili terminarlo con un arco di trionfo e 
una torre da orologio.* Ma ad una effettuazione del piano non 
c ’era da pensare, perchè già al principio del 1*171* il papa, in r i
guardo alle strettezze economiche dello S ta to  |»ontitlcio, aveva 
rifiutato al capitolo di 8 . Pietro il permeano per un completa- 
mento del colonnato.1*

1 Vedi Vos*. JK«I«ti 477.
* Kgli non rolle. peri, ebe nwauna iarrtuooe n n m la w  i auoi menti,

redi l . t m  191.
* Vedi B tixolU  111 177.
* * («acelte 1679. n. 6: • l<e Pape pour taire suSsiater le» panrtm de rette 

ville, a re-sol ti de pna n t ceaix qui «oMt oMgni par dea tealament* à (aire b&lir 
dea rgtiarn et d n  c ha pelle* d r  (aire txaraàUer ian w U M t. et Buso» 00 dii 
qu'U reni (aire acberrT la oofcmaade «le Jt, Pierre, qui a «■*«■ coamimirev pai 
Alexandre septième ». .Vaaha*. é i  l'naaea* 14«, A r c h i v i o  «e g r e t o
p o n t i f i c i o .

* V*di K m x rir .m  m .
* Vedi *  le t te r a  del cardinale 1 arto  P io a  Leopoldo I del 7 dicembre 14*0.

A r c h i r i a  d i  S t a l o  d i  V l a a a a .
1 Vedi D. l 'M t .  K s f .i« 4 » J»>». Vienna ItM , 99 !t*eoo4o i piani 

del Fon tana fu «wgnita la »pfandida cbteaa rotonda del collagio «le« gesuiti 
a  Lorola. redi BuaCX. >>•■•«« aik /wailia b i d fa . Knbunr* 1913.

* C o a tt i ira . . W * « a « »  d* 8. fV lra  . net ampia aerando fedirtone del 
l«2»|. Roana 1**4 Ctr Btau-.rTLo X X V II (1924 2«) 19 a.

* Vedi J i d .  / « S i  II  11***) 142. R«a». « ^ t a a n d  •»; TllIK.UK X II  171. 
M L '*  . I m a  del 29 gennai» 1*7* B i b l i o t e c a  V a t i c a n a ) ,  ebe

S h tia ir  «alla lune in Roana a nello Stalo della Chiesa, racroata « Ai é rvusato
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In Vaticano il papa si limitò a  restau ri.1 In  piazza S . Pietro 
fece  derivare per la seconda grande fontana l’acqua da Bracciano 
ad open» di Carlo Fontana e Giovan B attista  Cantini. * Il restauro 
della fontana a S. Maria Maggiore venne pure sussidiato,* e così 
anche quello della fontana alla Madonna de’Monti. * Un restauro 
fu fatto  eseguire dal papa nel 1676 anche al Ponte Q uattro Capi. * 

.Se Innocenzo X I fece tanto poeo per l'abbellim ento della c ittà  • 
e per promuover« l'a rte ,’  egli poteva scusarsi col fatto , che tu tte  
le sue disponibilità vennero impegnate da bisogni più im portanti: 
i provvedimenti contro la carestia nello S ta to  «Iella Chiesa e la 
lotta contro i Turchi. ■

ita fi. II. di tiare licenza al l'ap od o  di A. Pietro di potere abbellire la piazza 
col fabrieare quel braccio, che gli mauca. non regnando nel Pontefice l'am bi
lione ili lanriarr di «e eterne memorie. ina la «ola pietà, acciò nel fortificarsi 
U «amerà con li rontanti «i |M>uano fare l'e«e«|uie a quelli, che hogxi nel panolo 
di «peranse ai muoiono della fame ».

' * Artimt del Iti novembre l«7l» lloc. cit.) • Nella proMitna «et'imana 
»od* il Papa ad habitar al palaiuui di !i. Pietro, ove ai *on fatte |iec tal effetto 
ri|>arat ioni, rhe arrendono a molte migliaia di icudi. in d iren i luoghi, che minac
ciavano rovine, p e n d in i «coperto con tal occaaioue, che il maggior perìcolo 
•«praotava alla »ala del l ’on-rintoro ». iti A nel gennaio del ID7Q. nella tenta della 
i'attedr» di li. Pietro. avvenne • caduta accidentale di alcune delle famooe pit
ture del Itunnarota i .1 m w  del 2 t gennaio 1870, ivi). l«o »temuta d'Innoceaso X I 
in una cappella è ricordato in Molto*l V II IM.

» Vedi C«r*»JMit*Tt. Ine. ci». XIV; h u C R t m  JM.
• Vidi • .1 rrùw dui 2* novembre 187*. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .
• Vedi latratori» 1 1
• Ivi JU . Al ponte «ul Paglia kwi la «egucnle Itm u o o r • Innocenti! XI 

p, \|. iumii \quantm inundvnlium -Vi («uitcm hunc ab ulroque -L a le ie  
dirulum liw|>h de \%tc l ’un . Apmt. dee. e t—Vior. |>rtm* repar»n coravit 
--A d  rvMitpearrit.ium quoque Pmruenlium [f] «quorum - Impelato trabe—  
Ala« interpretile»*«» Adauvil ut leniter inde per - Vlvcum prreunvnte« 
iunttttae Urd'IcTrniu». A. O. UVVt ..

• tifile vedute di K«raa del 18)13 del Van Witel (Van vitelli* della italleria 
di Palaofo Corwni a Raau.

• Alla chicca di » . Pietro Innncenao X I regalò un tappeto preOMMO. ««nato . 
Innwenlim X I A® I», aurora contervato nella <'antera del T u o n i

'  l 'im m  impratfi dalla nrm viU  i lavori di fortifteaaioae a vita vere tua. 
vedi, «lire Iw iin o n e  in C i U l i l  474. gti • Ierta« JV vnnN . del 9 e 24 oprile
I**? , B i b ' i o t e e a  V i t t o r i o  P. m a n u e l e  d i  R a m a i  M in im i
I » * .

C A P I T O L O  I I .

Innocenzo \ l  e la difesa dal p en co lìi turco. Sforzi del papa per 
la pace tra i principi cri»t¡ani. -  Il caogrenno di Nimcga. Con
clusione della lega contro i Turchi.

1.

Alcune settim ane dopo l’elezione d'innocenzo X I , il .'10 o tto 
bre 1676, morì il gran visir turco Ahmed Koprulu.1 Al suo ponto 
sulientrò l’uomo, che sia da molti anni era alla Porta l’anima del 
ridesto spirito «urgressivo contro ('Occidente cristiano: Kant Mu
ntati!, alloro circa cinquantenne.* Figlio «li un povero commer
ciante di fra tta  dell*Anatolia, egli era cresciuto senza no**tuia 
istruzione. Solo tan li, già in a lte  cariche. imjNWi a legifero ed a 
scrivere. Capitò per caao  nel Serraglio, ove attrasse l'attenzione 
|ier la sua prontezza d'intelligenza. Abilita negli affari, conoscenza 
degli uomini e  riso lu tezza  lo portarono in alto. P retto  divenne 
indùpensabile al aultano Maometto IV  *d al suo gran vUir Mo- 
hammed Kóprtllu. il potente riform atore di un« stato, che da un 
mezzo secolo era in procinto di decadere e sfasciami. Dalla morte 
ili Mohamraed Koprulu nel 1661 in poi. K ara MustafÀ teneva, 
aotto il Aglio e  successore del m orto. Ahmed KóprUltl, il ponto di 
K aim akam . il maggiorr dopo il gran vicinilo. G l'inviati veneziani 
Monismi e Civrano. che conoscevano bene personalmente Kara 
Mustafa. lo descrivono come di sembianza bella e dignitosa, 
cortese nel conversare e relig ioso  esteriorm ente. Ma il suo intimo 
era d iveno: maligno, crudele e  dissoluto, venale, ingiusto e  smi- 
v u ra tam en te  avido, superbo e  «oprai ta tto  nrmu-ii irreconciliabile 
dei cristiani, nato per eaaere il flagello dei popoli. I l suo spirito

• Malia «torva generale detta T sirfca  rit Z m it a s v  IV • V; l U s s n  IH; 
loaas IV. Il eap 2 i  «tato d s b a n la  da Kob 1.U U R .

• iWoodo la erlastaoe del IMO. dell ta rla to  t w m n o  alU Porto, ttio.
v a n i  MoeMod. B u m a - B a n i t t .  Tmném  I I  *07.
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era l't.m .ina, in cui *i elaboravano i piani d iretti a ll’annientam ento 
dei principi cristiani.1 In  Occidente si raccontavano cose spaven
t i« *  circa i disegni dell’uomo onnipotente:’ egli voleva conquistare 
Pre*buri;o, Vienna e Praga, quindi attraversare la Germ ania e 
misurarsi sulle rive «lei Reno con Luigi X IV ; dopo averlo vinto 
correrebbe a Kotna a fare «li 8 . Pietro le scuderie del sultano.* 
S«> anche in ciò il terrore dei Turchi può avere aasai ingrossato i 
rumori provenienti dall’o rien te ,4 certo l’uomo ambizioso aveva 
mcMo gli occhi sui possessi ahshurghesi e verosimilmente anche 
sull'Italia. I*a conquista di Candia nel 1669 e la  felice conclusione 
della guerra tu reo-polacca nel 1670 fecero salire assai le speranze 
«lei Turchi; già per Panno successivo 1677 lo sterno Ahmed Ktì- 
prUlu, s<itto la spinta del suo Kaim acam , aveva progettato in se
creto l'invasione delle terre imperiali.*

Innocenzo X I al momento della sua ascensione al trono non 
aveva nessuna notizia precisa di questi piani,* ma sperava di po
ter prevenire qualsiasi a t ta c c o  turco. Alla grave responsabilità, 
ch’egli sapeva di avere quale capo supremo della Chiesi» per gl'in- 
tcrossi della cristianità orientale ed occidentale, si univa in ciò 
il suo entusiasmo personale per una crociata contro la Mezzaluna. 
Nei suoi giovani anni egli aveva nutrito il desiderio di combatter«* 
c«»ntro i Turchi, e anzi, se cosi doveva essere, «li cadere com bat- 
tendo contro di e*si.’ Da cardinale egli avrebbe spe*o la grossa 
«m ini# di 90.000 fiorini d’oro per la questione turca.* Dai primi

* Iv i » 7 .  > • ». 23». L a  i r U i io n r  d i P ie tro  C u  rano <■ d ei IM 2 . K u > rr , 
anno 1*13 . pp. i n  i l ,  377 .

* Il M otwni lo chiama (loc. cit. 2071 • imperatore •Vedetti ».
* D a U M i ' .  U m M n  de f n lo f w  i  74 a .. U t . ,  pre*ao Dt‘ l l t V U  1>K 

I I U V I l  nella f iu m i ifku*. V i l i  ( 1S»4) 72. IIe lle  T elia te  dei Turchi »u 
(tom a parla w n w d o  il MH-Vat l> I l  U  v n i a  in d ìr a t ia s r  d i Ioni«) aoo be il 
im itIm w  de '»«uni Andre Unatbran.

* tiara Uuatalà inlraptrue l'ittarrn  a Vienna «oh» quando tu uran i detta 
neutralità di X IV . tedi «otto p. 34. 3S l'ir . KóHUta. Onealai . /’«Ititi 
S»-W . U <|iial«> prende a U à» la corrtapondenaa Ua U « ì  ed 1 »noi inviati a  
t uotantinopoli. e ( i u n  nella Ktt. de» f » « (  fcial. X X X I X  104 I I I .

* lU lK H J l u * .  u r r . Ine clt.. 20». 335. t t r .  «otto p. SS II nunzio di 
Vienna. R m t M .  w llr ima nlaliool del l(# 3. tom a »empr« ad ii»«é»tcrr. che 
eolia radala di Vienna «u»W>r »tal» »«UOtellat« anche il deatloo di Roma.

* < IT. «otto p. *»
* H ox*«h  t U  •>. Il IkHuuuKi aggiun(e. che il papa rtmao a m »  «mentolo 

di ar«t tallo  t m u »  militar* da gtoraae. d r. »opra p. 10. .Hi  veda chiara
mente. eh» la If0 rada e aorta premi»

* Bov*UI« i U l  il cardinale Benedetto «Mewakhi ha tallo  ( l u p l e  
all'imperato«* Leopoldo n i • rv «‘ammiro per meaao di r t u m r a  R w a th i 
••Manti per la w n m a di *0 .0 0 0  < aure« >. In qa*uta torma, per n n t i .  la noi irta 
non pno ««aere m alia Ke C«Mmin> mori nel |«*9. mentre il B a n r M  tu nuano 
a V aru ri»  «alo dal «ragno 1*73 «d a Vienna dal »ettemhre 1*74  «orrupoodeo 
temente è da correggere anche B o i t t l  I a  in  un imatdro del cardinale Ode-
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giorni del suo pontificato egli si prefisse di realizzare una lega 
offensiva dei principi cristiani, che penetrasse nel cuore dell'impero 
ottom ano, conquistasse C o sta n tin o p o li e cacciasse i Turchi da tu tta  
l’Europa. L a  pace -  diceva egli al principio del 1678 al cardinale 
Rospigliosi -  la diffusione della fede nelle contrade, ove non è 
penetrata ancora, la guerra contro i Turchi, ecco la salute del
l’Europa.1 L ’inviato «li Luigi X IV  alla c o r te  papale, duca d’EstrtW , 
annunciava nel 1677 al suo sovrano: il soggetto di conversazione 
più gradito al papa è la guerra contro i Turchi.* Egli opina che si 
ilebba conquistare Costantinopoli, e che la cosi» non sia tanto 
•lifticile quanto si pensa. Francesi e Kpagtiuoli dovreldiero con
cludere un armistizio e marciare insieme contro i Turchi.'

11 cappuccino Fra Paolo da I>agni, che aveva dimorato lunga
mente in Turchia, presentò nel 1678, fonie dietro richiesta del papa, 
quattro pareri sulle prospettive di una guerra offensiva contro 
la Turchia.4 Il grande errore degli sta ti cristiani di fronte alla 
Mezzaluna, egli espone, consiste nell'i«sersi Un qui fatti sempre 
sorprendere dai suoi seguaci. Si «leve invece attaccare. Quel che 
trattiene da ciò i principi cristiani, è  il terrore dei Turchi. Ma 
«luesto spavento è  totalm ente infondato. Dalla battaglia tli L e
panto in poi i Turchi non |toMiedono più che l'om bra dell'unti«-a 
potenza. La Mezzaluna e «-alante. La prima causa «li ciò e nell’<wt e li
sione ddl'im pero ottomano: esao è  troppo grande perchè in caso 
di attacco  da più parti, si po*sa portar soccorso dap|»ertutt<>. 
l 'n  altro m otivo è il cattivo governo. I>a cento anni, al posto del
l’antico e rigoroso reggimento fondato sulla ragione e il d iritto , v 
subentrata la tirannia. I  pascià mirano solo a trar denaro dalle 
loro provincie. e per questo adoperano tu tti i mezzi. Di qui il 
grido di dolore dei popoli. Ea*i mandano inviati con reclami a 
Costantinopoli, allora il paacià è richiamato, gli vien tolto il 
«lanaro e m o zzato  il capo. »  al suo ponto viene un altro, che fa. 
«e possibile, ancora peggio. La corruzione della giustizia non è 
minore. 1 Cadi la vendono ai maggiori offerenti e praticano eator 
sioni. Ne seguono impoverimento e diminuzione della popolazione,

•caichi di 20.000 ftonni alia Polonia tappiajn» dalla rWatton* del »ansio Iluon- 
Tiai in data 31 gennaio 1*74; r id i r u t x <  t. /‘« p *  immatrmt X !  31. a . 3 e
Parte I di «jtMHtfo toI. p. *4*. n a

1 II daca r»'K*tr*e» • Luigi XIV ia  data i  graaato I«7S, la H lO lilt>
II 7».

* II daca I» Katree* a l.uigi X IV  0  I *  noTcmbrr |«77. M
• II dora I i  KüiWm  a  Lmgi XIV ia dala 7 •»tiemble « 9 noTrmbr* 1677. 

ítri 74 *
'  • T d . U  o s t .  I . I 4Í .  B i b l i o t e c a  V a l i e n a * .  La data 

rwulta da] I. 22* .  ore ai diarorr* deüo «gambeto di Mmmiu da parte de» Kianrm
• ia qnrato anuo «  il rweré «pagnaeto (ñ * ia | »  i m M  ia M roilu  il 34 m ano 
1*7* <B*L*« V il  »24*.
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•contentezza e irritazione generali. La Turchia non conta più 
neppure una decima parte dei suoi abitanti di una volta. Cipro 
«otto Venezia ha uvutn due milioni di ab itanti, oggi non sono 
più in tutto che 50.000. A Negro ponte il numero degli abitanti 
i- Kre»o da un milione a 200.004), a Candi» da due milioni a 100.000. 
I.e donne dono in forte maggioranza, perchè il servizio m ilitare
• specialmente epidemie neH’esercito inghiottonii una moltitudine 
di uomini giovani. 1 Cristiani noffrono più di tu tti. Già per »è 
e**i nono più poveri dei Turchi, e per giunta devono pagare da 
aoli le ìmpo*te, senza tuttavia aver l’t r c e u o  ai posti migliori, 
l'ero non dolo essi, ma anche gli Arabi, i Mamelucchi in Egitto, 
gli Armeni, i Gieridi in M wopotamia, i Dm si ed i Maroniti in 
Siria, i Mainoti in Moni», Greci, Bulgari e molti altri anelano al 
momento della liberazione.

L'armamento militan* dell'impero ottom ano, seguita ad espone 
Fra Paolo, non è anch'esso più all’altezza. Per la mancanza di 
«lcnaro ilello S ta to , che deriva dalla diminuzione della |>opo!azione 
cristiana pitgante le im|>oste, i Tun-hi nella guerra di Candia non 
hanno messo mai insieme più di 90 galere. Ora, il dominio dell’Ar- 
ci pelago « l’inijwirtazione per mani d all'E gitto , di cui l’impcnt, 
s|KN'ialmeiite Costautino|Hili, ha bisogno assoluto, si possono man- 
tenere solo con una forte flotta. Anche un blocco dei porti turchi 
non sarà diflicile. Is> fortezze tun-he sono in stato  di abbandono, 
il toni armamento di artiglierie e il loro approvvigionamento 
sono •«tapinamente manchevoli. In Asia e in Africa non ve n’è 
una sola che sia veramente Unita, nelle altre le vecchie mura sono 
in parte radute e min sono state rinnovate. I l vecchio spirito 
dei Giannizzeri e di'si! Spalli, una volta tanto tem uti, è «comparso. 
Nelle ricche provinole conquistate le truppe si sono ammollite. 
Prima tu tti erano relibi, oggi hanno moglie e tigli e pensano ad essi 
più rhe al biro dovere militare. l*rima i Giannizzeri e gli Spahi 
erano quasi tu tti tigli di rristiani, to lti ai genitori da adolescenti 
m m e tributo in fanciulli, od elevati in servizio rigoroso, senza 
rasa paterna e senza patria, dediti solo al Sultano ed al suo servizio. 
Oggi i Giannizzeri ammogliati ferrano di far entrare i Ioni propri 
Agli nella lru p i« . 1 posti nella milizia si acquistano nrn danaro 
non |>er andare in c ilen a , ma rome passaggio a  impieghi redditizi 
e per potere spogliare, tormentare, tiranneggiar* impunemente Cri
stiani. Ebrei e  Turchi poveri e far loro angherie di ogni sorta. Dal 
man-tare in rampo gli ufllriali tun-hi ai liberano con danaro. Non 
v'è, in generale, lautezza, che U Turco non con im eli* per danaro. 
Sulla carta  il Saltano conta 100.000 Giannizzeri e .10.000 Spahi. 
in realtà sono tu tti insieme solo 40.000. Gli stesai sultani una volta 
davano ai soldati l’eacmpio di bravura. Anche questo ora *  pas
sato. Da quarant’atuii «sai nei loro «erragli si dedicano interam ente 
al lusso od ai piareri sensuali in mezzo alle loro « truppe di donne a.

Non ò il caso di temere i T artari; sono predoni, ma non soldati 
di prima linea. I  Corsari di Algeri e di Tunisi non obbediscono più 
al sultano; del resto, essi sono dei pirati e non vogliono sapere di 
una guerra regolare.

F ra Paolo da Lagni propone un a ttacco  concentrico contro 
la Turchia. Dovrebbero aprire la guerra contemporanea meri te lo 
Scià  di Persia, che secondo notizie dei cappuccini di Hubilouia 
aspetti» un'azione comune deU’Occidente, nell’Oriente lo zar di 
Mosca e il re di Polonia in U craina, l ’im petaton' in Ungheria, 
la Venezia in Dalmazia. Luigi X IV  di Franria, in rui particolar- 
mente il relatore colloca granile siteranza,1 in P u lit in a  o in Egitto, 
il re di Spagna sulle «-«iste di Harberia. il papu m'ITAn-ipelago.
Il re di Arabia e i pascià di <|Ucl intese, coni** «incili di S iria  e di 
Egitto, faranno adesione, perrhè a»|>ellami solo u u ' occomì«iiio  per 
liberarsi dalle crudeltà del (irati Visir. L'impero «lei sultano i* come 
un colosso o la statua di Xabuchodonosor, rhe imi e upp«-ua inve
stita  nel nome di Dio, signore «legli e»*eni!i.

Se il papa, rileva ammonendo l’autore dei memoriali, non 
distrugge la signoria turca, sarà lo zar di Mosca a  farlo. Ma vi è 
un grosso periciilo. I Moscoviti sono ostili alla San ta  Sode, e i Greci 
hanno gli stessi sentim enti. Inoltre l'organismo statale msso 6 
straordinariam ente consolidato all'in tern o . La volontà dello Zar 
«lecide tutto. Effettivam ente anche i Moscoviti potrobboro giun
gere al Mar Nero. Essi fiero andranno più avanti e domineranno 
alla Ano colla loro flotta i mari Caapio. Nero e Unifico, a danno
delPOccidente cattolico-romano.

Innanzi tu tto  è necessari«« agire presto. Non si può napoli an 
dino a che i Turchi si siano aggiustati con la Polonia e con Mosca 
od abbiano ripreso Aato. Ma se la cauaa della cristianità deve 
ritrar giovamento dalla guerra, si deve trattare di una guerra 
santa. Si deve provvedere alla disciplina dei rostunti. specialmente 
per la bestem m ia, il vino e  le donne. Per il Turco la donna è  sacra. 
Se gli ufficiali rristiani trattano oltraggiosamente le donne, il ri
sultato sarà, rhe i Turchi deprezzeranno noi rristiani. Nella guerra 
di Candia i disordini morali delle lnip|«e rristiane sorpassarono 
ogni misura. I l papa deve, pertanto, emanare norm e rigorose 
per i rostnm i.

Fra Paolo da I.agm vedeva »iruramonie giusto ntenendo, 
che la Mezzaluna non era in grado di resistere all’attacco  unito 
degli eserciti cristiani. Peraltro egli doveva avere stim ata un po’ 
troppo bassa la forza di resistenza m ilitare «Iella Turchia. I a - re
lazioni rontemporano*' am m ettono bensì la deradenza moment a -

Le probabilità di vittoria su i Turriti «orando fr. Paolo da Lagni- 33
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»»«*♦ dell’e*crcit<i tim i».' ma Simon«* Roniger, recidente imperiale 
da liinshi anni al Corno d’oro, e l’inviato veneziano alla corte 
imperiale, Giovanni Sag ralo , aggiungono:1 La Turchia è una 
grande potenza, un nemico pericoloso, freddo e vigile; esso può 
ridivenire terribil«*, ap|H<na un sultano guerriero si m etta alla testa  
d«II’e»ercito. Precisamente «|uc*to ora accadde; gli avvenimenti 
prossimi hanno «lato ragione al Reuiger «*«1 al Sagredo. Ma in 
ogni « ¡«.so il concetto «I«»l I>a Lagni corrispomleva in tu tto  al piano 
del papa. Tanto più Innocenzo X I  «loveva far proprie le ideo di 
lui, in «filanto le informazioni f a t t a l i  arrivar«» |mh*o dopo, nel 
febbraio 1670, «lall'inviato frani1«»«- presso il sultano, l)e  Xointel, 
per mezzo «lei carm elitano Angelo di San  Giu*eppe,* confermavano 
le osservazioni «li F ra  P a o lo  e consigliavano parimenti l'a ttacco  
ila diversi lati. La grande offensiva contro i Turchi, (ter terra da 
parte «l«'i Persiani, Moscoviti, Polacchi e «lell'imperatore, ¡»er mare 
da parte della Francia, del papa, «li M alta, Firenzi* e Genova, 
nella «juale Luisi X IV  avrebbe «lovuto avere una |iarte decisiva,4 
«•n» adettso il pensiero dominante del pa|ui; egli era in (¡nido di 
parlante con entusiasm o.*

Ma in Luisi X IV  e nella sua politica Innocenzo X I trovò un 
forte ostacolo ai suoi piani turchi. Il re «li Francia lavorava ]«cr 
un triplice scopo politico: l'arrotondam i'iito dei confini francesi 
a noni e a«l est tino al Heno, l’eredità «passinola e l’impero.* Om.

1 «Ir. Ut rrlutoi»' M-grrta «tri I«Iip alla rortr di Vienna del ISAA, pub
blicala ita Ada* Wuli nrllMirAir fmr tuirrr. Httrk. XX; KzttUctl Ì M l  
l»e Nnintrl a l.utgi XIV in data 23 nc»ln 167». prraao Kùhuui UH a.; (iail- 
leragum a Luigi XIV. 3» dicembre l»7», prraau ( ¡Ir is  104 >4 ni aggi» irmi. 
14 giugnu issa. prraao Koiit.r.a 119, 124.

* Kr.M i.ia. Hitmptrtlalto» 144. S tgm la. rrltiinnr del IMU, pubbl da 
Vtuy W otr. loc. r ii  304. K irni.ss. Forni*» II  27. 101: K snu «ll VI 24?.

* IWrvr d 'Innim nto X I al IV  Xoinlrl 21 febbraio ISSO, in R u t n i u  
I 324. l'n  * m ilitili  dall«- ronanirukH ii drl N»inlel (rolla data febbraio 1* 79). 
•rullo dalla « I n »  fr a  Angelo di 8 . Giuarppr. «i t n r t  orli'A t r b i t i o  a • . 
g r e t o  p o n t i l i  r i o .  Lrtt. 4* frtme. IOS, t . 6*  71. Il X o n ld  ha ben 
durai» agire in conformila .Ielle t*trun<>ni drl mio tv ( K i .>rr M I, M a « n a r  
a Parigi ari «en*o di drgli «tali r ria turni contro i T u rili  l l i i t i »  
irai N t ,  r  pere»A. r o ta r  p«iM  il IWit». e «tato « » tlla il»  a  « uctanlinopoli 
«tal « • Utile ragne»

* Il darà D I j Ihì«» a litig i X IV  in data 2«! Irbfcnio I W ,  premo \||.
* Mal ti II SO.

* Il cardinale It KrltM» a Litigi X IV . 12 lugli« IU 2 . |>mn> «irai» 1 15 :
* Il pronome* Ivate» re» rlm m  a n r  laal dardeur qar )r ne paia I» erpemeeter
*  Voli» VajrM r «|a rti lai d»*an« qae i»  ta l an lorreni d  X oq an m - qai a  ra- 
traina pr*a«|ur dan* ara «rntimrola •»

* la a i .  il. M a W « .» * «  3»  32 S«Ue a*|ma**ntii di litig i X IV  alla ranma 
imperiale rtr inoltre K t» rr  27, M a .. M  ?I1. I l»  102. I »  r .  U J m  V u r  
arila l f «  lu i  LXV I l  *»7». K 'H iu » SS 4«». C u t i s n r r  arila I I  u t itim i*  
« 'X X I |I«3U» 377 412. Rsplmm ¿3. a  I. « be l.atcì X IV  abbta aaptra«.. 
alla r a m a  Imperiale. diAWitmroie potrebbe metter» la d ab b » . 4atr Ir «rati

L'appoggio dato si Turchi ds Luigi X IV . 35

«•sii non poteva raggiunsero nessuno di quieti tre scopi senza 
urtarsi con l'im peratore Leojioldo. Quale cajKi supremo dell’ini - 
liero, quale Absburgo, quale possessore «Iella corona imperiale 
lieopoldo «loveva op|>orre la più tien» resisienza asti sforzi «li Luigi. 
S i tra ttav a  «|tiindi per il re di Francia di annientar«* sii Abshurgo 
tc«lcs« hi o almeno ridurli senza intjiortaiiza com e quelli spagnuoli. 
A questo scopo Luigi fec«* servire l'insurrezione ungh«*rese. Egli 
le fece giungere ampio aiuto finanziario e monile, a tln «l'impegnare 
nei torbidi ungheresi importanti forze m ilitari imperiali, che al- 
trim cnti sarebbero entrate in cont«i (ter la «lif«*sa del contine occi
dentale.1 Ma il p«*ric«do ungherese doveva tenere tanto più in scac«'o 
riui|M«ratore. quanto più fon«- si elc\a*se dietro di ««suo il lieti 
maggiore pericolo turco. Per far servire questo alla sua |xditica, 
non solo por interessi «*ommereiali, Luigi rese più strette «ti am iche
voli le sue relazioni c«illa Porta dal 1673 iu poi. da quando I» guerra 
di Olanda si allargo a guerra europea.

t ’oncltidere con «issa nn'nlletinza vera e propria n«m «tu  affatto 
nel suo interesse, perchè avreblie danneggiato la sua gloria presso 
l'opinione pubblica del suo paese, assolutamente tureofoba ed 
«ntim asta |ier la t'rociata ,’ e gli avrebbe tolto ogni probabilità 
«li ottenere la «tirona imperiale. Il re Sole, voleva sfrattare le sue 
relazioni colla Porta solo per attizzare i torbidi ungheresi e per 
far sa|>ere ai Turchi atessi due cose: che in un attacco  ai paesi 
imperiali od ai |io**edi menti abshurghesi in Italia , essi non «love- 
vano mai aspettami un ostacolo da pane stia, ma che in un a t 
tacco diretto in qualsiasi altra direzione, per eiaempio contro la 
Polonia o ••ontro Venezia, avrebbero avuto da fare con le troppe 
francesi. Ciò doveva stimolare sran«l«tneme l'umore aggressivo 
•li Kant Mustafà. il quale temeva ««ilo un intervento del potente 
re di Francia, e determinare in un senso unico la mina delle sue 
spedizioni di conquista: esse potevano dirigersi solo contro I terri
tori absburgicL* Per suo conto, Luigi annetteva il più gran va*

m im ante m a in ili  irid i «per-ial metile K i« r r  e Kówuuti. Se «gli mirata» ai raul 
Ir» tropi aaltahubarbtgi iti aa ordtaa determinalo, rd te quale, a par qtiali 
di caai larra«» aerrir» lattare tarro, per M  r  inditierro te

1 K l.orr 40. 47. ¿ 4. 72. *• Di H i » u .  «ke ha per baar i doeumentl 
pabblirali dall arrtnTio di .Stato palam i r  parigino da VV i l i i u i r u i  r  K w • 
t i*  SI negli .Irta kùtmrwm ree fa ta i  f 'dwiini iAu ì i u Im  tuli. I I I .  V VII (i 
1  «laiIrò rotami abbrarrtaw  gii atuu 1*74 IM3|. Ktt-u> n Ss* a. f a  rom 
tdHamrtito importante te pmpoatt» e roatMaito dalle i d i t M  dei nano di
'  •entra e V anaría

1 « Ir la a n  il. Ita w n u  X i  I *  * «|aasto riè  <be tri r  de«lo raiga attrite 
per la Kntarta. appare tra l altrt» dalla wl i n ia i  a  Kotaa drl aatut» di Parigi 
Kaaarn. te «lata 24 «rttoa ls » i s s i  l l k i i o t  I I I  TM « I. «all arrogltausa
* be ebbe a Parigi la notista detta liber in o l e di Vtratta

* ••Lai», •perlaimente l<*4 1 il .  K ó s u s  i *  «Mk



» Iun.»••ni« X I . l#g|». Capitolo II.

lore al contegno della Porta. In  generale era per Ini un principio 
assolutamente fisso. che uno stato pen!e di potenza, »e tollera 
anche Nolo la più piccola diminuzione del nuo prestigio;1 ma nei 
coidlitti franco-turchi, punto rari in quegli anni, egli ha rimin- 
riato a questo principio od ha accettato  dal sultano e dal gran 
visir umiliazioni sensibili,* piuttoHtochè rompere con la Turchia 
•' lasciarsi sfuggir di mano la carta contro Leopoldo e  la politica 
ababttrfhaae.

Per il n< di Francia derivava dalla sua politica una conseguenza 
necessaria. eh« colpiva in modo particolarm ente grave i piani 
di crociata d'ImuM-enzo X I : Luigi era costretto a tentare «li d isto
gli«*«* il re polacc«« Giovanni I I I  Sobieski, « il baluanlo della cri
stianità », come lo chiamò il papa per le sue vittorie contro i T u r
chi,1 dall» guerra contm  i Turchi e d’inclutlerlo quale aneli«« nella 
caletta, con cui si sforzava di legare strettam ente la politica impe
riale. Il Sobieski doveva rappmrantare da nord-est per Leopoldo
lo stesso |M>ricolo che la Turchia «la sud-eet. O ttener ciò non poteva 
troppo dilticile. lai moglie del Sobieski, Maria Casimira, era una 
frane«««, la figlia del marchese d’Arquien.* I>al 1005 il S«»bieski 
percepiva una |>en*¡«tne francés«*, dal UHM anche Maria Casimira.* 
Allorché, quimli, «lopo la morte del na Michele Wisnowiecki, m a
rito «Iella sorella «lcU'imperatorc Kleouora, Sobieski, il nemico 
piti accanito «I. I candidato int|ieriale Carlo «li Lon*na,‘  venne eletto  
n* il 21 maggio Iti« !, il fatto  fu interpretato generalmente come 
una vittoria «Iella |>olitica francese.1 D ifatti Luigi aveva sp eso

* In v ilii. stmmtrm*frirm 4 * ».
* K t» r r  S*. I7W. K«miijmi TS s.V-90. Z iskkiskx V U  -4».
* Pu U imIii rot dura I) b t i m  (il D KatnM» • l.ui*ti X IV . 14 ottobrr 167S. 

in i l l i io t 'u  II
* Il lilirto  In <<tl.vt»i>t, M m t i  I 2V7. rbr Innorrnia X I abbia b fw  

ilrtto ia Polntua da nomi» il malnmouHi tiri . S o M i  «va Mute l'aaunir*.
*  sbagliato. Innow uo X I non In mai nuusio in Polonia.

* t>V II »«in VII 4SI.
* K*ll «4 laartrrrbbr ta«laarr a prosi, pi a iu o lo  rb r toUrrarr «‘arto dt l/nww 

•al Uomo. d a« , il SobIdilli a l'orbin Janaon. Forbii» J iiu m i a XIV  in 
data I I  r m o »  1**4. pena» De I I ta c i . V II 4S4.

* l'MU*. IIikm'M. IH » Il'aJU /•*. f ia b n ix  n a  Kmmtf n a  / W ». «arila
I l  tri. X+tlmrkr I .X X X V H  l i tu i)  234 » V . Ut I h « « .  V II 4SI 4M  Alla 
«art# «li V arena «I nmptoTrrò al naaaka di V ariarla «W Irrapu. RaooraM. 
di navTM adoperato troppo poro prf l'arto di 1 -orrn* II B a a a ra i «naatlbr*. 
la m a roodotta Mila M irra  al nunaao Al bua i in Varaaa drl 13 anaaotao 1*74 
iH rnw i I 4«»». n. I • T u » l *  I 132* rd i i m a  prortralo la d l t n lr  | m  
aaoaar di E W t a  *  ■ «a » in («ardua i mini»tn tmpmal». rkr p n a r a w  *. 
tratta««- mali'ab i li «ir araba di rrrrarr un naoro manto prt la eterna rado* a. 
ma 4  la»«r»r* aprrlaaara lr  prt la raata di C ln a o n  «li ma «tato MTWim n a  
narntr p ta ib la  da Rooaa. l a  Mirarla, «rbr prraadr a baiar Ina l'altro Ir Hptritimr 
tiatanwa «aaaaJaatm I dr4b> t t t r w i  r  «li . 1 «  l'mimmlar I I I  |224 a . I». ro a b ta u  
a p 24* la «laHilinu w a r  drl Haaoart*t I t i  D orata. f a d ta  Jmmmm *r dr

l..i grand«* infttlWlia francrar «ul re di Polotiia. 37

550.000 lire per tutelare i suoi interessi nella battaglia elettorale, 
«li cui circa la metà possono «misere toccate allo stesso nuovo re.* 
Sòn  è pen-iò «la meravigliare, che questi si lasciasse assai forte
mente rim orchiare dalla Francia. Il nunzio Martelli riferisce il 
. 8  ottobre 167ft al papa, che il rv non si abbocca c«m i suoi consi
glieri, senza aven* j»r«*ss«i «li sé l'am basciatore di Luigi X IV .*  Per 
mezzo «lei vescovo Forbin Ianson. che sbrigava gli affari del suo 
-<>\ rano in Polonia, Luigi fece conoscen* assai presto al Sobieski 
la sua volontà: egli avreblie dovuto concludere pace con i Turchi, 
alim entare le irrequietezze deirCngheria, risuscitan* le antiche 
aspirazioni della Polonia sulla Slesia, a  Una, secondo le sue 
•««pressioni, « d’inquietare Vienna e di «*o*tringenj rini|iemtore 
a richiamare i suoi soldati dal Reno verso il Settentrione s.* Il 
1.1 giugno 1075 re Oiovanui I I I  si obbligo a  questi punti, dietro 
forti sussidi per scopi militari, con una convention* speciale.* 

Ad es<*guirla. per verità, il n* «lei PohM*chi non si affrettò molto. 
La posizione «Iella Polonia, non«astant«‘ le splendide vittorie «li 
t'hocim e di Leopoli, n««n era punto particolarm ente favorevole.
Il Sobieaki l'avrebbe migliorata volentieri proseguendo la guerra 
turca, progetto, che fu appoggiato calorosissimanictite dai nunzi 
impali.1 Nell'anno seguente, pero. egli si «leelse, IrovandiNti circon- 
dato nel campii fortitt«*ato di Zuravna da forze tun*he prp|Nin- 
«leranti, a trattativ e, che portarono il ‘¿7 ottobn* alla pace. La 
Polonia dovette cedere alla Porta la più gran parte della Podolia
• ••H'importante fonezza di Kamietiin-.* Alla conclusioni* della pace 
di Zurawna contribuì attivam ente la diplomazia francese a  Co 
»tautinopoli e Varsavia,’ ed f  dirti« il«* dire, se l'influenza trance*«* 
abbia salvato re Giovanni Sobieski da una conclusione ancora 
più sfavorevole della guerra, o l’abbia istigato ad una paee di- 
•onorevole non richiesta dalla • itn u m w  m ilitare.* Alla dieta 
|K>la«'ra «lei 1677 fu presentato un memoriale, seeomlo cui la pace 
era opera dei Francesi, che ne avevano a (frettata la conclusione

VanraOr r i te  Ieri ■ »  dr Jtmm W a d i .  tarila k rr  fh tr i.  4 » t  dffiar dr Prmmrr
I ( 1 * 10 ) 2S7-27I.

* A r i»  Pai. I l i  » .  4 9 a» *7  In  ila««*. VII 4M. 4M)
* B o jtx t  I 413 ■»»milrorolr m data »  dkranbrv Otri 4201 «tr <|orl rbr* 

! ambaarutorr f r a w w  Hi Paabméa. Hnhanr. n lm arr di Hai al Pompotinr la 
■lata 14 oilobn. 1*74 .1 rim W  I I I  U l  fD r  Hawai V II 4«3 s.|.

* l.atci X IV  a Forbin Jaaaoa • «to«no IS74 I rim /lai. I l i  U a . (D r 
l i u t i  V II 4SS), « tr . Btrm** d*a /aatri—«aaaa. /Vbfar I , f *  l^»Tt» fa'.fc»
fium i u t .

* K u ier 4s. O r H t m  V II 4 4 M U . K ó tnaa 43.
* la v a n .  Stmmtrmtyrirm SI.
* Z n u i i n  V 7» » !
* In  I h l U  VII 4M  M S. KÒWJta 40 43
* Ix> Z tsa a isa * |br. rat | *  r i « n m  (bar. d t. MI tmmbnno am tu n >  

la prima altrrnaMv«.
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per tram - la Polonia in guerra contro l ’im peratore.1 Il Sobieski 
stesso e Maria Casimira affermarono nelle loro lettor«' di lagnanza 
d«*l luglio I«77 a Luigi X IV  di aver concluso senza necessità, solo 
por riguardo a lui. una paco sfavorevole por la Polonia, mentre 
Luigi X IV  fin qui non aveva fatto  avere il comperino pattuito.* 

Luigi X IV , in ogni ratto, aveva ottenuto il suo scopo. Àncora 
molto tempo prima della conclusione della pace, già dal gennaio 
167«, il Sobieski poteva annunciar» a Parigi, eh« nel Consiglio 
dot Sultano trionfava decisissima, l'influenza di R ara  Must afa, 
che voleva la paco colla Polonia o la rottura coll'im peratore.* 
Poco dopo Maometto IV fece comunicare per mezzo del Xointel 
al re francese, che l’anno prossimo avrebbe attaccato  l'Ungheria 
so questi gli avesse promesso di non far pace coll'im peratore senza 
il suo consenso. Luigi, per verità, non volle giungere tanto avanti; 
ma fece assicurare verbalm ente al sultano dal Xointel, che non 
avrebbe aiutato rini|>orutorc. nf* adesso ni» in seguito.* Con questo 
la guerra «lolla Porta contro l'im peratore p a n e  sicura, con gran 
soddisfazione del re di Francia.* K presumibilmente sarebbe anche 
iti tinta ad effetto, se lo complicazioni con Mosca non avessero reso 
necessaria una dilazione.*

Innocenzo X I probabilmente uou aveva una esatta  conoscenza 
di questi tte*si.: Luigi X IV  fece di tu tto  per nasconderglieli. Al 
suo am bandai ore in Konut dotte istruzione di lodare gli sforzi 
del papa per la  pace o la sua mira di una Ioga contro i Turchi

1 Hnirmrlrm n * n  Poiu tr lr a  Pah*lira. warmm tvk  Kémtf lohammrt im 
PaUm Jmrrl w.r >'nm(.'*iMrt mini Srhirrdttrllr ilim ttlm  ra 4»i v a  K n tfr  
«n (r r  dra M m tr ir i  Affwr »ad l'kmr fírmtrlrthtirq rr»{mira l lu ra  mlU.
•b I n *  /«;.* lU h n » . Rmrop. sumui» » .. II »27 '»341.

* .Irto W . I l i  »'»*. 4M. vnli I>( IIaMKL V II 51*. SIS. dorr pfKi parir d rtr  «(ai* torre» di p - j f n r
* De lU m  vii »*«.
* K a r i u i .  /o*™ » I l  SIS. n S; K to rr  SI ».
* t.aiffi XIV  a Fotbtn Jmmhi in data SI granaio l i l f c  « In q«M»ta  r*w

io «|*|o in « m  dirm tnnr ron (ni l'impr-ratorr •„ (.!<*• Poi. I t i  34».
vrdi Dt I b m  V II (W i

* r n t » M » ) U  I SS 33
* I t w m t o  X I. rW  m m ito u «no m r f  a m i |»*» d»l poti U r o  • dal 

diplomatico • non « m i  mai Tu ralo  in rita  *aa i n w tu  d Italia. IST* 
rt»  an nowiUno iti front» all» qaratmni politirbr • potiUro w flm »S r t o . 
indnitamrntr rom pi irai*. d«4I t'.mopa onratal» rd owid ralal» In ^««Mi limiti 
r  da (nlrndnr. d («adulo d r i l la n o t i  (/anatrar XI I7>. ffc» il papa non *  
•tato • in un nomo «U r u d r  m m a n a ia  drl mondo r  d*cb nummi, 
nn poUtiro di am i«, piatim i» an ra m U s d w M u a n il*  «n im io  • 
««•irrito, fu .  p**«V «na f »rinoa. rW  Innorraso X I «WS»» informalo otti 
num m i» udir n lu n u a i d lH t i»  dai « n i  nansi di P « 10 . VtMtM • V i m t U  
IM  r«*to Innorraro X I fca in b » < u  parto com pra**!* la «aa m aarnnu di 
abtliU diplomai «ra mntianl* l a—nlala ra M M w tir*  r a a n q p M i aUo «topo, 
rolla qnatr «ntwadinò lotto W « k  rai.urr polilirltr alla <|»m (»w  taira

Sforti di lunoreiuo XI prr la concluM.sir .1.-11« parr in Occidente. 39

come un’idea cristiaim cd assai degna della pietà di Sua Santità, 
ma tenendosi sempre sullo generali; entrare in partic«dari era inu
tile, perchè la sua politica differiva totalm ente da quella del papa.1 
Tanto più inattesa giunse a Innocenzo X I  dalla Polonia la notizia 
della pace.’ Egli aveva sperato di veder pr«*sto Mosca accanto a 
Sobieski in guerra colla Turchia* c di poter trovare in c i*  il punto 
di partenza per la lega da lui progettata. La paco ora conclusa 
doveva riuscirgli tanto più sgradita, in quanto incominciava a 
subodorare il suo nesso colla politica antiim ]ieriale.* Il papa, del 
resto, subito noi primi giorni dopo la sua «•lezione aveva fatto  in 
viare a V arsavia por la guerra contro i Turchi 50.000 ducati, in 
gran parte dalla sua cassetta privata, perchè il tosoni papale non 
era sufficiente. I l danaro giunse troppo tardi e per misura di pre
cauzione fu trattenuto presso il nunzio Huonvisi a Vienna.* Il So 
bieski si giustifico a Roma |>er la conclusione della pa«-c: l'accordo, 
«lata la situazione, era assai vantaggioso; esso, poi, non era effet
tuato e v’era sempre per lui modo di romitori»; se i »m min cristiani
lo aiutassero, egli sareblie felice di attaccare nuovamente i Turchi.' 
Ciò doveva in un» certa misura tranquillizzare il pupa Kgli »por» 
in utu  prossima fine della su erra d‘Olanda per concludere quindi 
la lega prima ancora della ratificazione della pace di Zurawiui.’ 
La sua preoccupazione principale fu quindi innanzi tu tto  di con
cludere la pace in Occidente.

Al corriere, col quale Innocenzo X I annunciò aH'ini|ieratore 
Leopoldo I  la sua eiezione e che giunse a Vienna il 5 ottobre,*

* I.UMfi X IV  al dora D l.« ( tm . S t u t r a bn  r  23 dtraoihrr l l ’ l ,  (ridi
M(< IU( i> I l  72 i .

* Innorras» X I a (>»«ranni I I I .  g granaio IS77. rrdi l ltn tm i » I 13
¡Hot. Kmrmp. X X X IV  SSS.

* Cibo al nuncio Uartrlli 23 «iiofcrr 1* 7* . in I 4IS . n. I.
* Già in data 3 *  ottobr» r  3» d«r»mhf* 1*7* iHuJnsi I 413«.. 43«) 

il nunxtn M artriti rU rrim  ««Ila p w sh liU  di «m al tarro potami rotili» lloara
• il ttraadrixinco • «all app«opo ai n M Ii «afferrati II 2*  d m a lm  1*7« 
iB o im i I 43« a.) il t ’ibo lo incartai di far nm w lraw r al f» par rorrolam»nto 
di aotdati poiorvbi n»M «m orilo dai n W !i U | W «m . amarrando ri*» alla l ’otoaia
occorrono booor reUuoni ron i rid a i.

* Il ( Ib a  *1 Wartrili in dala IO ottobre • I  iw rraW r 1*7* iB u i« »
I 411. a . I). al ììoootm  in data 31 ottotm- 1* 7*  («ri 414. n. 1). *ono da 
««s w m n r ia  ronlormità i dal« in B m m o  A a  • n rljihmt. Kmrmp. X X X IV  
2* 2 . Sùooo dorali al ramo d allara «^■trainano f* d m  11» " « »  lira, 
t t r .  Ir indirasiani moortanr « d  Poi*. Emrwp X X X V  7 2*

* KoM oti *  In norman X I dal rampo di Ztuawna. SI o iloòft 1*7*. 
v»dì R u t t i  iza I 437. a  1« » Taatw sa. Jfammmuml* W» dr Bm h» 10«.
II UanrUi al a b o  in data 13 «raaajo 1*77. twdi BoiA St.I 4I3|

1 Ctr. il Borrr d’lnnorraao X I a ( .n r ia a i  I I I . in data 3* m*£K»> l*7 s  
(llK arniaa I I7SI • la rd td ow  di aaao a la ta  prr a  1*7? o 1*7*

* Il da Vlannn al Varrar la P in n  m data « ottobrr 1*7*. 
in B » i« * i  I SAI. a . I. Il ram n i  iatrtoln dal cardinal» ÜarW ini ralrn« dopa
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il pontefice aveva dato contemporaneamente una lettera, nella 
quale raccomandava airim peratore la conduzione di un arm i
stizio.' Alla corte ili Vienna, con riguardo alla situazione m ilitare, 
ni credette di dover rifiutare: gli Svedesi, hi faceva osservare, 
erano battuti, e la conquista giusto allora avvenuta di Philipps- 
ti u re aprirebbe (cosi spera vasi) la via per la Lorena e  la Francia.* 
J*> risposte che, su domande corrispondenti, giunsero a  Rom a 
da Madrid e da Parigi, non furono per il papa più incoraggianti. 
A Madrid come a Vienna si tem eva, che un armistizio desse oc
casione ad uno sfasciamento della coalizione, ciò che avreblie 
significato la rovina della Spagna, e inoltre, sospendendo le opera
zioni m ilitari. Messimi sarebbe sta ta  per la Spagna irreparabil
mente perduta.1 Luigi X IV  ripetè al nunzio Varese la dichiarazione 
fatta  gii» due volte a Clemente X : egli inclinava ad un arm istizio, 
ma questo non di|>cndeva da lui solo.4 In  realtà tanto per lui 
quanto per le Potenze coalizzate si tra ttav a  di crearsi con nuovi 
successi militari una base favorevole il più |M>ssibile |>er le tr a t ta 
tive di pace, * che giusto allora dovevano com inciar« a Nimega.*

l'elei» me •!'Inma-cnio X I. TrnaUmilnifiitr a Vantarla, portava la notuua della 
rlrtinnr ( ù  il Ss •rllrmhrr a Vienna. ('Ir. • Huonviai al Cibo, i  nttobrr 167«, 
A r c h i v i o  » r g  r e  l o  p o n t i f i c i o ,  .Ymuwil di Orvm, 1#6 f. 452.

1 lui lettera «lei papa Ma osiate nelle copie originali dell'Archivio M p rlo  
pontificio. Secondo la *  riapoata autografa di I^eopoldo da Ebendorf 17 otto
bre 1676 ' A r c h i v i o  • e g r e t o p o n t i f i c i o .  Ir li, di prime. 103 
I. IMI) i«m  era in «lata 24 «ettembre. come anche le i*4rui>oni al Itnonviai 
n i al Bevilacqua di appoggiare la preghiera del papa < ivi Itrrmmmm 36 I. 31. 
t'n  »unto della lettera pontificia ai trova nel *  Memorandum dell'imperatore 
ai cardinale I V  la cui copia fu inviata a Koma dal Itnonviai il IH ottobre 1676 
(ivi Hrrwutmu» IM  I. 4M  490). Il Breve « R i  quo vlaum • che il TUXTA 
|| 354 1 M )  e dietro ini il il  41 43) dAnno «o tto  il 2S «ettembre 1676
come prima lettera del papa a I^eopoido. è del 13 novembre 1677. d r . A r • 
c b i v i o  a e g r e t o  p o n t i f i c i o .  1*41. di primr. 73 I. S i»1 JS*. • H tl  
tItigli I 131 a. IM  reato già lo ttn ao contenuto del Breve moatra. cb'caao 
non pu* eaaere degli m iti del pontificato d'lnnocen*o X li  vedi «nttop. Al. n. I.

* Il BoonvM al Cibo in «lata 11 ottobre 1676 ( A r c h i v i o  • e g r et o 
p o n t l f i e i o .  OenaaoM 1*6 f. 471 474: ctr. I'M »>W  I n u  2 *  3*) e 
il memoriale di l^eopoldo al cardinale t*ibo (ctr. la nota pceredeoteK.

* Il Aleiltnt al Cibo 3 * ottobre 1676 e 4 m a n o  1677. in B a ia s i  I 663. 
376, 636 Nell autunno del 167*. allorrb* Innocenao X I per le notine invale 
tanti da Coatantanopoli »ere di m o to  iataasa per un a n u r tw o . don »ito 
vanni d'A uatna dette la «toma riapoata; ctr. Melimi a  U bo 23 dicembre 
1677, ivi 660. P i fatto  gii 'tpagnaoli nelr allenare corto della guerra n ro a ^ ti  
•tarmo Mceeiaa. «fi. «opra p 31. a. 4

* Abbe Siri da Pangi. 3» ottobre 1676. in B o Ja s i I 351. n  I.
* i t r .  d colk^uio di D ' M u t o  d 'E o ja  col nanno lieOiai a Madrid: 

Metltni a l ib o  4 marao 1677. in B u t t i  I &M
* t t t .  ««Ile trattative di pare « Nimega Innubi. .Mtomra m  »7; 

K u iu m  193 IM t K m » .  Fwm m  (Im 4  I I I  43» 437. K i« r r . Itrr fmU
IH  ll*m—  Stm*r1 II  I ItH.

Il congTca*o di Ximega. I l

V 'era già là dal Iti gennaio Iti7ti l'im  iato inglese Icnkins, il cui 
re. Parlo I I ,  aveva assunto la parte di m ediatore.1 L'im peratore 
Leopoldo desiderava accanto ad esso a Nimega anche una rappre
sentanza papale. Contemporaneamente al rifiuto doH'artnistizio egli 
fece sa]M‘rn al cardinale segretario di stato  Cibo, che il modo migliore 
per il papa «li render servizio alla causa della pace sarebbe stato di 
mandare il più presto possibile un nunzio al congresso della pace, 
(tassando sopra alla scelta della non cattolica Nimega e ad alt re dilli ■ 
colta confessionali, poiché sul un trasferì monto del congreaso in un'al
tra  città  era appena da pensare.* Innocenzo era pronti» a parte
cipare all'opera ili pace, ma riguardo alla questione confessionale 
mostrò più scrupoli deU'im|*enitore. Per evitare una mediazione 
pontificia tra  potenze cattoliche e protestanti, scura dover ri
mettere per questo ogni cosa ••«elusivamente nelle mani del pieni- 
potenxiario inglese,1 egli avrebbe visto volentieri accanto al nunzio 
anche un secondo mediatori’ catto lico  al congreMo. Kgli pensava 
a Venezia, ricordando verosimilmente il congreiss<i della pace di 
Mmister, ove anche l'inviato veneziano aveva lavorato insieme col 
nunzio pontificio.* Coll'aiuto rii Venezia egli sperava altresi ili poter 
ottenere fors« una località cattolici» per sede delle trattativ e,* 
invece dell'eretica Nintega, che già era apparsa al suo pnsle*-«n*ore 
poco a4la tta  ad un rappresentante papale.*

Ad una mediazione veneziana pero, si opponeva la forte tensione 
•esistente in quel m o m en to  fra la  repubblica e  te « ir ti ahsburgirhe. 
t«li Spagnuoli, cioè, per domare la ribellione di Messina del 1674 
coni ni la Corona di Spagna, avevano cercato di trasportare delle 
truppe r e c lu ta te  in Austria attraverso l'Adriatico in Sicilia. Ma 
Venezia, per tinnire ili Luigi X IV , che effettivam ente aveva mano 
nei torbidi di Messina, proibì la traversata. I due vascelli spagnuoli 
rim etterli tornare indietro e  sbarrare le truppe.’

1 R ti 'U m  103.
■ • l^opoldo al cardinale I ìb o  da F.beradorf la  ottobre 1676. A r c h i v i o  

• e g r e t o  p o n t i f i c i o .  Id i. dt pnmr 103 a , IM  a.
* t t r . l ib o  al Baonvrt la data 33 gennaio 167». pena» B u lin i I 31». •

•otto p. 5«. a . 4.
* t t r .  Parte I di q u eto  voi p. 74.
* lib o  al nonaao Aimldi ia V»aer«a. 7 • 31 ottobre 1676. prea«o B o m b i

I 63« a. In ronnegnnua ai dovrà par temperare alquanto U guadino dell In  a m i
/•Manu X I  I » .  qnaaarbe laaoewnso XI Boa avena» rannaciato agallo  preoc

'npasioni ra a ln w o ìu li
* t t r .  il memoriale dei Bevdar^na all imperatore l^ fn ld »  negli Ari*» 

*< aw aai iw d* X tmJfm* I 134 136 M i a  • lim ia te  X ri alndiò a» U o ansio 
H atM cia non poterne partecipar» da Kleve alle trattative, cfr. PaUatririnl 
ad AHien IO amggta 1676. p w n  llftr*a a ** t> r . l'raaa e »  *W  di* rèm. 
Kmn* A3 a.

* Jivto\in B t r t w m u  nel v »w » 4»»* r«aa> X X X V  «ini») M a ., 
*ee«odo d K Archino di •‘tato  di Veawaaa. l ’ntwaN. ia  lare. fiUa 134
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Innocenzo X I  aperò «li poter appianare il conflitto. Anche prima 
eh» l'imperatore I/eopoldo esprimesse il desiderio di un nunzio 
pontificio »  Nimega, il papa aveva avviato, circa il conflitto re
gnante nel Oidio e la partecipazione di Venezia alla mediazione 
di pace, trattative colla Signoria, Vienna e  Madrid,* le quali 
*1 prolungarono tino alla metà del 1H78. Innocenzo X I  propose, 
che la Spagna, per riguardo al papa dichiarasse l’incidente liqui
dato.* Vienna sarebbe stata d’accordo, ma a Madrid non ci si 
volle accontentare di un compromesso amichevole. S i voleva 
soddisfazione.* Inoltre le corti di Vienna e di Madrid non avevano 
gran fiducia in una mediazione di pace veneziana, specialmente 
se avesse dovuto esserne incaricato, secondochè proponeva sem
pre Innocenzo X I .*  lo xtorico veneziano, assai valente negli affari. 
Battista Nani, che nella sua «»pera storica apparsa giusto allora 
trattava troppo male gli Abshurgo.* Venezia fln dalla primavera 
ilei I tt i"  avrebbe accettato  volentieri la parte «li mediatrice proget
tata  |H>r lei.* Alla corto pontificia si escogitò anche una fonua 
adatta di »«Mldisfazione: la repubblica avrebbe dovuto in una 
lettera al papa, contenente espressioni di devozi«mc verso il re 
•li Spagna, deplorare il passo da lei fa tto ; il papa, con il consenso 
della republica. avreblie inviato la lettera a  Madrid, ove sareblte 
stata  conservata nell'archivio per eterna menl<lria.,  La corte di 
Madrid fini per accattare questa soluzione; anzi, allorché al prin
cipio «lei IrtìH |iane che fosse da aspettam i l’ en trata  dell* Inghil
terra in guerra e «t»n essa la sc«tmparsa della sua mediazione,* 
!>on diovanni d’Austria, che allora dirigeva la politica «pmmuola. 
fece addim iurn premure |ier la partecipazione veneziana al con
gressi» della pace e lasciò |terilno cadere le sue difficoltà contro 
lta tlista  Nani.*

• i l  ho alt'AifoMi irti, «opra p. 41. n. &>: al Huonriai 7  *  SI noTrmhrr r  
IV 4l«w«hn> 1*7*. Raoartai al Cibo IH ottobre. 33 n orrm b tr r  darrta 
brv 1676, piraao B w » » l I 363-26? .

• Il «'»ho al Mrlliai ÍS  tx.i rmbri» 1676. fri 63U ».
» Il Urlimi al «Ibo I» cannaio 1677. i n  633 a.
• I oni U rardmalr Xtdhaid »«rondo la rrlaaioor drtl'AtraUi al Cibo.

36 dtcrmb«* 1677. tr i 633
• Il Urlimi al Ctto, 31 (ramato p 12 uorrm htr 1*77. il l ib o  all AimUi

37 granata» 1677; t  Airoldi al «'ibo 7 *  13 norom bi* 1677. i t i  633. 631. a . 3. 
634. 639. a . I . *4 7 . IllTTW T* NaXi è l 'a a lo rr tirila WuIwm M a
I m a .  (x b b h rtla  (U H M a n lr  ari 1676 Sportaiatmir 1*00 I w n a a i  «1 
\**nò drlloprta. rrdi Urlimi orila rrlauoor <1*4 13 aorMab«* 1677

• Il «ìbo al Urllim. 13 Maggio 1677. la B n a i l  I *37. w orialr dr*ii 
■urlali imperiali prt t a i i lm n n . 3 m astio 1677. la .Irtw <« mrm. I 341 •

• 11 U bo al Urlimi I»  aorraabir 1677. ia Bojahi t  6 4 *  63a»
• K ln rr . II M « ¡ d b o  a H rtU arqu. 33 fm aaio  1676. ia R o l i* l

I 316.
• Il Urlimi al l ib o . 34 dimaaab«» 1677 • 3 aprila- 167«. il Ciba a l  JUtoMi.

33 rranatn 167». ivi 6M * .  *34. a . 7. 633
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Ma tu tto  l'affare fallì (ter una condizione |Mtsfa «Jalla Spaglia 
«piasi subito dopo l'inizio delle tra tta tiv e , e sulla quale essa si 
ostinò, condizione a  cui si collega, seco n d o ogni verosimiglianza, 
anche il viaggio a Roma del cardinale l ’ortocarrero nella primavera 
«lei 1«78: colla mediazione |Mintiflcii>-veneziana, cioè, al e<»iufr«***o 
della pace doveva procedere di pari passo, sotto la direzione delta 
San ta  Sede, la formazione «li una lega di tu tti i principi italiani, 
compresi naturalm ente gli Abshurgo.1 Quale scopo della lega la 
Spagna designò nel corso delle tra tta tiv e  la difesa dai Turchi e 
«la chiunque turbasse l’ordine.* Oon ciò era confessato «niello ch e  
dalla parte pontificia si era riconosciuto fin da principio, che, cioè, 
l’alleanza progettata si dirigeva in prima linea contro la Francia. 
Si ha l'impressione, che i Turchi fossero stati aggiunti jwr render«« 
un po’ più accettabile al papa il progetto.' A iiiim lega simile Inno
cenzo X I  si oppose fin dal principio con la stessa risolutezza, con 
cui la propugnava la Spagna. (ìli stati italiani, egli dichiaro, s o ik i 
troppo dipendenti nell:- loro politica dalle Grandi Potenze, |ier 
poter proce«lere da sè alla formazione di una lega; il momento 
I>er un’ alleanza contro i Turchi è dopo la conclusone «Iella pace, 
non prima: infine, la mediazione p ap a le  a  N im ega è  inconcilinhilc 
con una lo a simile.* L ’ultimo era per Innocenzo X I  il punto 
«'apitale. Egli voleva evitarti fin l’apparenza di una intromissione 
nelle contese europee e di una presa dì posizione e«»ntro la Francia.* 
Secondochè poco dopo riferiva a Parigi l ‘a m baaciatore fruii««•*«• 
a Roma, il papa aveva «letto all’inviato spagnu olo : * noi siamo il 
capo della cristianità; ma non possiamo esserlo di una lega o «li 
un esercito ».*

1 II Molliai al (.'ibo, 3  (rbbr-aao. 4 roano. *  gtugno 1677: il ««•*•• al tlrlliai. 
13 majan« 1377: .Im a»  é i Rama 3  apnlr 167*. ir) 633 a.. 633 »., 63* «roa a .l, 
637. «53. a. I.

* Coai n p rn a a n m lr  l'anibaartalor* apaftaaoln a V*waia I. Amddi al 
Q bo in dala 33 granaio 1676, Irt 634

* Cfr. la rrlastoae dad Wrlhni drl 4 marzo 1677. n la ia  anpra a. I.
* Cibo al Urllmi. S r  4 m ano. I»  oorrrobrr . 23 dlrraabw 1677 r  39 ma| 

d o  167«. ir i 6J 4 636 a.. 64». a. I. 631 636». Nrllr talnutoai drl Cibo 
«a data 39 m a n í»  167* al I (o ra  «jarata 1—  ri aitón» alraaa da parla* d i ano 
°r«iao X I : • S. a. rrrdr aarba eba I .  U«Wr aoa ^  U (WIKI trfainrnir 
adallo prr maa»t*rr al Tarrbi f. didU-llaammo a u a lrarrr  laainaa* fia  i coala* 
ta li . . . .  romr é  tnarm»ato dall wp«n»» aa dalia Hfa <M H IV» roo ira M in  
CWaaaaii* IX . act pmroli rai/raa» dadla f a r m  di l'aaadaa. aoa ba inU ap tw  
Hlbr. roa ba raaawliala a ru ar ano di lalr da ar > Krtdralrtarwla» la «|«arl 
"»"■»rolo la a o m u »  X I t i»  ta llo  dasúsai» dall idra di ll prnfrtl« 
«ti b fa  «patfnaoln

* « ft. I» tainuiM i dad Cibo al llailtaai ia dala I *  a o tr ta lx ' 1677. ptenau
B o Ja s i | 64». a  |.

* II daca d F.ilr«m al l*uaapoaaaar. |s apnlr 1*7*. piwaiw «¿**1» ia  Ifr» 
T * * «  fe«* X X I I I  «IS76I I». L  i a n  Immmttmt X I  IS. a . 3|. r r .p tmp.

• **«ioaa l'aaam tnai di F. l’t i x • u n  o n u  ( i t m i t  (II I  3>»4), rbr II papa
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Non «*ru «lato dunque possibile aggregare un invilito veneziano 
alla mediazione |>ontificia |m t  la pace.1 Del resto Innocenzo X I  
av»«\» ¡»otto la m ura della pare in He nteM&, al disopra di tale 
i|ue»tione, e già al principio del dicembre 167f> aveva affidato la 
«uà rappresentanza a Ni mena a Luigi Bevilacqua, vescovo tito 
lar»* di Alessandri a, inviato già da C'Ieinente X  alla corte di Vienna 
coinè nunzio straordinario |*er quanto concerneva la pace.* Alla 
partenza del Bevilacqua, peri), si opposero difficoltà. Carlo II  «l'In- 
gliilterm fece conoscere Immisi in confidenza ? propria soddisfa
zione per la mediazione papale; ma, certo per riguardo al suo par
lamento od a Litici X IV , il quale dillicilniente desiderava allora 
una mediazione diversa da quella del re inglese, a  lui totalm ente 
devoto, aveva dovuto dare istruzione ai suoi pieni potenziarli 
di non allacciare nessuna relazione col nunzio pontificio e di esor
tar»« gl'inviati delle potenze coalizzate a fare altrettanto .* Queste 
ultime non accettarono il suggerimento. I*e potenze protestanti 
dichiararono, che esse non si sarebbero in verità servite della 
mediazione |>ontitlcia, ma intendevano riconoscere il nunzio come 
n«gio inviato.* Solo gli S ta ti Generali, con cui le due corti absbur- 
sfhesi, su preghiera «li Kom», trattarono per una accoglienza con
veniente del nunzio,* si rifiutarono da principio di rilasciare un pas
saporto al Bevilac«|tia, per non esser costretti a  nominare il papa 
in un documento ufficiale. A <|uesto essi avrebbero |totuto «taro.

avraar nitriti» la «lui tnrdiaaionr prr la |wrr piuttosto per Simpatia rrr*o la 
Spagna r rimprralorr rhr vrrao la Krawia. rutnr < «irl ta li»  indimmi rata ». 
Si può ansi notarr nel |w«itrtrr un rrrto rtl«ifi>o riaprilo alla Spanna, rk» prr 
vrrilà «art d» >pkt»r» in parir rolla aua «ronlrnlrsaa «U Iv i  l'arpia, amba 
arialorr spagnoolo in Kam i «Ir la alaria drl mnllitto prr i qnartim  r  gii 
«farsi drl Iv i « arpio prr p rn a a o tn r  in Kixna alraaa una mrdlaatonr di par* 
ponttftria II **lbo al lU nlanjua od il llr  r i  Lardila al Varrar, IS artlrmbr«- 1877. 
il Cibo al ltoonriri |S oitubrr 1477. il Huonviai al Cibo, & dwrmbrr 1Z77. in 
R u its i  I 39». 2 S O , a  X. 3KS) ».

1 Sul pian« d'Innorrnao X I di far aaaumrrr prr a rrm lu ra  al Portogallo, 
al |»»t«> di Vrnraia. la m rdtu k xir, rfr lluonriai a «ibo. 31 marvn 1677. 
r  l ib o  a Mrttlni 3» manto 1*7». uri SSO. S ii.

• Ihar * dtaparn <M Cibo al HautiTiai in dala 13 dirrmbrr 1*7« nrS' A r ■ 
r b i v i o  a r (  r r  l o p o n I i f i r  i o . Grrm. M  t. 19* SD*. L* invialo 
Aorrnltno Montanti a m a  «uuinariato già il 33 nort mbw 1*7* *  «Tra i periati 
rbr «ranno in pnrdtramenio prr la NiinUalara al Im italo  di par». Mona. B rn  
Irrotta r  i m i  ratMtdrralo. «rntmdoat rb r i Fiaium i no« melm a» n«- R ia a r ia  
or Palla «Tirino• l A r r k l t l o  d i  S t a l o  d i  r i r » » l t ) .  Sul B n iiar^ aa  
rfr. Il»nuftt X X X II  14 I B ia r j rm lm aialt prr il l ir io  »  X imrya in 
llKarmma I SS a l .

* l .  ialrrnanr*> Tanan In H ratrO n al «'ibo. M  dk r mbrr 1* 7* . Ü R aotrW  
al Cibo, la  M d p o  1*77. in B«xj»ai | n. } . ?74 a. « V  l.a«n X IV  an aw  
mano nrl (laro , rr» npinfcm» drUa rortr di Viro na. rfr Hwi l i ^ n  a lib o  
da Virnna. 34 C o aaio  1*77. ivi SM.

• Il IlrtOar^na al Cibo. IO cranar> 1*77. tr i  3A4 a.
* • l ’ibo al B m r U .  13 dkvanbrr 1*7* rfr —pra a . 31
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tu tt'a l più, il titolo di «Serenissim o >, e non potevano prom etter 
nulla riguardo all'esercizio della religione catto lica nella località 
del congressi» per la pace. Per il resto e*wi intendevano rendere 
a) nunzio ogni onore. Kgli potrebbe sistemarsi a  Ximcgu, come gli 
piacesse.1 Solo dietro premure di Vienna gli S ta ti Generali rila 
sciarono in  data 8 maggio 1077 un salvacondotto con menzione 
«lei papa.* Alla conclusione di una chiesa in Xiiuega Innocenzo X I  
rinunciò per non creare nessun ostacolo alla causa «Iella pace. 
Venne perciò im piantata nella casa del nunzio una grande capitelli*, 
nella (piale i cattolici, alla pari che neH'amhasciata francese, 
poterono entrar*«, ini uscire liberamente.* Per evitar»« una «lisputa 
di precedenza tra  il papa ed il re d 'Inghilterra, ai convenne di 
nominare nelle lettere di ph«nipotenza degli inviati le corti me
«liatrici solo in termini generali.*

Prim a ancora (‘Ite fossero appianate tu tte  queste difficoltà, 
il Bevilacqua aveva lasciato Vienna U 9 febbraio 1 «77,• Il 21 
marzo egli era a  Colonia.* Colà egli aspetto il regolamento «l»«l
• '«•rimoniale e prosegui quindi il suo viaggio per Dusseldorf e 
Kleve. Nella residen*; estiva del duca di Netiburg a iMUaeldorf 
gli fu preparato un ricevimento magnifico. Discendenti«! il Heno, 
««gli fu salutato <lap|>ertutto a suono di campane e spari di can- 
none.T Il principe elettore Federico Guglielmo aveva dato ai suoi 
funzionari nel territorio di Kleve comando espresso di ricevere

• Il Brrilarqua al «'ibo. 17 (»«naia 1*77. il Hnanna* al t'tlm. 7 m ano 1*77.
in IIo ja x i I S57 SA». 379 a.

• Il BrTilarqua al « ibo. I *  tnaot*» 1*77. uri 374. Il aalvaroudotlo olandror 
drll's m a**'«  1677 in .I«*» *< n * a .  I 44* a. Il nnncao n  *  rbiam alo « I l Un 
alràmmr r i  RrrrrmdmMmr Srtgnrur B rrllac^ ia  . . Xonrr dn l’apr .

• Il «'ibo al Brrilar«|ua m Coloni*. 34 aprilr 1677, prr—n Ho;a ai I 2*41
Il papa rra pronto prrflno a nnnortarr alla parta di airada mdl'abMaaianr 
drlla nunciatura. ora m a  lard ar diArolta S a i» ! H u tn u . l in i  d*» mJf
4r (a p au  dr .Via * « i

• Itrt ilar«|aa a Cibo. IO franar» 1*77. Yafwar a «'iba 13 granai» 1*77. 
in Hojaki I U S  SU . SM. n. I. L in p m la n  l^rapotda rama» tuta doppia 
pirnipotmaa. in una r  n o m in a lo  qaalr m d a lm » fi papa, a r i! altra il r» 
d'Incbitlrrra. rrdi A rtn  r i m I 374» 377. Il riaraca  di .*traab«nto. Frana 
K*on ron F tn U n b rtf. nomina MprawHMdr a n M n r  i mrdialori. prima 
il papa, poi Cario II  d 'ln*biltrrra tir i SWi

• Il Hmlanyna al Cibo da Tala IS  trfebrmao 1*77. in B oJaki I 3»M> Il 
B rw r rammmdalinii papalr prr il Rrrllar^««. drl 3 *  fri,bravi 1*77. in ,t>«n 
r i  mraa I U S  S i i  « pr«m» U » S .  Lrt / * «  £aumr  II  »44 «47

• fk u a s i I sai.
• Il B ttilari)oa al lib o . S» m a o »  1*77. ut B u javt I 37* a. Información» 

prwmr ani rw-rrimmln a I tt aa l M  a* banno nr« * M m itionr dala «la prraona 
rrndila a poti tara a Mona. Wr-rilnrqaa. A r t k l r i o  a r g r r l o  p a n  
l i t i c i « .  M un ii I I I .  ral. 1«  t. 114* 117*. l/aala  latm sbmr. la ^ualr 
ff. 113 ISSI al Irmpo atrama n a tiv a * Ir a nim i di ««adotta a il rarrnnlo drgti 
o w a ia r a ti. ai ormpa <)aa«< a d * drl n r m in u li  « l i  a i  * i t r  anllarram 
pagi» am m io drl Brriiar^aa la Xmmrm .1 «liliym |* d traab n  1*3«.
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il nunzio ••un tu tti gli onori.1 Il 1° giugno il liuvilaequu, »  notte, 
r ifiu to  solo da pochi,’ entrò a  Nimega1 con un seguito di più che 
fio |M'none, i r »  cui il Cationi e  due controversisti.* Due cappuccini 
furono du principio la b ia ti ancora da lui a  K leve per misura di 
precauzione, per assicurarsi prima, che p o t e s s e r o  m ostrarsi a 
Nimcsia senza impedimento. Un gesuita s p a g l i n o lo ,  in fatti, aveva 
poco te m p o  prima suscitato un troppo grande s c a la r e  nella città  
eolia sua v e s t e  lunga.*

Il Bevilacqua era il primo rappresentante del papa, che duini 
la scissione religiosa calcasse no v am en te  il suolo olandese. Saint 
Disdier, il setnetario del capo della delegazione francese a l con- 
gress», M'Kstrades, ha lasciato una descrizione perspicua d ell'ac
coglienza fa tta  al nunzio pontificio da parte della popolazione 
di Ximcgu. Il fi giugno a  sera, egli riferisce, vi fu dal nunzio 
alle ore fi ricevimento degli inviati im|K>riali, alle 7 di quelli fran- 
••esi.* La curiosità della cittadinanza, questa volta , fu assai grande, 
perchè la gente volle a  tu tti i costi vedere, com 'era fa tto  un nunzio.
Il borgomastro della c ittà  ed un gran numero di |>erooue avevano 
occupato le llnest re dell«' case vicine per osservare il nunzio, quando

1 lllLTtH USD I ia </urilen a . Porteti. XV 2. 3«ì.
* • latrultionc f. UH.
* £a IKT [)|* i<i u  US. Il dato in .Irte« ri a * a .  I 3A3. che il D r r iU «| u *  

MS munto a il 33 maggio muovo alile). deve nule re erralo, poiché 
Ir relazioni di viaggio d d  nunzio e Ir tue pruno relazioni da  Ximoga ai accor- 
‘lami auto col Saint Diadier.

* tl Bevilacqua apodi da Colonia, in data Is  aprilo 1677, »1 111» una lista 
drl atto penonale e un preventivo di « (mot. I.e a p m  d w w ì Iì importavano
I463..V» «rodi per A3 portone e SS cavalli l A f h i v i o  a e Z r a t o p o n 
t i f i c i o ,  /’• «  34  f. |3 »  a.; d r .  B o ja x i I 36«. n. I ). Sol l'aaonì vedi 
Hevtlacqaa a l ib o . 18 maggio 1677. «a i duo ru n lm vm ia li 3 macino 1677. 
in IkiJAX! I 374. 373». Il Saint liiadier n l f t a  ip. 66) la corto ZTandtoaae  
il baoo ordine della nunziatura.

* !* s r * r  ti|«i>ira a s  a. l .a u to rr  doli'* Iti rutilo ne dico (f. 130); • Averta 
di non condurre frali «oro di qualsivoglia rei ut •«•ne. perchè in qaei «orti di p an i  
non raparono, o no parto por eapenonsa

* I l  B e v ila rq a a  ebbe te n ta re  doti acco«t»cnia  ohe le  d op atau o tu  prole- 
« tan ti av reb bero  f a l lo  a lla  aaa  vlatta. Avendo n o ta lo , ebe aarebbe r i u n l a  
loro «grad ila . re ti  ni ritenn e ea en la lo  dal d ov ere d i p t n e a U m  ad « a » .  Kgl< 
rotnunirù  il » o l iv o  d ella  »«a .-ondolta  a lle  delegazioni ca tto lic h e . te qu ali lo 
ditm ero anebe m n l i la S M iU  di tru o lo  a lle  lagnanze degli in v ia ti d an n o , bran 
d e b a q W a  e  »dand roi per canore d a t i  ig n o ra li d a  la i  ( B ev ila cq u a  a  « ib o ,
4 e 11 (lagn o 1677. p w »  IIilim h u *i> t. l'tràràr 367 . n 3. 36.4.  a . II. X d la  
•M *  rotazione Anale tl B ev ila cq u a  dice: • IV r rorriapoadore alte co ricate , rb e  
avevo r ic e v a le  nel « i o  viaggio d a ' au n iatrt d alcuni p rincip i p < 4M taab . 
•liutai bone d icb iararm i. e b e  aarei a la lo  p ro n to  d i p ra ticare  la  d ov alo  r t v i lu  
con I m in ia li! de prin cip i e re tic i ogni vu lla rbe a v m i  a v a ia  tte m ezza  d i rtcovocv 
la dovala corr*»ponden*a a. (A re*. ¿171 I. *  a.. H i b l i o t e r a  V a l i -  
c  a n al. r»h iw a» Anale del Bevileeqma ai trov a  inoltre ivi nei Hmr*. 
¿176 I I 73. (Ubi. I6&&. tri. e  nell A r e  b i v i o  a e g i e t o  p o n i  i t i  
r i o .  «Uretra» IV £Mb. » 3. f i «3*. V.aeWI II 13». a . 47.

avrebbe ricevuto gl'inviati alle carrozze e li avrebbe riaccom pa
gnati. Egli com parve portando una semplice veste violetta con 
doppia striscia rossa ed unii croce tem pestata di diam anti. Del 
resto egli usava andare in veste corta. I l popolino della campagna, 
tanto catto lico  quanto protestante, veniva numeroso durante 
il giorno a  Nimega. I cattolici vi trovavano il loro couforto spiri
tuale, e gli a ltri soddisfacevano la  loro curiosità di vedere linai- 
mente un inviato del papa, ili cui i loro m inistri «ti religione ave
vano loro abbozzato un quadro spaventoso. L a  municipulità di 
Ximega, che face inoltro quant«i era  in lei per la libertà «l«*l culto 
cattolico durante il congresso, compiè poi anch’essa la sua visita 
al nunzio, con alla  testa il primo borgomastro signor W eldereu.1
Il Bevilacqua, rispondendo all'indirizzo di saluto del b«irgomiu«tni, 
osservò, ch'egli desiderava gli fossero resi dai protestanti gli onori 
come a«l un inviat«i laico, e che soprattutto era suo d«*siderio di 
aver rapporti e  colloqui con i rappresentanti inglesi, a  fin di poter 
lavorare insieme con loro per la  pace. Quindi invitò a  pranzo i 
consiglieri municipali e  li tra tto  dflroraaaineiite alla guisa italiana 
con sei portai«- e vini diventi. Si scuso di non assistere egli stesso 
alla mensa per una in<lis|x»«izione e ai fece rappresentare dal suo 
Uditore. Di religione a  tavola non ai parlo.»

Uno «lei primi lavori sbrigati dal nunzio su preghiera degli 
inviati francesi fu la compilazione «li norme «li contegno per il 
personale d'am basciata. L'ordinam ento di servizio del Bevilacqua 
piacque talm ente, che tu tte  le delegazioni cattoliche ('accetta 
rono «xi esso trovò anche il rironoscim eato degli Inglesi.1 L'azione 
del nunzio per la pat'e era cosi delim itata dalle istruzioni giuntegli 
da Rom a: egli doveva far «la mediatore tra  i sovrani cattolici, 
non a  favore dei protestanti. Doveva bensì « w a r  di ottenere dalle 
potenze protestanti maggior libertà religiosa per i cattolici.* Nel
l'opera «li mediazione, tu ttavia , non tocrsva a  lui indagare i piani 
e le mire delle parti o  degli Inglesi e condurre una propria poli*

Il Ingato pontificio al congre**o di Xiiuegn. 47

* P sisr I msoiks 67 6 *
* AHn H Vea. I 444 446. * Iztrwlliooe I. 133».
* II llevilacqua al «*tbo. |s ¿tagne 1677. ia B oJIV I I I * »  a II regola 

monto é ia Artm ti Mtm I 494 4W La a o  4tapnnum>l priaripaliMisae «mu 
proibtuooe dei daolli. protbtzmoe  di portal* anal o di vagaboodare di M tlr 
pe» il peranoale interiore. T raag n  tamal . «Mae paro r ia r  e liiagi. veogoo» 
paaíli. «onza dailinsione fr» a o n ia u n  o aggrediti. coa il raogedo immodialo 
dal terruuo IVr oflrae a genir d 'altre naziooi n a o  inoltre ttabdil» peae 
apertali. la  c a n  di azaezazz contra |a t gri lanaU il «dpevole. dal momento 
delt azrooe pantbilo. ceana di lar parle do« familiar) dell u a U v u lo r e  o viene- 
nwiaa » alia poluta nitaduxa Ove asile tirad* atiellr t ’iaroalrtaa vario 
carrozze. deve redore «taipre il paaao qaeila ebe la pa* faro pía fácilmente, 
coa qaeain. peró. non deve eaeer pragiadtrala  a— a s i  «ilaastone di prevedeoza.

* II r ib o  al Bevilaeqaa. 3 «  maggw» e  9 0  gM gno 1677. cfr l'lb o  al llaoavtai 
I *  laglto 1677. ta fk u s s i  I 376. 2W . 3»4 *
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tica di pace. Ove ni ’I p e r  parte loro facessero ¡.rub iti |»-r 
la pace e volessero esser giudici di pace, egli doveva lanciarli fare 
tranquillamente. Il Santo Padre non cercava Usuo onore, ma l'onore 
ili Dio e la pace della cristianità. Non era necessario, che il nunzio 
cercasse di comparire proprio lui come autore della pace; lo acopt> 
sostanziale sarebbe raggiunto, purché, comunque, la pace si avesse.1 
Kg li doveva solo comunicare le pro|M»ste di una parte a ira ltn i, 
ma cercare in questo una forma, che evitasse le asprezze e servisse 
alla pace.’

Kntro questi limiti, stretti per verità, il nunzio Bevilacqua 
<*egul il suo compito con grande accortezza. I pareri e i progetti 
consegnatigli furono da lui trasmessi in traduzione italiana, la 
sciando cadere, grazie ad una formulazione abile dell'espressione 
linguistica, tuttociò che avrebbe potuto offender«» l'altra parte. 
Appunto |M«r questo egli riuscì superiore alla maniera inglese, troppo 
dura nella forma, e suscitò anzi l'invidia degli ¡ngb-si.’ Secondo le 
relazioni esistenti, la mediazione del nunzio fu usata soprattutto 
nello trattativ e della Francia colle potenze nbsburghesi.*

Ki|>etinamente al nunzio venne fatto  obbligo da Roma della 
più stretta  neutralità.* Si desidero per questa una tale * «stensione, 
«•he la stessa abitazione della nunziatura dovette essere ad uguale 
distanza daH'amlms«'iata frane«**«’ e da quella spagnuola.* Data la 
(urte «uscettibihtà delle due parti e la in trattab ili!a  e rigidità dei

■ U l n a  BevlUrqua. SA «et trinhre 1077: rfr. Cibo a Vareae. 13 limilo 1*7*. 
a BevtUr«|ua S3 lugli» 1*7*. ivi S9S ».. 35«» . 339 *.

• l l t »  a IUvitar,|ua. SU maggio 1677 (rtr. «opra p. 47. a. 4).
• Brvilart)tta a l'ìbo. 10 no vertible 1*77; rf». le IrttMr del Bevilacqua al 

t'iba» e «lei lib o  al Ilevilari)ua in dala I  lugli» l*7S, preaao Ik u tv i I SOS 3H.Y 
349. SAI. IM  m in  Ir re Iasioni fra il nttxuto e gt'lnglmi «embran» m i n  alate 
aaaai buone. rfr lin e  ideale narralo dal Bevilarqoa al Cibo in data S t norna 
bre 1*7s, ivi 3*3. n. I.

• t i» , l'ìbo a Varene. S novembre 1*78. l'ilio a Bevtlarqua. 15 aprile UT» 
lluanrW  a I t i »  90  m ano 1*79. Ivi 374. n. I. *•<•">. n. I. 40&. Il raao pita »in#» 
lare, in ral venne m tw ila  la mrdiaaione del IW rllan)u  <7 Iagito 1 * 7» .  è 
.eri»  qarlio del dar« di TrrOMTOille, rhe »ollevò pu h »  mi XapoH. e porwa 
•ámenle ndTapprova*io«r di l.nmi X IV . d trend» di enee re  «avian» del n«w> 
quale durendeote d uella dei re Kedenro di Napoli, mentre l'ario II di Spagna 
ptMaedeva il para» «alo in arguito aUinva»M>ne di Ferdinando U raltadaro. vedi
I.C\I«. 141, t ‘rmr f ia w f  II  S79 M I.

• la  dala I I  ( ta fa o  1*77 iprrnao R ulaxi I SNA a.) il Bevdarqaa tilr tw »  
al l'ìbo di ave« fallo  notare al KaaquiUo (ano dei dae u mbri «pagaaulì del 
n a g l m ) ,  rhe non era apportano t) dtma»«rare rad  proli—ámenle Itagiaal t n » 
delle armi fra*rea«, a a ri»  i Fraared avrebbero materia « « i r a  gii *p*gaoo|i
Il l'ìbo * buaaama. f l l  fioro» 1*77 ( A r e  b i v i o  « e g r e  l o  p ò  a t i f i  
r i o ,  /‘art 37 f. a) il liev itarla* per II aao rilievo al HwmaiHo. gli Spagaaoti 
avrebbero palato arri a rlo di partigianeria. Ig ti. U rardinate. aoa ai *  M a i  
dato a mnalrare al papa il diaparrio ritrai» del nonno idetl 11 gtagao |*77l. 
i »nfroatla l'ìbo a (levtlarqaa. 13 gtagao 1*7*. la B » Jiv i  I 1U .

• S i iv i  I»t»niita «A

Il contegno del legato poutiArio al cotijfrw*o di Niinega. 4»

Fnmcesi nelle loro richieste,1 il sentiero dell'imparzialità era vera
mente stretto , ma il nunzio è  riuscito a rimanerci. La miglior«' 
prova è in ciò, che l'im peratore Leopoldo avrebbe visto assai 
volentieri, che il Bevilacqua fosse andato da Xim«>ga come uunzio 
a Parigi. Il nunzio, dichiarava l'im peratore, ha la piena fiducia 
e la sim patia di Luigi X IV , « fora«* p o tre b lte  indurre il re ad 
un'altra politica verso i Turchi.*

La sfiducia, che la me«liazione inglese incontro sin dal prin
cipio, fece sorgere ben presto, già nel manto 1077, la questione, 
se il rappresentante del papa non jm> tesse esercitare la m edia
zione anche in riguardo ai protestanti. La sUiasa Olanda s«>mbra 
aver espresso voti in questo senso.* Soprattutto il (¡rande Klet- 
(ore si sarebbe servito volentieri dei servigi del Bevilacqua. L'ini- 
{■cratere Leopoldo tentò dalla metà dell'anno in poi di guadagnare 
il papa all'idea, dal momento che la coalizione univa *<ivruui cal • 
tolici e protestanti.* Ma nè l'im peratore stesso, nè il canlinal prò» 
t«Mtore absburghese Pio * riuscirono a  cam biar la derisione del 
papa. Se i cattolici, tale fu la rigida decisione d’Innocenzo X I , 
hanno concluso coalizioni ili«« ire e disapprovate dalla Chiesa, non 
|>er questo il papa deve com pier* lo stesso errore e in certo modo 
canonizzare le coalizioni, immischiando« nelle faci-ende degli eretici 
e adempiendo i loro desideri.* Non si addiceva in alcun modo, che 
il nunzio apostolico si occupasse in forma pubblica e direttam ente 
degli interessi dei sovrani eretici.» Chi urterebbe cout ro la disciplina 
eeclesinstili» antica e immutabile. Iiopocbè t'tem ente X  aveva fatto 
«li tu tto  per trattener l'im peratore dalla lega con i protestanti, e  tilt - 
tavia Leoptildo non aveva tenuto canto delle giustificate obbiezioni 
del papa, egli non p«itevadare istruziooeal nunzio di occuparvi anche 
dei desiderala degli eretici, salvo che r i  fosse speranza concreta

* Il Baonviai al lib o . 3»< ottobre 1*7*. Il Beedarqua al l ibo 15 aprile 1*7)1. 
»  B o ja s i  I 343, SS» a. t i» .  Il roaftato  per U Brrv». appena« p. U d 7  a  l i c e ,  
'•i ntSSM tl. / /d im a  a ad A'raataa «Ma .Vtaaoy*« mrr f r t d « u i » a f r « t .  nella 
■'“ * •0 1  fiaaiarfcn  1919 f» . l id i  4. Halle d U k otU  aorte roti tran por altea 
mente per la S. Mede a  raosa di n a k i i m l  va«» a  pwaante detta Mla «teatralità 
da parte di n art tn u n w  o apagnoole arile arqae paaldkte. rfr. le reiasioni in 
B“ U *|  | MS As7

* Il Barrava« al lib o . I» stagno 1*7*. Ivi &4*. A orbe d Virano a p a ld lra  
d Ulaada. Jo b . Il abeo», riferì a Koaaa dalla bea»a ra aliat ila del nanxao pon 
lilirio al rongmau della pare, rfr II Breve a II «bea». « «et leni bre 1*77. in 
B«tarilisa I 119 a.

* l i» . Raoavaaa a Cibo. SI a a n »  1*77. p ta a n  R u iiv t  I fa»,
* liaoavt»! a  l'ibo. I l  la«l«o 1*77. ivi J*4
* l 'ib o  a  Baoavtni. I *  ottobre 1*77. t r i  M ia .
* l ib o  a  Bevilacqua. S i  artlasabr» 1*77. hrt S to  a.
* *11 Cibo al Barravo. I* ottobre 1*77. A r c h i v i a  * e g  r e  t  o p o n -  

« •« le  i o .  / ’art 37 l  14
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ili trarr*' da una simile uhm Unzione qualche gran vantaggio per la
• blesa catto lica.1

L’imperatore Leopoldo ritenne di potersi giustificare. So aveva 
concluso una lega con protestanti, egli fece «lire dal nunzio Buon- 
visi a Roma, ciò era accaduto per sua difesa, m entre Luigi si era 
collegato con essi j**r una guerra offensiva e anche ¡wlesso faceva 
causa comune con i ribelli ungheresi, con gran vantaggio dei 
Turchi.* Ma si rimase al punto stesso: nel dicembre 1677 e gen
naio 1078 il Cardinal segretario di stato  dichiarò ancora una 
volta al nunzio Bevilacqua, che la regola doveva essere di non 
immischiarsi negli affari degli eretici. Il nunzio si giustificassi» 
presso le potenze protestanti. La cosa poteva sembrare una ven
detta contro di esse, ma in realtà era fa tta  con riguardo alla 
conversione loro ed alla difesa della San ta  Sede.* Per il caso che 
l'Inghilterra venisse meno come potenza m ediatrice, il papa tiene 
d’occhio novamente la possibilità che si offre da |iarte di Ve
nezia.* Il Bevilacqua, bensì, non deve mostrar*» nei rapporti per
sonali nessun disprezzo per i sovrani protestatiti, e anzi parlar 
laute di loro; ma non gli è lecito trattare  nel loro in tercise .* Perciò 
non riusci del tu tto  discaro a  Innocenzo X I .  che la questione 
colla Francia per il Breve di pleni|»otcuza al Bevilacqua desse 
alla San ta  Sede un motivo jier astenersi dal sottoscrivere le con
clusioni della pace. « Il Capo «Iella Chiesa, e Vicario di Cristo », 
cosi dovè »crivere il Cibo al nunzio Varese in Parigi. « non deve 
avere minima parte nelle capii «dazioni, nelle quali vi intervengono 
i nemici della Fede e li ribelli a  I>io e alla sua Chiesa •.*

II Bevilacqua ha assai attenuato india pratica quelite severo 
prescrizioni d’ lnn«*cenzo X I  con il suo contegno distinto e  cor
tese, ed è stato  generalmente in buoni rapporti cogli inviati, anche 
cogli Inglesi.’ Kgli si era procacciato per tempo dall'Inquisizione 
il permesso di aver rapporti cogli erotici, ove fosse richiesto dal 
bene generale.» AI congresso domino l'impressione, che il contegno

flO Innoccnio X I . iuis-|iw#. Capitolo II.

* Il Cibo si Buon»«*». 37 ii«>vrn»hm’ |«T7. in i S o l. n. I.
* B u » n tsi • Cibo. I»  ilir-c*nbrr 167?, ivi 311. D. I.
* Cibo a M i l w q a * .  I»  *  SA dieeinhrr 1*7*. Bri 311 a.
* l i b o  ■ B e ilw < )u  33 ( « m ì o  1678, ivi SIS. «Ir «opra p. 41 a .
* Il Cibo s i BrriUwjm». 17 Iagito 1* 7*. in B o ra si I J i * .  Ctr. Bardar 

i|nt al Cibo. Mi n o w ab rr IS7S, tri 3SI a.: il nnnato rtcona di far SMumnr 
««peraM «Irgli Olandaaù in w  mNnnmlr ali mfdiMiMM' *> si limita alla Iona aia. 
t ir tw trnfr hrÌlutrf tn ti k

* 90 taglio IC7S. Bri S i i » .  Ctr. IllLTfcafeAXrrT. I > W /  3 * *  371. «al 
roti Itili» prf il Brvnr m ll  appnaw p. U .

* s u n - D i i M U  *& k  c tr . «opra p. 4* .  a. A
* Il B«rilan|M al a l io . 1« giugno 1677. in Borav i I f »  Gtt prima. 

l» r* . In data 4 c ia f» » . U Cibo lo a m a  esortalo a non n « t n n  M n u  
pervlibinanr prr gt'lkg lm  a lti*  il htnitr «M Ianlonilallno* <W * .  I  tk M  
liti  2SS).

Il ruategao del Issalo poiiliQrio al fou(n s»o di Ninirga. AI

del Bevilacqua rispetto ai protestanti si distinguesse in maniera 
estremam ente sim patica dalla maniera dei uunzi procedenti. Una 
personalità em inente degli S ta ti Generali disse, che i suoi propri 
ministri di religione avrebbero un bel predicare, che il papa era 
l’Anticristo; per suo conte, egli era convinto in ogui caso, che il 
papa attuale non poteva esserlo.1

Certo, alle stipulazioni di politica ecclesiastica della pace di 
Westfalia c'era ormai poco o nulla da cam biare per via politica; 
ma sarohlie stato  un successo morale della causa catto lica, proprio 
nella sfora di potere del protcatantcMino. se il nunzio |tontiilcio, 
dato l’am biente favorevole di Ximega, avesse fatto  da mediatore, 
in interessi puramente politici e m ateriali, anche dei principi 
protestanti. Ma |ier idee simili era allora ancor trop|io recente il 
ricordo delle guerre di religione e del IW s. Anche nei paesi pura
mente cattolici kì sapeva distinguere ancora troppo poco fra «ro
tici formali, coscienti dell'eresia. « I  erotici m ateriali, viventi in 
buona feile, tra  una lega a scopo religioso, e coalizioni puramente 
politiche di potenze separate confessionalmente, che potevano 
esser gius! ili«ale, per motivi gravi, come l'equilibrio europeo o la 
difesa contro i Turchi, anche dal punto di vista della morale c a t
tolica. Il rigoroso Innocenzo X I .  che non aveva mai calcato suolo 
mi*to confessionalmente, non era f  uomo da precorrere in ciò i 
tempi. Bim ane fermo, tu ttavia, che gente eterodossa, anche so
vrani protestanti, uscivano del tu tto  contanti da colloqui personali 
col papa e non avevano parole sufficienti per lodare la sua bontà e 
cortesia.*

la» Santa Sede. pero, era perfettam ente con*a|icv»le delle possi
bilità lim itate assistenti per la mediazione di jn»ccpontificia. Alcuni 
Aiuti più tardi, il Ili luglio 16A.1, il can i inai«* Cibo scrive al nunzio 
Mcllini in Maalrid, che il congresso di Ximega aveva m ostrato 
tro p p o  bene l'inutilità di una mediazione pontificia. Alla Senta 
Sede m anca un raerrito. «al essa n»n può trattare per conto di 
sovrani protestanti, i etti affari tu ttav ia  »’intrecciano dapper
tu tto  coll'opera della pare. Qu«*t«i fa tto  priva la mediazione 
pontificia della sua effb-aria.* IM  resto, non si deve dimenticare.

* I»iai.iaa_l43 *._Anrfc» II BprOao^na t t fm ia  in data SA (lagno
a i i  al Cibo, rbc la geni* m atfrsva'«va lai «aà gr&odr rm an u lM * «o«o
*  NantilA (B o Ja s i I S4A «.).

’ Ctr. M*Ra*> < i 342 ». » la u r t i a m m i «  «aa *  di altri mI p* ornino di 
boa ItAmalnm l’«*U o p .*» H J .  4. p >> | I I ,  p M  f  M>. p. 40 H 1*1. 1°*- 

’ A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n 1 1 f I « I o . 8/miyns 1* 1 I. ». • * Il bui 
P * * »  di Ximag» ha lim < *H n troppo h a * ,  qaaato <4a inai«!» la R»*dlatino* 
roolttfaia. aOorrbr s'inconfm n a  «a all*« di (stoiii»  pn>t««taa*t* rt ia  aitali 
'• p h rali poo q«arili di principati «**Urt. a r a la  non poA ««minar* roarar- 
d»*o*nU a i  l i  f  parto«—o di pawr» le mani la  la tto . <»»«*• rlte d*tia media 
•*' na. roani dianrmala. noa p*» «t»* a»r «aa la tta  qovtta «Araria rb * aaabW  
nerawarlak mé di M  ai la prf In pia la tto  il canto «W «I dorfrbb» ♦,
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eh»* iu Un«» generale I» par«* non i* stata  fa tta  a Nimega; essa fu 
piuttosto il risultato della debolezza della Spagna e della volontà 
conquistiti rii-e •• abilità diplomatica di Luigi X IV , a cui riuscì 
«li so z z a re  la coalizione e d'impedire un intervento m ilitare del
l'Inghilterra, facendo giocare scaltram ente l'un contro l’altro  il re 
ed il parlamento inglesi. Innocenzo X I  ha fatto  quattro volte il 
tentativo di agire hu Luigi X IV  in senso conciliativo, pei mezzo di 
B re v i1 e del cardituile Bouillou di Parigi. Questi fu incaricato di 
dire al re, che la guerra in corso non poteva procacciargli nessuna 
vittoria tanto splendida da potersi paragonare colla gloria di aver 
rùlato la pace alla cristianità e  di aver risparm iato il sangue c r i
stiano per grandi trionfi nelle terre degli infedeli.* Il papa si sforzo 
altre.Vi, mediante tra tta tiv e  personali coll'am hasciatore frames«* 
in Itonui e |ter mezzo del nunzio Varese in Parigi, di ottenere per 
il duca di l.oreua il possesso del suo paese,* per la Spagna una pace 
piti favorevole e, corris|>ondcntcmente alla mediazione ingle«e del 
gennaio IU78,* la restituzione di Tournai, Condé e  Valenciennes.* 
Ma Luigi X IV  si mostrò in trattab ile . Allorché nell'affan« deH’im- 
prigiotiamento del francofilo Wilhelm Kgon von Fftrslenberg la 
corte di Vienna suggerì al papa la proposta, che Leo|>oldo «l«*sse 
il prigioniero nelle mani d’Innocenzo X I .  il quale poi intercedc- 
rebbe |mt lui la libertà, a Parigi si respinse anche quanto espediente 
per tutelar«' la dignità imperiale.*

Il 10 agosto IU78 venne *ott«i*crìtta la |MbC6 fra gli S ta ti itane- 
ridi e la Francia, il 12 ««•ttciiil.ro la Spagna dovette adattarsi alle 
condizioni di Luigi X IV . Si trattava on» di vedere, se l'im peratore 
avrebbe continuato la guerra o concluso anch'egli la |u»ce. T w « i 
al uunzio Kuonvisi di persuaderlo alla pace. Personalmente, il 
Kunuvisi era partigiano ristduto «lcU'equilibrio europeo. Non si 
devono lasciare alla Francia, scrive egli al principio delle trai ta li ve 
di pace nel febbraio 1677 al Cibo, tu tte  k> sue conquiste, «-he l'hanno 
fatta  l'arbitra di Kun>pa, a scapito anche della ('uria.* I l nunzio 
«li Vienna si pronuncia |**r ima forte Fiandra in mano spognuolo.

* IO febbraio. ì»  ip n k , IT noum biv 16??. in B t i i U l U  I 44. N i ,  I la  t
* 13 f t rm u o n  1 6 7 * . 1*1 4 9 »

* C i b o  t  B «ril»n )U  I I  |«7*. » » T i U r ^ i u  »  l i b o .  I s  (im n a  IS7S.
■  V a m r  31 g l n a M ;  t lu o h H m  »  I W r t U n ) M .  2 8  I r b b n i o  I O .  »  l i b o  & u n o ,
* »ho ■ IlaontriM. 3A  m an» •  I*  aprii«- I « * » .  in I I o j a s i  I  » * .  1 4 1 . M i .  4 4 » .  
4<>S. 4 0 3 . n I .  4<*4 I I  I l r r r r .  « li  r u i  p a rta  il l i b o  o r l i *  I r l t r n  al R t o n r w .  
I "  aprilo I « ? » .  in R u rtn tft* I  34» a.

* O r. Km rr. A m tI **•
* V tn w  a lib o . 7 t»bbfa*o 147*. lib o  a KrUlai. 21 n a n o  l*T». MHtiai 

a  lib o . 3 9  aprtk> 16 7*. in B o itir l  I  3 3 » .  3 2 4 » . .  U t  »
* P U M n  I I I  4 U

* linon i tv  Orti» M a n w  al l ib o  <M 3« febbraio 1477. «opra no raQo^Uii 
<«n r im p m io tr .  in  L » ti» M \  I l  t u
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una imponente forza» navale inglese od un'Alsazia tedesca.1 Ma 
«picsti erano scopi, che entravano appena nelle considerazioni 
|H>litiche d'Ituiocenzo X I.*  la» sua |Militica era dom inata unica
mente dal pensiero della difesa contro i Turchi e d«*i vantaggi 
veri o presunti alla Chiesa cattolica. Se. pensava ««gli allora, non ci 
*i fosse opposti ai sucoossi delle armi frane*’* !, la religione ca tto 
lica avrebln« potuto esser ristabilita in Olanda e forse anche in 
Inghilterra. Cosi, invece, l'im peratore aveva difeso por mezzo 
della coalizione l'o land a contro un sovrano, le cui \ittori«* signi
ficano conquiste iter la religione. L in i ponti oro può avere agito 
nell'interesse p<ditico dell'impero tedesco, ma il pregresso «Iella 
roligione ne ha sofferto; egli «lev« guaniarsi in futuro «la simili 
allearne, perchè esse chiamano la vendetta di I>io.* Adesso il 
|>apa in ogui caso, voleva la ihk-s a tu tti i costi. Se noti si po
teva ottener«« una pace generai«*, i nunzi dovevano |*«r l'appunto 
favorir«« quant'ora |iossihde le pratiche di paci s««parate.* Sel'im - 
l>erat<ire. così pronuncia l'istruzione per il nunzio limiti vi»i, rico 
no*«-*« la necessità di cercare un'intesa. |*er ngtianlo alle minarcie 
turche, gli può procacciare soddisfaztouc l'aver per motivo il 
dovere di una virtù er«>i«-a, impostogli |»er il Itene generale dalla 
volontà di Dio, che gli vien fa tta  <H>no»rere dal »uo Vicario.*

In <|ii«*st«> senso lavoro il nunzio a Vienna Egli to«-e preacute 
oU'imperatore, quanta cura e danaro gli « h is Io a m *  in O rridente il 
mantenimento anche «li una »«»La piazza, e ebe ingomma il conline 
verso la Francia non si poteva più cam biar moli««. I n v n f  in Un
gheria ««gli ]>oteva guerreggiare ron molli meno »a« nftei n con molta 
più gloria, osai«-urare Vienna e«l allargare i «fintini del *uo impero. 
Tanto più Leopoldo doveva rivolgenti a  i|untj »copi, in quanto 
il residente inip««riale a ('«Mtonlmopoli scriveva, ib r  i Turchi pre
paravano un attorco aH'Aastria.* Le difficoltà, tu ttavia, «irono 
grandi. S i volevano salvare Freiburg e Philipp»l>urg e non lanciare

'  N*Ua tu * JV nw n* (non datala) in T u » l .  I 194 SUA
* Il Fa«K«ó| <23! rimanda b n a i. e r a *  |odir«*ifn r m » U  M ia  fuou 

nrtla n. I. alla u —  rru i w  ddt inrO I» > « n a » o  alla rari«- Ituprrtai». P— I ■ 
nien <’oo Ianni. grtla «na w lilS n »  SnaW M  ISSA < p m o  f l l i s u i  in Pomln 
"*• .Imi». X X V II ( ISS7J 2-i*<: « bm  inttomwttdn U Santità S«m. >b» la ramwr- 
T«stear dWI M|iulibtw> tra principi (b rM O b  *  la t r a n u m »  do' popoli mmo
• «ardisi del Papato •. n a  la tra»» *  M  IM i. « il tM ia iia l  d a tr iu  n t l o  co« 
"•no a lln b sirr al papa la ana p o p t i  raoriHtlaa i p n tM a r W  ilp n d w i*  la 
•da» di bri.

* Cibo a l l m n S .  33 Instto 1*7*. in B a ia s i  I iS7
* Cibo a lhriÌMi|«a. i l f »  Storno 1*7». a  ttnoavM 21 giagno r 12 tacito, 

M  1 4 4 4 , 1 M * ,  I M *
* Cibo a RnonrtM. 13 tiglio 1*7*. ivi l ì t i .
* *  Bnonrta» a U bo. 13 ffnsgno 1*7*. A r e  1« i  *  i • « » l i t i o  p ò « .  
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in asso te potenzi- coalizzate del Nord. I l Buon visi spero a lungo, 
che fOMe possibile ottenere le due piazze. Nel conto delle tra tta 
tive egli propone, « he invece di Friburgo ni olirisserò a Luigi X IV  
cemioni di territorio equivalenti presso Breisach, una sjiecie di testa 
di (ionie.1 l ’er Philippshurg sembra d ie  la Santa S<*de proponesse 
a Parigi un baratto con Nancy.8 Ma Luigi voleva già senz’altro 
Nancy.* Alla line l'im peratore dovette tenersi contento di poter 
conservare (ter l'impero almeno Philippshurg. Iiiguanlo alle po
tenze coallzzate del Nord, il Buouvisi dapprima si espresse nel 
senso, eh’«Me non dovevano costituire nessun ostacolo alla pine. 
L ’imperatore, così egli consiglia, non ha bisogno «li sacrificare se 
•tesso ed il pubblico liene per ap|M>ggiare sovrani, rhe, se rima- 
nenaero iti |m»s*«***o di quanto hanno conquistato,, raddoppierebbero 
forse le loro violenze contro di lui. Per il caso eh’««si incom incias
sero a divenire |>ericolosi per l'im peratore era ottim o, ch ’essi 
avessero gli Svedesi alle spalle.* Nel corno delle tra tta tiv e , pero, il 
Huonvisi ha compreso meglio la difficoltà. Se l*im|>enttorc. dichiara 
egli nelle sue relazioni a Itoma, si separa dagli alleati del Nord, 
v’è il pericolo che anch’cssi concludano dei tra tta ti separati colla 
Francia, e precisamente contro di lu i.4 Ridar tu tto  agli Svedesi, 
e dover concedere ai Francesi il passaggio attn»verno l'impero, gli 
sembra insopjMirtabile. Ciò equivarrebbe a salvare una parte del
l'impero distruggendo l'altra. Sarebbe una pace da arciduca «l’Au
stria. non da im peratore.* Bensì, se la Francia insiste incomliziti- 
natam ente nella sua protesa, v’è alla Bue motivo per l'imperatore 
per una promessa segrota «li non (are op|Nmizione. |M>r saivaro a l
meno all'esterno la propria «lìguità. Ma una p a c e  duratura in tal 
humIo non è possibile.*

I consigli «lei ituouvisi hanno fatto  certo impressione su Leo- 
pnl.lo.* La «liHisituie tinaie, tu ttavia , non è «tata determ inata da 
essi, ma «latta pressione del i i m ì i |i>Uo  terz«> partito neH'impero, di 
«|iiel gran mim«>rt« di phtieipi imperiali, che volevano la pa«-e ad 
*»gni costo e penuisero r«MÌ alla Francia «li eievaro sempre più le

M  IniMwetuo X I. Itt7#-ltt89. Capitolo II.

1 a  Cibo. 34 lucilo r  4 dtrrtntar I«ì7s. rtt. Ir (W u*r|.
Ui i|Uji al Cita» in d al* 39 ayutln. 3. V. IS M'Ilrwbir I t ì l ,  in B iO U l I 
377 . . .  3 *4 » .. 3AA 3*»

* C t .  il IIw m iìn  al I1W . 3o «Mutar I » ;* .  I t i  37«».
* Ct» r« itm 4a 13 M  l ( « l i d i a  di pner liinn» itnprrtalr drt S Irkbruo 1*7»
* *  R w w tia  t  U lu , l ì  ( t i f i lo  1*7» irti «apra p. ¿3. a . * ) »  T a s s i *  I 3* 1 -  

367. o r r  prtr» n w  ruttrutda la «tata (17 Insilai
* ItaunvtM  al Ciba. 37 n o v r m ta r  I «17s .  in l ln lM I  I 3*3 s.
* *  Hnani wu al Cita». I *  attutar I67». A r c h i v i o  » r  (  t r  1 o |> o n - 

I I I l e l o .  19» f. 373
* l liw n rw  al Cita». 37 »ovrtntar r  4 d krm tar 167». in R n itv i I M .  3 * 1
* Ct*. Ir t r ia a to M  dd R m t im  «tri 13 ( iK W  1*7» u t il i  m f l »  p  i l ,  

a .  Ik, 19 ( iu (m  r  16 a t t u t a r .  I r  d a r  a J l i tn r  | w ««>  lk u »v i I 340 • .  373
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sue pretese.* II  5 febbraio 1679, m entre la corte di Vittima ed anche 
il nunzio Huonvisi non erano atunra decisi sul «la farsi,* venne sot
toscritta  a  Nimegu la pace, che t* ottim am ente caratterizzata 
dal noto detto  di Leopoldo, doventi ringraziare il buon Dio anche
per le calam ità.

I  tra tta ti di pace delle due corti ahshurgh«‘*i colla Francia 
non fanno nessuna menzione «Iella mediazione pontifìcia e non 
portano nessuna sottoscrizione del Bevilacqua.' Ciò fu cagionatti 
dal dissidio tra  la Santa Sede e Luigi X IV  jier il Breve «li pleni
potenza del Hcvilai'qua. In quest«i l'itU|>eratore soltanto era indi- 
cato col nome, mentre gli altri re e principi «•rami comproni in 
una espressione geminile. Ora. alla presentacione «lei Brevi* nel 
giugno 1677 gl’inviati francesi richiesero, «-«dl'approv azione di 
Luigi X IV , che il re loro f«»s*e menzionato imme«||atameute d opo 
rim peratore. La Santa Sede diihiaro di non poter accogliere questo 
desiderio, perohè il Breve era stato rodatto stirando il vigente 
protocollo curiale e nella stessa forma di quello |ier II nunzio 
Chigi a Mmister. I>el resto aiu-he in Brevi, in cui si dovevano 
nominare la Francia e la S p a g n a , si usava la fonnula « i due re « 
{« utrum«|ue rogem •) senz’altra «list lo z io n e .* lat «|uestioiie rimase
H. Il Bevilacqua credeva già. che I Francewi si fossero arconten- 
tati, allorché nel giugtMi 167« e»«ì «lichtararono al nunzio, che. se 
il papa non si poteva decMere a far menzione del loro re  «|«i|mi 
l’imperai«>r«>, a parte e distinto «tagli altri capi di stato . Luigi in
tendeva, che «Iella mediazione ¡xm lilici* non si fai'nsse menzione 
neH'istrumciito «li |«ace. Il Bevilacqua propose quattro siduziooi:
o mm nominare |iersonalinente ne*»ano. o far due Brevi »eparati 
per la coalizione e per il re di Francia, o  tre Brevi jier l'im|iera- 
to ro  «• i ilnc re di Francia e di S|«Mgua, o  contrapporre in un Brove 
l'imperatore ««dia coaliz ion e  da una parie al re di Francia dal* 
l'altra, fili ultimi d ue tentativi «li «dazione fu ron o respinti imme* 
« I t a la m e n te  dai Franerai: gli a ltri due e u i vollero sotttqiorii al loro

1 Cfr. le rrUimoi lntrr»nr«nti «tri Bonaria» al < )ln  in data 3n diera».
b*r 1*7» r  37 «Trinalo 1*7». tri *«7 » .

• II Hoonvtat al Cibo. S Irbtaaao 1*79. Ivi 391 393 II n a n i»  di Viano*
n U n rt» . rb r la pera—rtunonc «Mia ooo p S r t t  rW  WMrT p o l f tn ir  «¿li
ittUrrsat rat lutai. fr t iW  artrfeta importala prt Ir ( a t a a r  p m ln tu tl  la 
»«■■■siU  di an aiata da p u tr  drilr a t tu ta ta

• «Ir. O r S t e n  V II I . 3 *4  3*9 . 37«» 9tKh At*m r i m*m II 739-731. 
4W  43»i Aorta orila par* Ua la P tM ru  «t W toH n il p»p» ooo *  nominato
«In U o rt V II I .  399«.).

• Il fkrvilarqaa al «ita». 11 r  SS macao, SS ta*fo». « r  3» «trutta 1677, 
•i V a iw  II ( ì^ m . SI >«P*<<>. Il 0 4 »  *1 I t a i b ^ u .  3  e I«« tacita. 7 ^pjslo.
4 « « U n t a r  1*77. I *  B o tiv i  I SM Im  » p. 3*7 la  M a  drvr n»turai -
MMitr Wggrrst « K i f s »  .  a r t « *  di « U n p sa  ». r tt.  A r c h i v i o  t t j i r t l «
r » s i i i i e l » .  , l w i  3» I. M i .



M Inuocento X I . l«17ft-168f*. Capitolo II.

sovrano.1 A Roma in conclusione si era disposti a  cambiare il 
Breve ed a  non nominare esplicitam ente nessuno, neppure l 'im 
peratore, Munendosi invece »Iella fonnula « re e principi cristiani »
o *einpliceiuente • principi cristiani », se l'im peratore Leopoldo 
Accettava.1 Ma a Vienna la pretesa, che per una esigenza francese 
ingiustificata si dovesse abbandonare in un socondo tempo la 
punizione di preminenza dell’im peratore precedentemente form u
lala, parve veramente troppo dura.* Insistendo i Francesi nella 
loro richiesta, Innocenzo X I  rinunciò alla menzione della m edia
zione pontifìcia nei tra tta ti di (tace. Egli, disse, aveva spedito il 
suo nunzio a  Nimega per la  pace ed il perìcolo turco, non per 
creare dilltcoltà a ll’opera di pace. 11 Bevilacqua, tu ttav ia , poteva 
rimanere, a fin di tutelare sino a ll’ultimo gli interessi catto lici e 
soddisfare il gran numero di coloro, che volevano servirsi della 
sua mediazione.* T u ttav ia  Innocenzo senti amarezza per il tra t
tamento fattogli dalla Francia;* egli lo dimenticò tanto meno, 
in quanto precisamente la form a rifiutata a  lui per U breve, con
trapponente la coalizione ed il re francese, venne applicata nella 
plenipotenza inglese e nei tro tta ti di pace della Spagna e dell'im- 
peratore con Luigi.* Allorché venne offerto in seguito al papa 
di nominarlo in un allegato ai tro tta ti di pace, egli respinse decisa
mente la proposta come indegna della Stinta Sede. • L a S . V . non

1 II BcTÌl*n)M  al Cibo r,l al V a m r, 21 1678, in B o ja s i  I 342 344.
• Il B erlU rqo* al Cibo, 3 loglio 1878: il Cibo al Bevilacqua 9 loglio 1878. 

al lloonviai. 9 e 18 Iaglio, ivi 348. 3*0 3.V4.
• Il lloonviai al Cibo, in da la  34 e SS loglio 1*78. ivi U l ,  a . I . 361.
• Il Cibo al Kevilarqua, 16 loglio * 13 agosto 1678, al lloonviai 13 ago- 

«tn. al Vareae 13 i> SO loglio, ivi 356-363. U  «cambio dei progetti di pace tra 
Plancia e Spagna il IS agnato, con* pare la aottoacrisione della pace il |j «et- 
irmbre. non avvennero preaao il notaio, ma nella raaa dell invialo olande** 
t I I», et a r a . Il «IH. 713. 7391.

• Nelle KWIwioim pmmr «erri» de repeaae n r  la 1*11« t»  fmrmt dt mmmtfm*» 
fmr V. U ranliaal P'Aatnwe Jttlr«Sue. pubblicate pili tardi per incarico del 
pa|>a. Il ponto IO innoa canb « On reflua à Nlmrgoaa d'esprimer dane le traiti 
de pali quii a'etait fai! par la médtaiiun do Pape, «noe preteste qne dar» 
la lom m ia«« do Nonre on a’Mait «erri «clon la «tjle e« l'oaage ordinati» dea 
tertnea (utrumque regna 1. tana dutingurr le roi de frane* da celoi d’ILapagee. 
encore qu'nn n'ent point tati rette dlftcolle è | r*ard dta ambnaaadmra d'An- 
«telane qui ae tronraienl dan» le mòttr ras. et qu'eoamte. locvqaU tallnt 
•igMf le traile rbea Ih  «mbaaaadeui» dea filata grneran* de llotlande. am 
ronvint de rlm m  un* «alla teOement diapuaée ponr l*a porta« e* la* «wgva 
q u ii ne parai pranl que l'one dee conronne» eAt rie  prete*«* a l 'a i t o  • |Ctauv.
l«w nH w  410).

• Per la plentpotensa la fh w  et*. IdM »4 mém. 1 22»  e U bo a Bevilacqua.
13 agnato 167*. in B o i i l l  I 362 \jr formule relative negli » t r i n a l i  di 
per* dicunu « en ti* .  .  . I .M »  X IV  . . .  et tea Alliea. d nn* pari, et . . .
• bade* I l . . .  et ara .tU M . d'aot*e. I.rut* l la jn tM  . . . « ( •  Ini** . .  .  1-eopol 
dom . . .  im peralo**» . . .  e * nn*. e t . . . I.ndovirnm X IV  . . .  ax alle*» parte > 
|l>t- Mo k i VII |, M i ,  3 7 6 a.i.

dimentichi >, scrisse il Cilto al Bevilacqua, « se  gliene parlano, di
rispondere a  dovere ».l

Per i catto lici nei paesi protestanti del Nord, i cui intermisi il 
Bevilacqua era stato incaricato di tutelare fino alla conclusione 
del congresso non si riuscì mi ottenere » Nimega nessuna agevola
zione. Oli S ta ti Generali rifiutarono la liltertà di culto richiesta per 
Maastricht. La città  dovette contentanti delle piccole concessioni 
eh'erano state  fatte  ad Amsterdam e ad alcune altri' località.* 
l>opo che gli Sveltesi furono ca lc ia ti dalla (ìerm ania, si lavoro 
dalla parte pontificia pon-hè lutti minisi rotori* protestante di allora 
di Osnahriick, duca Ernesta Augusto ili Braunscliweig, ed i suoi 
successori fossero obbligati a  »cambiari* il Ioni diritto alterimi ivo 
sul vescovato col possesso ereditario di Verden, nel qual minio il 
vescovato stesso sarchiti* ridivenuto del tu tto  cattolico.* Si cerili 
inoltre, che l’E le tto  re di Hrondeburgo restituisse i vescovati di 
Magdehurgo, lla llierstad t. Kainmin e Mindeii ed aldine abbazie 
che aveva avuto nel 1B4M quale compenso j»er i suoi territori pas
sati alla Svezia.* Ma tu tti questi piani fallirono; Luigi X IV  «-oalriiiM* 
l'impero a  rcoUtiiire tu tti i territori tolti agli Svedesi.* e«l i ca tto 
lici dovettero considerarsi fortunati, che non si arrivasse alla sentila- 
nzzazioue com pleta di Hildcsheini e di O snabnick.* La San ta  Sede 
»Iterava, che almeno Luigi X I\ poto*** ottonare dall» Svezia la 
libertà del culto cattolico uei posse**! teileschi di questa, il che 
sarebbe stato  un compenso per la |tacc favorevole, che questa 
potenza Itattuta in cam|Nt tlotova proprio soltanto al red i Francia.
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* Bevilacqua a V»*f«e. 2 "  «etlembie l*7S . < iho a V i i« * .  3 novembre, 
a Bevilacqua. 5  novembre < qai è il pn»an ritato nel tanrioj. in Ifc tJtil  I 3S» 
»74, n. I.

* li  Bevilacqua *1 Ubo. S i  «tugno e 3 loglio 1*7*. ivi 349.
* I l  R oonvun al B ev ila cq u a . Iv i 3*6
« 11 Cibo al Bevilacqua 3 dicembre 1* 7* .  SI gennaio 1679.  Ivi 3S4.  390. 

l a  « Memoria del Bevilacqua ai negncinlan imperlali > ri rea lo «cambio 
delle ronquMte del Brandebnrgo e del Brannacbvi eig min i beni MvularUsaU
nel 1648 r |a Irtr. r* mrm. I l i  3S * 3SS

* I l Bevilacqua u  a la r li  te qneelo di p*ee*r*a*e almeno MSnsle* da 
»novi danni: H i. le «ne reiasiani al Cibo te data 17 febbraio 1679 ed *1 la n d  
24 febbraio, il l.aun «opra I MM «torti peno» il Potnponn*. al U bo, 3 mariu 
<67*. In B o n n  I 39S. 397 a.. 4 »  403 II Me«naewndum del Bevilacqua 
P** Manate*, del 2«  febbraio 1*79. *  te Urte» H mete I II  313 i l i .  Mftrwtr* 
dovati* nel tratta lo  di pace del 19 inarto 1679 >/»» JV*al V II I .  4«l a.) 
**«*itni*e tutte la conquate ed ottenne qsale r— pia ta  per le lorliSreJitoni
»vette «ni «no ternlono IttMMO teDrri

* Ofr. in p*opoaito la p*«naant* t—urlati ma» del Bev ilacqua te date IO no
vembre I67S al negotialon impenali, «pngnmdi e f iu te U  roolro una «croia- 
n t t ation* compieta di t**aab**rS *  IliH u A im . in J*U » H mrm I I I  I I I -  
IlAi 1 Brevi <|| In Por euro X I al rie*» d*Ua rallegrale di 11 Udrai»  un. 30 |m 
<*aao 16 77. e all l-V llore v ~ - . . v . .  Maawmilt«« i l.n rvo di Colonia te  data
• gennaio 167» per itaaabr*ck. te  B t« * n i* a  I 60. 143«.
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Ma, allorché questi Tenne scandagliato in proposito a Parigi, fu 
fatto  supere, «-hi* «a questo punto non c ’era da ottener nulla.1 
Perfino ai reclami presentati dai catto lici dal 1B-I8 in poi non si 
poti* provvedere, perchè la separazione di Leopoldo dai suoi a l
lindi settentrionali danneggiava l'autorità imperiale ed influiva 
•favorevolmente sulle disposizioni dei principi protestanti contro 
i catto lici.'

Poiché le trattative e le stipulazioni di Xiniega ebbero per 
baite la pace ili W cstfalia, la Santa Sede credette di dover rinno
vare la sua protesta del 1 «ì IH.* Il nunzio Bevilacqua lo fece in forma 
g e n e r a le  ¡| 2 0  ottobre 107K * ed in {»articolare contro alcuni punti 
del trattuto ¡«patio-olandese * e contro la pace tra Impero e 
Francia e tra Impero e Svezia del 5 febbraio Ifi79.* La protoni a 
el»he un carattere prevalentemente foratale : alla dignità della 
Santa Sede non doveva esser derogato per nulla e si doveva preve-

1 CìIm» a Bevilacqua, 25 febbraio 1079, Huonviai a Bevilacqua, 10 marso. 
Inauri a lib o , 3 marso. in BoM XI I 30S. 40 4 . 4IMI a. Sulle premure della Sedo 
pontificia per ottrticrc la restituzione alla regina • 'rixtina di Svesta «tri anoi 
beni in l’omerania. rlr. Cibo a Bevilacqua 11* marmo 107». ivi 324. e la * reta- 
« w *  Aiuti«' del Bevilacqua nel (od . Ila ri. 5170 t. 3I*>, B i b l i o t e c a  
V a t i c a n a .  Secondo il f lu in ia  Kurop. X X X I V  271 («olio il novembre 
1070) la rr( in i, |*er «omprnao ilri beni in Ponirntnia rhr dorante la guerra 
non le erano «tali arm u bU i. ricevette dal papa annualmente 12.000 corone.

• Clr. Buonviai n Bevilacqua. IO febbraio 1171 e a Cibo. 12 marso. in 
B»j*K| I 303. n. I. 403. Sugli «torsi della Santa Sede per r o m e m i*  al 
«carotalo di l.iegi lituani e Houillon. vedi Bevilacqua a tib o . *  febbraio 1079, 
e Cibo a Bevilacqua la  febbraio, ivi 3#4 ». Secondo U Bevilacqua il vescovo 
di l.iegi tu assai manchevole nella dilnu dei »uoi diritti. I memoriali ralla 
questione in ISCHIO. /*iM M « l  3»7 ». Sulla »irte  deAmtiva di Boudlon vedi 
l'articolo ?S della pare del 5 febbraio 1079. »u quella di Dinant Inni* li. > i* iI m . 
•firm t |U0 . Sulla preoccupazione dlnnoccnso X I. che gl'inglesi pulnw iu 
•tabilirwi nelle città  della fiandra a danno della reliKiouc cattolica. clr. Tanan 
a Cibo. 2» gennaio 107*. Bevilacqua a Cibo, 15 aprile 107*. e le aspre M iete 
del f i  ho «I Tanan e al He* i Utequa in data 7 maggi» 107*. prv—« B a JO l  I 
a IO. 330. 333. Cd' linde« ««ombrarono g,à alla fine del 107S e al principio del 1079.

• Cibo a Bevilacqua. 12 giugno 1077. Bevilacqua a l ib o  9  luglio 1070, 
ivi 2*9. 3 4 9 * . ;  Breve dTnnocrnso X I al Bevilacqua. 15 maggio 107*. in 
Bitum ina I 172.

• h e  Movt V II I . 374. .Irle» e# mrm IH 93 |non I t i  «7. come é 
indicato dal I*u Moni».

• l ib o  a Bevilacqua, a ottobre 107» 11 nuixio deve protestare di frante 
ai pk-mpolcnsiari trance«* e «pagnucdi (B -U ts l 1 370)

• Protesta del 19 febbraio 1079. In -irte» *4 mrm. I l i  501 SW. Bevilacqua 
e Buonviai non prwen » patte alle congratulazioni ufficiali in Vienna ed in Vi* 
» * * » . co« Il m wwwn imperiale, efr Buoni «M a Bevilacqua. I *  lebbra» 1079, 
in Ik k iu i  I 393, a. I. Contro II trattato franco olandese non r i  fa |«w«ea4a. 
perrbé emo non odo non pregiud»cava alla religione calto lka. ma al raatruM  
•opprimeva molte rUu«otc pregiudizievoli Introdotte dagl» Stati IWwrali 
contro la eapitolastone del 1*32 Bevdarqua a lib o . 4 no n n W r  107«. n W  
a Bevilacqua. 20 novembre 107». in B a itn l  I 37*. 3*2. n. I.

nin* lo scandalo che poteva nascerà dalla prtvtunzione, ohe il papa, 
partecipando alla mediazione della pace, si fosse aeeoneiato alle 
clausole polit ico-eccleoiastichc di M m ister, o addirittura le appro
vasse.1 Quanto i» necessario interporre protesta, scrisse il Cibo 
il 18 febbraio 107!* al Bevilacqua, tanto , però, occorre procedere 
prudentemente, in maniera da contribuire alla pace senza dentar 
l'impressiono, che si contravvenga alla protesta.* A Hotmi, anzi, 
si considero a lungo se una nuova protesta contro la puce di 
Weatfalia fosse addirittura il cmmi di farla. In conclusione, |»ero, 
la Santa Sede credette di non poterne fan* a meno.*

Prim a di partire da Nimega il nunzio fece al primo Borgo
mastro della c ittà  la sua visita di omaggio, e fu ricevuto dai 
consiglieri cittadini riuniti nella maniera più onorevole. Kgli rac
comandò ad «visi ancora una volta i cattolici e  prego di provve
dere, perchè la cappella neirabitasione delle nuuxiatura rimanessi'.
I m agistrati cittadini ten to  preme* *e precise. Ai cattolici ste»*i 
ed ai Ioni missionari il Bevilacqua raccomandò di pndiltare 
•iella pace, ottenuta ad etud dalla mediazione pontificia, t'oli 
accorta m oderazione, e di dar l*a*em pio di discretezza religiosa, 
schiettam ente cattolica, so volevano che le liliertà concesae fos- 
»em durature.4

Xel viaggio di ritorno il nuiutio r ic e te lle  a  Ferrara da l<eopoldo 1. 
a mezzo del cancelliere di corte Si rat manti, una cnice di diamanti 
in ringraziamento della sua mediazione.* A Roma egli giunse 
solo colla m età del suo seguito; gli altri erano morii per via, vii 
Urne della | teste, che allora destila va cosi •paventosamente l'Kunipa 
«■entrale. Anche lo sle*»o nunzio pare non ite rimane««- del tu lio  
immune. Ad e»tsa. e a ll’umido clim a olandese, che molto Pavera

11 commiato del legato pontificio da Vintegli. 59

* Velia »«a *  relazione finale il Bevilacqua din- di aver ptntautalo. • acciò 
non |wtaMtn dalla mia taciturnità indurre altana armeno tarila approva 
«ione > (iW . Itati. 4170 I. I * .  B i b l i o t e c a  V a t i c a n a ) .

* l ib o  a Bevilacqua. 10 lebbra*» 1079. la B u i t i l  I 1M. Vello i lraso 
*c»«o ai Mjmme Innocenzo X I Breve a l.utgi X IV  del 14 mar*» 1079. in
ButntiK a I 241 s.

* Il Cibo • «ente in data |* ottobre 107» al Bevilacqua i A r e  b i v i o  
s e g r e t o  p o n t i f i c i o .  / V i 37 I. SS»« i «guarito al protewtar » orilo- 
la rnnfenuastone della Pace di Ut « i l w. a n t r *  non si aggiungono nuovi 
pregiudist alle roae sacre. no* par m »w«ann di riaovar le p tvM Ir l o *  m ito 
d *  colle arguenti le «rnver» «opra qansto psrtsruisrr pi accertaisf entr ». 
1- » ottobre U cardinale «egtetatv» di S ta lo  invia quindi copte delle proteste 
dei I bigi a Ma net et. ed ^Qraage. rb r. tn w a a i .  no* si poteva fare a meno di 
■na riaaovastone della protesta tir i f  I t s  1 » .  i Ir  anrbe l'tbo a Buoovhu.
25 febbraio 1079 • T t i i  r *  I 3*0a.|t a  Roana non «iate«*de colla prvtmla 
di danneggiare in alcun atodo l o jer»  della p a n ,

* *  Retatone finale del Bevilacqua, f u *  417« f 32. B I b 11 o t * r  a
V a t i c a n a .

“ I n  f. M( k
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torm entato »  Nimega, «ahi da attribuire la tua m orte avvenuta 
poco dopo il suo ritorno, nell’aprile del lt>80, in Rom a.'

Da parte papale si sentì assai bene quanto dovesse riuscir 
gravosa aU'im|>enitore ed alla Spagna questa pace poco onore
vole;* e»*a, infatti, era imposta dal vincitore,* e già per questo 
non poteva che suscitare nuovi pericoli nell’impero ed in Ungheria.*
Il Cardinale Segretario di stato  scrive al Ituonvi&i il 25 febbraio 
107» di rinfondere coraggio a nome del papa all’im peratore, se a 
questo apparivano troppo dure le condizioni di pace. Si era tra t
talo, precisamente, di scegliere fra due mali il minore, perchè la 
prosecuzione della guerra nelle circostanze attuali sarebbe stato 
indubbiamente il |>eggio. Il Santo Padre essersi espresso nello 
stesso senso coU'amhasciatore spagnuolo. Sua Maestà, del resto, 
aveva già detto appunto di voler offrire a Dio questo sacrificio, 
i’ perciò, senz'altro, non doveva aver bisogno di esseri* esortato 
alla rassegnazione.* La San ta  Sede omise manifestazioni pub
bliche di gioia.* In  cam bio il papa distribui più »b lin d an te- 
mente elemosine e  doti )>er ragazze povere. Fu prescritto di 
cantare un T e Deum, ma alla maniera «lei cappuccini, « in forma 
pau|>ertatis

In complesso, tu ttav ia , il sentimento di gioia predominava 
assolatam ente in Innocenzo X I . Finalm ente veniva (Misto un 
termine alla guerra lunga e  devastatrici', e le forze degli eserciti 
cristiani erano fatte  liliere, corno egli pensava, jm t  la guerra contro 
i Turchi.* La’ notizie di armamenti e di disegni aggressivi turchi 
contro l’Italia  e l’Ungheria imperiai«* si erano m oltiplicate |iurti- 
colarm ente dalla primavera del MIT7.* Questo fu il motivo, j m t  il 
quale il |ta|>a neU’uutuniio di queU'anno scongiuri*cosi fervidamente

* O« I U M O I  nrlU  >«•**»«••#» Kmmdtrkmti 1919 >>, l lr f t  4.
* • uim | w t |mwo il<«iu *; cod U l'lb© «I Rnonrm . 11 n u n o  !»<». in 

ItoJaKI I &32. a . S.
* Hrvilarqua • l'ib». t  lebknio IS7V. Itri 3tM. NrlIiMU * n k u o M  ftnalr

ll Ü4>tiUn|U üht;  • tn n  la parr di N im rfi rn » « nnw Ir t t ia f i  r  Ir a fv ru w n i 
roililan. uK««lra<lu ad ana s a r n a  multo U to trro l»  alia l’m a r u  ana |wv 
non n ro u  r a s u a i o w  alia ( I o t a  rb r ^ l  inlw l  di i|wl r*fiw  • (lar. r tl . 
I. 3VT).

'  Huihitim a O k u . 13 hmupp 1*7#. in H o ja s i  I 5 3 3 * .
» l ib o  a  R w w tM . 3& lehbnuo 1*7*. i r t  3 fi»». I-a a n u  r o f t o n x  r  

nrlU Ir t i n a  drl l ib o  al n u M  di Y iraaa  tu d ala II a u n «  1*7». i r t  403.
* * I m n  K lH w i*i II «nano I t ' f t  .  Mupwrr ,| rnlgn. prfrbe *an qui 

non ri la m a  a  l 'a U u n  mínimo m« m  d a lk y M M  d*Ua par*. A n t . * !?• . 
ti i b I i o I r  r  a V a  « 1 r  a  a  a  -

’ I r i  * IS B a i lo
* ( t i  Ir I r l tn r  drl r ib o  n la lr  «opta. p ü*. a. 4. r  i  H lr i l  ponttjki a

l.unti X IV . I¿  m an» 1*7*. r  all impriainrr l^opoldo. la m an» 1*7*. la 
H l a n i i u  I 441 *... 343

* vfnrelr noluttr a m i a M  a ll la tH w  V fw u a  r  Nafofa , Uriluu a  lib a .
4 m an o  I I " .  la B n ltü l  I t tS .  « ti. Ctbo a  UrUmi. 14 «4tolM* 1*77. i«1i.

le (ìrandi Potenze cattoliche a far Mihito pace sulla base del com 
promesso e della rinunzia reciproca.1 Nella settim ana di P ente
coste del 1H78 egli prese parte col sacro Collegio alla processione 
per la pace fa tta  tre volte da S . Pietro a S . Spirito , per ini plorar«* 
da Dio la paco colla sua preghiera e le sue lagrime.* Ora Io 
scopo era ottenuto. Nel concistoro al principio del marzo 1079 
il papa chiuse il suo discorso esprimendo la speranza, che ora s'ini- 
zierehbe la guerra turca,* e nel maggio ordinò per Rom a un triduo 
con indulgenza plenaria a fin di ottenere da Dio, che i princìpi 
cristiani si unissero nella grande alleanza contro il nemico eredi
tario della cristianità.* Il pontefice non sospettava, che le gravi 
dillìcoltà della sua impresa contro i Turchi non fossero dim i
nuite, si può dire, in nulla dalla concltuiaue della pace.

Sforzi della diplomazia pontificia prr la Ir**  antiturva. ili

•I

Dal 1K77 la diplomazia pontificia aveva cervato senza in ter
ruzione. in Oriente e in Occidente, dalla Persia alla Penisola 
dorica,* di preparare una gran lega contro la Mezzaluna.

Il papa dovette ila principio rasen* incoraggialo nei suoi sforzi 
dalle buone notizie orientali. I>alla Penna U domenicano Piaco|»o 
w n  al papa una lettera di quei sovrano, e comunicò, che lo Scià 
era pronto alla guerra eo atio  1 Turchi su appello del papa, nei 
■•avi che auche i principi cristiani si riunissero per l’attacco.* Al 
nunzio Ituonvisi il Piscopo spiego ulteriormente, che |M*r verità 
era inattuabUc un attacco ai Turchi dalla parie della Ilabilonia; 
vi si opponeva l’aridità «lei paeae. che era già stata un ostacolo

• llra m M  R a im a  • da i d i | M  di Co»taatu>op<dl i R m i i x i  3$). finallora Ir  
prr mraao drl rw id rotr im p m alr al '« r a o  d oto frrd i R ao srW  a Cibo. I* Ma« 
Zìo » | ; g ,ugt»‘ 167*. in B-M*»l I 4*4. 33S 311 ; r i i  «opra p SS. a . *»|

' Rimi d la s o n a n  XI all" imp*n»t«»f» ¡jHopoUo. 13 notptnbr» 1*77. a 
<a»lo l i  di .''(M^na 14 no rrm brr a I a i 0  X IV  17 su m ab i» , la U is im ia  
I 13 1» . 134 IM  Per la data rlr. « p ra  p. 40. a . I.

* *  A rrw  M i f i a i  <a data 4 p a *» o  1*7», lor. H I. M I* . 1«  pi» 
cr*aia«i Imihw tal Ir  il «r o ndo. Irtto  r  quarto (tan w  arila w llia a lu  di
Pcataaosto

* II fe r r im i al Pompon or. *  maro» 147«. te U s s a r o  II 7*.
* II darà irKaiem» a I.««« X IV . 33 m aco« 1*7*. tri 77.
* l 'ir . I Hiwri drl 3* nor»aabcr 1*77 a O sa l*«do». il fralrllo drl rr di 

l’orloSallo. drl 43 graaaao r  f *  a a c n *  1*7* r  «MI 11 p a p w  1*7* a «allo  II 
di "pacna. in R u n m i i  I 1 1 7 * , IM « ., 17*. 34* Inoli»* Ik iO il  I l U a
*  U  parli M|«>ali di qar»to rapitala l la a  a  p I t t i  lam a» asxiantr dal Kav. 
I* U b w  ia Brrhao. —roada il piaaa M  M w t a  a s la t*

* II raidinalr arci*«ano di alala l ib o  al aaaséo di Varsavia llaltoili la 
data 30 norrm brr 1*77. te B a ia v i I 30*. m. I .
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|ht i Iti.numi antichi. L 'unica porta aperta era offerta dall’Ar
menia, iiui il re «li Penda proee<lerebbe nella faccenda con molta 
cin-ospcsione, |>enhè i T artari di Sam arcanda e il Gran Mogul 
idi potevano procacciare molestie, e perchè con i principi cri
ni inni non ti poteva stabilir«« che un debole collegamento. Se, 
pero, hi sp**lizioiie contro i Torchi da parte dell’inipero moscovita, 
con cui la Penda confinava ad Astrachan, prende««» un andamento 
felice, ni poteva presumibilmente persuadere lo Scià per lo meno 
m stimolare i principi georgiani turni tributari a «correrie, ciò che 
avrebbe »vitto poi per conseguenza la guerra ap erta .1

S<» anche h* notizie dalla Persia non permettevano precisa- 
mente aspettative troppo grandi, tan to  più si credette a Rom a di 
poter attendere da Mosca. Lo zar Feodor dal marzo 1677 era in 
guerra con la Porta.* la prima tra  Mosca e la Turchia. Kra lecito 
dunque am m ettere, che in simili circostanze egli non fosse* alieno 
da litui lega colle potenze occidentali. Però, non sembrava nu-co- 
mandahile per la San ta  Sode intraprendere pii»si diplomatici in 
questa direzione. Pochi anni prima Alessio, padre e predecessore 
di Feodor, aveva cercato invano di allacciare r a p a r t i  con Roma.* 
Allorché, cioè, nel 1672 la Porta minacciò la Polonia, Alessio rico
nobbe lieti») di essere obbligato dal suo tn itta to  di Andrussow del 
1667 ad aiutare il suo vicino occidentale, ma temè |»er il «uo proprio 
itu|M>n> e cercò pertanto di ottenere il concorso del pa|w ]>er una 
crociata geltende della cristianità contro la Mezzaluna. Ma l'am 
basciata dello scozzese Menzies a Roma non ebbe risultato, perehè 
il vecchio Clem ente X  e suo nepote Altieri tennero un contegno 
negativo. L ’Alt ieri non volle accordare al principe moscovita 
neppure il titolo di Zar. e ciò significò la reitu n i diplomati»» con 
Mosca. Ora, tu ttav ia , Innocenzo X I poteva far rilevare, ed egli
lo fece in fatti espressamente, di non aver mai approvato la poli
tica russa dell* Alt ieri e di avere alloro fa tto  parte, col suo attu ale 
segretario di stato  Cibo, di colon», che votam no per l’occondieoen* 
denza nell'allure del titolo.* Nel frattem po egli non aveva cam biato 
U suo punto di vista. Il liene generale, cosi egli faceva dare istru 
zione il U marzo H»77 al nunzio M artelli,* stav a  al disopra di simili 
cavilli. Il nunzio doveva entrare in rapporto col Gran principe.

1 II I V a p «  «I Bnonrul, uri dt«p*«w  BaonrW  al Cibo «M 21 morrtn- 
bn> 1677, Ivi.

* Cfr. Z lü U W U  V 63-67; E . IIUUUOÜX. t in r i . d »» rmt». S fa t t i  III, 
Hamburg IMA. 700-711; t 2» 13; b  notuir di M b m ii  «al 
trndimruto di n i  l'wc i n lo  n o tr o r ìu  m  rapar*, arila »«a W tu n  <M 2 *  « 4 .  
tm tbf» I»*# al nutvùo \ iu lrll). la B m o i  I MS.

* Ctr. Parte I di qoMto «al. p. 64s.
* h n u j a  4S au; Cibo a  M artriti il 10 aprile 1677. ia  B w ix t  I  464. 

Ctt. IY makik» «  IS a .
* tt m ano 1*77. in B o ja s i  I 4SI.

Preparativi per mu» !««» sutilttrea.

:* mezzo dell’inviato polacco pressi ino a partire |M-r Mosca, circa 
una lega contro i Turchi fra il papa, l'im peratore, il radi Polonia 
e lo zar.

In  Polonia ci si dichiara d'accordo col piano (lontiticio. Secondo 
l'esempio di Gregorio X I I I ,  si dovevo preporre al primo ¡»osto 
Innocenzo X I  quale mediatore «Iella lega, sebbene il nunzio Mar
telli avesse in preposito qualche difficoltà, giacché cento anni 
prima i Russi medesimi avevano richiesto al papa la mediazione, 
mentre questa v o lta la  pnqiostu deirinterveuto papale veniva Ioni 
da parte polacca.1 Si desidera tu ttavia  in Polonia, che il monaco 
t>a*iliaiio ruteno, preposto da Rotua per acconipiHMiare l'am basciata 
pohu-(*a a  Mosca e contcui|torancuiiiciitc dis|M-nsato da essa dal di* 
Kiuno e dall'abito monastico, fosse sostituito da un italiano.* I)o|h> 
che tu tto  il piano venne sottoposto iu giugno ad un consiglio 
c.mlinal<zio, la Santa Sede fece sapere da parte sua. che, nel caso 
di una azione diplomatica simile a  quella del Possevino, essa pre
feriva ad o g n i  altre  Paolo Menzies. il negoziatore russo in Valicano 
del 1072—73.* S i desiderava invece a  Roma evitare dispute reli
giose con i Moscoviti, a  liti di non suscitare il sospetti nel po|»ol» 
dillidente, che al «li là della lem» contro i Turehi si penieguisserò
anche altri scopi.4

Ma tu tto  il piano falli da principio, precisamente per la ditti-
denza insuperabile tra  Polacchi e  Russi. S i «lnveva trottare della 
lega nella pressino» «lieta |N>Iaeca di l̂ e««|>oli dell'aprile 167H oigli 
inviati russi attesi cola. Fra i membri «Iella dieta polacca, secondo
• he dava notizia il nunzio pontificio, la disposizione per la lega 
«•ou Mosca era buona.* (juaiido. pere, giunsero «li là gl’ inviati, 
dichiararono di non essere venuti per «-»includere una lega conire 
i Turchi, ma Milo per prelungare di a ltri due anni l'arm istizio di 
Andrussow. IH una mediazione papale n*»n to llera  saper nulla. IM  
resto a Mosca, essi dicevano, non si ero abolii da una lega, ma solo 
a condizione, che i l ’ohi«ehi e i Rossi si gettassero w paratam ente 
•ni Tarehi e i Tatari.* t h f  si «lebba credere ona notizia poste- 
nore, trosmcAsa a  Vienna «lai residente imperiale di lostantino - 
p«di e di U ritrasmessa in Polonia dal nunzio Hoonvisi, gl’inviati 
moscoviti sarebliero «tati ad«liriltura sprovvisti di qualsiasi pleni
potenza.7

• Il Martelli al Cibo, la data 1« a M »  1*77. 1*1 491 s.
• fi Max tr i  li al U bo li 2 t  n u cp o  1677. t r i  4 M * .
• P m u x a  71-73. !*all lario  «M Poaarsrtao Hi la p tu m u  «»pera. voi. IX  

713 a*.
• Cibo a HaoortM. il 7 m a i »  IS7S. ia  B n lO I  I 4M *.
• Il MartaOi al U bo, I l i  aprile 167«. m  M 7-4 i »
• Il Martelli al Cibo. U I»  «pcilr U t * ,  i n  ««O 4 M
• Il non vm a Uartriti il !• ta a « 0 o  I l i » ,  i n  4M . a*>«*d» v a  e*pr*w*» drl 
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A prescindere «lui lavorio dell’ inviato francese a Varsavia. 
Iicihu ne, che cercava «li frastornare la U»ga con Mosca,1 Sobieski 
trovava un certo imp«Mliuieiit<i a intenderai colla Russia nella 
questione rii Kiew. La Polonia aveva dovuto cedere a Mosca nel 
trottato  di Andrussow 11011 solo l’U craina di là dal Dniepr, ma inol
tre anche Kiew; questa, pero, secondo la lettera della convenzione, 
solo per due anni. Ma il (tran Principe non aveva pensato a  resti
tuire nel 1009 quello che uua volta era  entrato  in suo possesso; 
e in Polonia si doveva sentire, che occorreva in precedenza ri
nunciare tacitam ente alla restituzione, se nel caso di una guerra 
turca si voleva esser sicuri almeno della neutralità benevola del 
vicino orientale.1 In  quanto all'alleanza con Mosca, essa poteva 
avere per conseguenza (come infatti accadde più tanti nel 1080) 
la rinunzia formale definitiva a Kiew. Mentre, pertanto, il red i 
Polonia era già per so stesso non incondizionatamente favorevole 
ad una lega colla Itussia, lo strano coutoguo degli ainliasciatori 
moscoviti dovette renderlo ancora più diffidente. Da uua media 
zione dell'im peratore o ili altri, proposta dal nunzio M artelli, il 
re non sperava nulla. Con spavento del nunzio, egli manifesto 
il piano di allearsi do|M> la ratificazione della |u*ce di Zurawna 
con i Turchi o almeno con i musulmani T atari contiti eli scismatici 
Kussi, che non erano infine, egli diceva, migliori dei m aom ettani;1 
del resto quella pace si sottoscriveva senza giuramento e  la si 
poteva quindi rompere quando si voleva.

Dietro le parole del re v’era però fora«« qualcosa di più di uuo 
sfogo momentaneo. Già un anuo avanti il nunzio Martelli era 
stato  in grado di rifluire a Rom a, che i Turchi «erravano d’inten
dersi colla Polonia contro Mosca; il re, però, aveva risposto, che 
non farebbe mai guerra a cristiani.4 A ci«'» non si venne neanche 
a«lesso. • Io ho ««eluso *, scrive il nunzio Martelli nel giugno 107*.
« l'eventualità di una l««ga con i Turehi ».* Ma la paire di /.uravrna 
venne ratificata pmn dopo la dieta dal re Giovanni.

Innocenzo X I  fere, p«*r verità, ogni t««ntativo a  fin d ’impedire 
la ratificazione. Il suo piano era precisamente «li realizzare l’alleanza 
russi »-polacca durante la guerra russo-turca e  prima della conclu
sione definitiva «Iella pace tra Polonia e Turchia. Figli mirava ad 
una lega oflw uir# dei principi cristiani. « I l papa » scriv e  il Cardi
nal Cibo al nunzio di Varsavia,* « non può rassegnano all’iniqua 
ratificazione colla Porta riguardo alla c«wisione dello quattro

1 Drlkaiw • Pompon**, il 34 luglio l« ì * .  .Irto N .  V I « *
• d r . I t s m u n a s  J *  » .
• Il M u ltili al Cibo ia d i i *  Is  ipnlr I* ? * . in ffcUASI I M** 4*3
• Il M«rtrlli «I OI»» Il 24 a u n »  167?. ivi 433
• Maritili a Cibo. U SU gtagoo 1*7«. ivi 473 a.
• la  «lata 31 maggi«» 1*7*. ivi 4«7.
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piazze,1 |>erchè la c«*ssione toglie la libertà e la ricchezza a quei 
|hi[hiIì; in fatti, colle due dell'U craina si lascia il cam|Mi liliero ai 
Turchi e colle due della Podolia il cuore «lidia Polonia rimarrà san
guinante, perchè «juogli stessi l»art»ari saranno liberi d'itnpiuln»- 
nin i delle tre piazze principali; e t ut tinnì si fi» nel momento, in 
cui i Turchi sono occupati nella guerra contro i Moscoviti, e eli«*, 
se questi fosse!*» vittoriosi, vi sarebbe s|»eranza ili concludere 
la pace generale, ciò che forse permei terebb«* ai principi cristiani 
di venire in soccorso della Polonia ». Nei suoi Rrevi ulilciuli il 
papa non si limitò a rivolgerai alla P«»lonia pregando istantem ente 
Sohi«‘!«ki di astenersi dalla ratifii’a ,’ «il lic itan d o  undici magnati 
|N>la«-chi «*«l il suo nunzio «li Varsavia ad adopOTMli c«iutm di «‘usa.* 
Kgli insistette altresi alle corti di Parigi e di Vienna, |MTchè affret
ta ««ero le tra tta tiv e  di |ia«-e «il aiutassero la  Polonia, ove erano 
in giiHii interessi colli uni «bdla cristianità.* Per lo stesso Sobùwki 
la ratificazkme «Iella quasi insopportabile p a re * fu un grave sa
crificio e una delusione amara. Contemporaneamente alla «mi- 
i lusione definitiva della pace gli venne «la Costantinopoli la notizia, 
«*he la P orta non rispettava le stipulazioni. Hi negava |>er1lno la 
restituzione del Sunto Sepolcro e della chiusa della Natività in 
llethlehem ai catodici, sellitene fosse una «Ielle condizioni del 
trattato  «li imm-«'.* Allorché l'invialo polacco fere rim ostrante in 
pro]MMÌto al Gran Visir, eblie in risposta che, ««sendo due i cani 
che volevano rosicchiare quelle o h s , si preferiva gettarle al can«* 
di casa, ai Greci, piut toatochè a quello forestiero, ai cattolici.1
Il Sobieski, parland«i in proposito col nunzio Martelli, aggiunsi« 
lu tono am aro, che bUognerebbe che i principi cristiani sapea
sen», quanto il Turco si avvantaggi per le loro discordie; a Nünega 
si discute per un villaggio, e intanto si pentono provine ir ; ai ae-

'  .Si im ita  di B im tr t . II»/. Bialov. IV riov. C tf II « a ia ta  VI 334.
' B r*v* 4*1 Ss maggi» 167*. ia  B u m n u  I 1*1 »
* Brevi dH 35 giagno. 3 • » loglio 1« ?a ( I r .  U noia « g o ra l* .
* Hit vi <i*i 1« I ozilo |s7* a l .a g l  X IV . ColWit. l'ompoan*. U  Tril«**. 

I-oavoi». «S*I 13 Insti» |S7» aH 'i»p*t*ior* l^apaUo. all'P.Wilaf* palati*» l'ilip i»  
«•((IM ao. a llork*r. al p. E a s u tlr li. I Bervi iaviati ta P 4 n n a . a Vienna
• a Parici nono ta lli  ia R u t s m  I la *  1*4. Il U n i i »  H a w U  (I 4M. a. I) 
'tioo *am *oi* «alo ai Bervi Inviali U 13 tagbo a  V iraiu

* l'uri **ti ai wpwiwr rat a  macia W aiulii Uailrlli a  (H o . Il tu  maegio
1*7*. ia  B u i » !  I 4SS.'.

* XH paragrafo & d*l Irrita lo  Vedi il b u ia  ia  II »aalta  VI 73*. H i, tool ir*
la * ir«irta M  .Solando da M artretwg a Isa n n a *»  X I «M l«> giogno 1677, 
la *« i ritm ar* di avrr dato incori«» al «ao a v it ln  la « aSM lisap all di (ara 
«*»1 la tto . p a«W  il ««ani» «ipnlrrn In w  rmrtitaito ai I  r u m n i t l  ( A r c h i ,  
• l o  » » g r e t o  p a k l l f l r l a ,  L i* .  di f n a r .  I*»4 I. lu ti.

* Arrum  da OortoalMopoii d*l I* n u a »  1*7». ia  B a ia s i  I 4*1 , a . I. 
N U  n a U U  • r a t m c a a u  d*i Tarrfci m p r ila  al m atiao i t ir .  la Irti*«« dal 
<~ibo al Bboovm ia d ata 37 loglio l« 7 *. ivi M I, a . 3.
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mina sangue «• danaro, mentre, stando uniti, con poco si potreb
bero turi* acquisti immensi.1

Le trattative di Nimega, veram ente riguardavano qualche cosa 
piò di una semplice c ittà . Per giunta, il rimprovero fatto  dal 
re Giovanni i l i  ai principi cristiani, colpiva lui non jm t ultimo. 
Se i Torchi procedevano in tal modo senza scrupoli contro di lui, 
e*%i dovevano esservi incoraggiati dalle lotte dei |iartiti io Polonia,* 
che paralizzavano la politica turca di questa. Ora, in queste lotte 
di partito precisamente re Giovanni portava una gran parte di 
colpa. Esse riguardavano essenzialmente il punto, che, insieme 
coH’atteggiam ento di Luigi X IV  rispetto alla guerra turca, for
mava il nucleo del piano pontificio per la lega, l’alleanza, cioè, 
della Polonia coll’imperatore Leopoldo.* Non erano pochi in 
Polonia i favorevoli a questa alleanza, la quale, ili fronte ai grandi 
armamenti turchi, si presentava come una cosa naturale, anzi 
semplicemente necessaria: quasi tu tti i nunzi inviati dalle diete 
territoriali alla dieta del regno e i senatori, in prima linea il ve
scovo di t'racovia, il Gran Cancelliere di Lituania e i due coman
danti in capo dell’esercito.4 I generali non avevano fiducia in 
Sohicski. Egli desiderava, secondo loro, la discordia per indebo
lire la loro autorità, essendo essi sta ti sempre contrari alla Mia 
amicizia per la Svezia e la Francia. Se il re avesse voluto sul 
•erto la guerra coi Turchi, avrebbe fatto  un’altra politica.*

Al partito tiloimperiale si avvicinava sempre più, per quanto 
possa parere strano, anche la regina t'asim ira. X 'cra  m otivo 
l'inasprimento |M>rsonale di questa donna appassionata contro 
Luigi X IV . t'asim ira era sta ta  da lui defraudata della pensione, 
a cui teneva non poco. Ma, ciò che contava ancor più. era, che 
essa avrebbe voluto l’innalzamento di suo padre, il barone il’Ar- 
quieu (più tardi, non però sotto Innocenzo X I . fa tto  cardinale) 
da parte di Luigi X IV  » duca o pari; e non solo per ambizione 
|tcnutnalc.* ma forse anche per tim ore di Sobieeki. a cui dopo 
l'elezione a re il matrimonio con una francese della nobiltà 
comune poteva sembrare non più del tu tto  alla pari. I>opo

1 II »«U rlìi «I Cibo in data IO giugno 1*7*. ivi 46» ».
* « Ir. Cibo a ItaonviM. l ' I l  giugno IS7S. Ir ! 4 7 0 a.
* Quanto im p o ii« »  una U lr a tln w u  jwf l'Austria e la Polonia r n  già 

•tal« aeeennalo nel 1*73 dal m d n i l r  «vedeae in Vienna, l«ata Pulendoti; 
fedi R lK U tlI nelle l t il l« l  dm ImMiteh  fmt étdrrt l i w à  X X X V I I  U7-1SD.

* Il Martelli al Cibo in data 3 m ano 1*77. in Ih u a si I 431 Cooracdano 
in r i*  le id a ttw i Ih M m i. et». I»t II tu ia, nella Krr i k t t i  M f l.  V II ilW S) 
AU4. I.'Ini mirisi* tra i Par e I s«|ueba aveva naturalmente una gran parie 
nelle lotte di p u tita

* Il Martelli al l ib o  in data 30 gennaio 1*79. in B o itv i  I 49» a^
* Cfr. la w  lette»» al cardinale protettore di Polonia. Videai, ivi U t 
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l’ascensione al trono del m arito furono indirizzato a  Parigi da 
t'asim ira istanze sempre più pressanti jier il D ’Arqllieu, già 
dalla fine del 1R77 in tono irritato. Ma Luigi X IV  restò sordo 
a tu tte  le istanze, perchè il D’Arquien per il suo modo di vivere 
scandaloso era divelluto la favola della corte.1 ( in a  la line del 
ItiTH e il principio del 1 »»7t* il cam biam ento della regina era com
piuto. E lla  segue in tutto , riferisce intorno a  questo tempo l’in
viato francese in Varsavia a Parigi, il nunzio |iontiticio ed il 
residente imperiale.4 L'iniiuenza dominante, jierò, sulle decisioni 
politiche era esercitata non dal partito imperiale, ma, in tutto  
e per tu tto , da quello frances«*. VI appartenevano il Gran t ’an- 
celliere Wilopolzki, il Vicecaticelliere, il Gran Tesoriere Morstein, 
i Palatini ili Poaen e di Lublino, il vescovo di Kulm e lo stesso 
re Giovanni;* a  capo di esso era l’inviato francese 1 li-1 lum e, 
superiore a  tu tti in arti diplomatiche ed onnipotente alla corte.4 
t ome punto di attacco  contro l'Austria il partito francese, do
poché dal 1 6 7 7 -in poi non ci fo più da sperare in una guerra 
aperta di Sobieski contro l'im peratore, cercò ili adoperare la 
|>oaizione più vulnerabile della politica austriaca in Oriente, cioè 
l'Ungheria.

Nell’angusta striscia rimasta dell'antlr-a Ungheria fra i paeai 
austriaci e le conquiste turche v'erano due questioni, che impedi
vano una situazione tranquilla, I» politico-statale e la religiosa. 
L ’Ungheria non poteva e**i*re in grado di difendere il proprio 
paeae ila sola contro i Turchi. Essa abbisognava per ciO detrattilo 
dcU'impern, e l'imperatore lo «lava in larga misura. Vienna, certo, 
riteneva indispen»ahili in Ungheria per la sua difetta una centra- 
lizzazionc assai forte e un'amministrazione m ilitare assai energica, 
opinione in cui lo spirito assolutistico del teni|io può aver avuto 
larga parte, mentre gli Unghereai avrebbero voluto, che la prote
zione m ilitare iosa«* accordala senza toccare minimamente i loro 
diritti e le lom libertà nazionali. Ne risalto una tensione politica 
fra la corte imperiale e l'Ungheria; eaaa porlo alla congiura del 
1870, a cui parteciparono magnali cattolici e protestanti, ma che 
da parte dei protestanti penetro assai più pmfondamnnlr negli 
stra li inferiori della popolazione. Precisam ente il eleni cattolico, 
in coni ra p p o rto  ai ministri protestanti, si era mostrato fedele a l

4 t»r II « u n .  toc. rtt SOI So'. U t  i l i  ttr. K i».rr. /•— J « * i  Itti  
pp 44. »7. * * ;  Hetbane a l.u«gi X IV  il SS « u r to  IS7S. irim  /W, V J0 3 »

• Mem anali del Béibuae a  I.««gl X IV  del 31 ottobre l* 7 s . Irto Pai. 
V 113 157. • dell 11 febbraio 1*7». Ivi.

• {tribune a l a y  XIV In <Ula II M W t»  e 7 aprile 1*7« e 24 m ano 
I*««. ivi IW . S I» » ., l i *  3 «

• Martelli a Cibo, il 3 a a t n  e 14 affile  1*77 e il »  gennaio 1*7», In Ho.
J « l  I 431 . 434 . n. I . ¡00.



«ft InnocMtM X I. IttTtt-H1H9. Capitolo I I .

l'imperatore «il aveva coadiuvato la »coperta della congiura; fatto , 
questo, che U nunzio di Vienna Buonvisi utilizzò più tardi con Leo
poldo |mt detertninarlo ad accondiscendenza nella questione un- 
gherese.1

I. » seconda diflicoltà, quella religiosa, s’incrociava colla politico- 
statale. K*.sa consisteva nelle lotte confessionali tra catto lici e 
novatori religiosi nel paese stesso. L e due ditllcoltà minacciavano 
di divenire catastrofiche per l’A ustria e l'U ngheria, da quando i 
protestanti fuggiti dopo la ricordata congiura nella Transilvania, 
i Curuzzi (Crociati), come si chiam avano fieramente essi stessi, 
avevano aperto contro gli odiati tedeschi e catto lici la lo tta  per la 
vendetta, ( olla loro perfida guerriglia e le loro incursioni predatrici 
essi produssero dal 1672 nella parte nordorientale dell’Ungheria 
devastazioni incredibili, delle quali, del resto, erano chiam ati a 
render conto con severità im placabile, quando cadevano in mano 
alle truppe imperiali. Naturalm ente i Curuzzi cercarono e trova
rono intese con i nemici dell’im peratore, Luigi X IV  e il sultano.
Il pericolo divenne tanto  più grande per i paesi ereditari e  l'impero, 
quando gl'insorti nel 1678 ebbero trovato  nel giovane conte Km- 
luorich Thokolv, capopopolo e dominatore nato, un condot
tiero capace, e dietro le loro ostilità apparvero i granili armamenti 
di K ara Mustafà contro l’Austria. L 'im peratore era costretto a 
dominar«' 1 torbidi ungheresi a qualsiasi costo. Kgli non poteva 
lasciare, che l'Ungheria si offrisse all’esercito turco quale base di 
attacco  contro I paeei ereditari. Ma precisamente le complicazioni 
esteriori, -  prima la guerra »d ia  Francia, e dopo la pace di Nimega 
la politica ili Luigi X IV , favorevole ai piani del (Iran  Visir , resero 
la questione ungherese estrem am ente com plicata per Leopoldo e 
quasi insolubile.*

T an to  più l'im peratore doveva sentirsi colpito dall'intesa di 
Sobicski con gli Ungheresi ribelli. La Polonia era in questi anni, 
l'antro la volontà della nazione,* il gTan quartirr generale, il punto 
di coneentrazione degli anti abshurghesi. Sebbene la pare di Ni
mega del 5  febbraio 1679, con un articolo speciale, vietasse l'ap- 
poggio dei ri Udii ungheresi, l'inviato francese in Varsavia, Ité th u n e , 
concluse con casi un tra tta to  formale. Kgli volle levare per essi 
trup|M< in Polonia e  fornirle di utliriali franerai, di arm i e di danaro, 
ed essi alla loro volta si obbligarono a non trattare  coll'imperatore 
sem a consenso di Luigi X IV .« Lo strumento del iièthunc per

* B w t M  a  Cibo, il Ti dkm hep tate, la II MI.
• l 'ir  Kb »>u « h  S 4 * 2*1
* ItT. Bwavm al Cibo la «Ut* 1* ottobre 10??. la Bw »*i I 444«.
• l ) t  llkDU. VII 507 AIO; Ku»rr. Ihu J*Ar /*«i. Mp s. »pur p i ! » .  

W irU aost di n i s t a i i n  da T i— a  e da V armarla l i "  1* 7*. SaBc atarrfci- 
■miioqì dei IWibunv «fw i lawi a  6  Martelli al Ob» la data I# taglio 1* 7»

L‘ iiisurmìoix* un^hcrar. ##

l'esecuzione dei suoi piani in Ungheria fu principalmente il cava
lieri* polacco Gerolamo Lulximirski. Non solo le relazioni di nunzia
tura di qucU'anno sono piene di lamenti sulle macchinuzioui di 
lui,1 ma anche il papa si lagna am aram ente del suo lavoro di reclu
tamento per gl'insorti. Il 'Mi ottobre 1677 il Cardinal segretario ili 
«tato informa il nunzio di Varsavia,* che 700 soldati |ioiacchi e 
*0  ufficiali di altre nazionalità sotto il comando del Luliomirski 
si erano riuniti cogli insorti ungheresi. Kgli aggiungi*, che ciò cor
risponde molto male alle dichiarazioni fatte  dal re al residente 
imperiale; si tra tta  di un proce«limento scorretto contro Pimpera- 
tore, che, come tu tti sapevano, ha liberato la Polonia dai barbari; 
ed è al tempo stesso un torto contro un sovrano conllnanle.

L'accusa del Cibo contro lo stesso re (ìiovauni non era senza 
fondam ento. N ousi jh>i eva dire, ehe il n* cedesse «»lo forzatamente 
e di mala voglia alla pressione francese strapotente.* Se anche l’en
tusiasmo del Sohieski |mt Luigi X IV  andava lentamente scemando, 
tuttavia l’inimicizia contro l’im|>eralore seguitò ila principio a 
dominarlo completamente.* Si aveva generalmente la sensazione, 
che gli arrotamenti per l’Ungheria in Polonia non sareblN*ro sia li 
possibili, se al re fossero dispiaciuti,* |*errhè Sobieskl era temuto 
nel popolo. Ma questo non era ancora tu lio . Non solo il Itéthune, 
ma anche il Sohieski aveva concbiuso un trattato  cogli insorti.* 
Kgli vi prometteva loro protezione e garantiva loro ricetto sui 
suoi Iteui ed a  sue sp«*se. Al vescovo francese Forbiti lanson egli 
disse ap ertissim am ente . che non solo erano sia le  levate troppe in 
Polonia contro l’Austria per sao eccitam ento, ma che tu tta  l’in
surrezione ora cominciata in conformità «Ielle sue istruzioni.* 
L ’orientam ento ant¡imperiale di Sobieski fu leni|Miraneaniente 
cosi spiccato, ch'egli non permetteva addirittura più l’alTertnazione 
di altre opinioni int«im«i a lui. Lo slesso nunzio Martelli, sebbene 
per il resto foase ben visto a  c«»rte. si lam entava alla fine del 1677 *

i B om bi I 477. a . I)  *  la U t m  di Isgaaara 4*1 r—*d»«it» imperiai» di Var> 
«aria a ( ¡» ta n n i III  «W » maggi» l*7 s . J i t i  /W V 7*. 4« !

* ( t r .  u RtKmTKM al l ibo ia data » » 3 *  ipario 1*77; U Man*Ui al Ubo 
I» data la  ag»*t» 1* 77. ia»B«J«si I 441 443. taottr» JHm /W III  3*3. 53« 
^ali atxuo (W roflrgio p a l l in a  drt T m IS s  la 1 popoli a m p  politici; MartvUl 
a  l ib o  il 21 febbraio e I»  faglio 1*7*. la B oJasi I 454. 4*4.

* Ivi 445 d r . fib o  U • 1*77. H i
* i'o o  «lamia tà «raaaroao *gli • < M a l n  p tw >  Il aaatio. «»di Martelli 

al Ciba ia  data Ift tagli« 1* 7* . Hrf 477. a. ».
* « tr 11 Roootìm al U bo ia data 3 atleta» 147«. ivi 4 « ! 4M
* I t r  B aoarM  a l ib o . Il K  ag nol o 1*77. I»i 441
* 1 asiaur» ori aao iw U a o  a l.««gì X IV  | S  7. Attm /W, I I I  470. I W  

h o «U  De llaw u . V II l l l s
'  Forbii» l u w a  a f.aigi X IV . Il 9*  w tb a b i»  I«.«**. .I>ti l'mt. V II 34 a.
* Al l ib o  il I *  M o a b n  1*77. la  t o n « i  I 44«. «Ir. la rr iu in ia  <M 

MarirUt al Cibo «fot 14 apri»» 1*77. tr i 431. a . I .
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|H>r il fatto, che té sue esortazioni ad avviare buone relazioni col-
I ini|M-nttore non «mino ascoltate colà volentieri. Non iti voleva 
comprendere eh’egli doveva ¡»gin« così per incarico del papa, e 
non si poteva acconciare in tu tto  ul partito dom inante come erano 
costretti a farlo quelli che volevano godere il favore del re. Anche 
la conferenza per l'alleanza con Monca gli era stata  rimessa di più 
di un mese, «ebbene per il resto egli avesse accesso al re ogni 
•et I intana ed anche più s|M‘ss».

In questa politica ungherese austrofolta «li Sohieski stava l'ini- 
pedimcnto principale ad un'alleanza coll’im peratore Leopoldo. 
L ’ini|>crntore era pronto in linea di massima, dopo la conclusione 
«Iella pace di Niutcgn, a stringere allcanzu colla Polonia e  con Mt>sca 
e ciò pm 'isam eute per ragiono dell'Ungheria, la cui liberazione «lalla 
«laminazione turca egli riconosceva chiaram ente essere la questione 
vitale |H>r l'A ustria a«l oriente.1 Ma l'appoggio dei riltelli unghcn*si 
da parte «Iella Francia e «Iella Polonia prestava appunto c«dà 
l'appoggio più forte agl’ interessi turchi. T u tto  il garbuglio della 
situazione si ris|iec«hiu nella lettera «lindta «lai nunzio di Viemu» 
in data 4 settem bre lt»7H al cariliual segretari«! di stato.* Egli e 
il Martelli, scrive il Hu«mvisi, lavoravano ininterrottam ente a«l 
eliminar«' le tensioui fra l'im peratore e lu famiglia reale di Pidonia. 
Ma, |M>ichè«la parte |Mila«'«-a i fa tti non corrispomlevano alle panile, 
«»gli non saj»eva. se indl'intimo rimpen»t«in* si fidasse «l«*i Polacchi. 
L'inten*sse statale consigliava all'imperaton* l'alleanza. ma la «lifll- 
denza im pettita, ch'essa venisse ad effetto. Il grande malanno era 
l'aiuto polncc«» a ll 'l nuhena. <1 S«ibi«*ski e t'asim ira si erano \ ciiduti 
«lei tu tto  alla Francia, o mancavano «li autorità nel paese. Nel
l'ultim o cas«> la lori» tlclnde amicizia non «lava fondamento sufll- 
cicute per un'alleaiuui.

Il contegno «lei re di l'olouia, eh«* anche nel Noni appoggiava la 
|Mditica svedese antit«>desca,’ affliggeva Innocenzo X I .  Ricono* 
scendo, che le condizioni «lei momento non permettevano una 
lega «leU’iuiperalore con Giovanni I I I .  i suoi sforzi furono «tiretti 
ad evitar«* almeno la rottura a|>eiia fra i «lue ed a prejmrare un'al
leanza futura. Il nunzio «li Varsavia fu in«'aricato «li adoperarsi 
am ichevolmente, ma qualche volta altre»! ct>n serie rimostranze, 
perchè il contegno «Iella «-«irte |«ola«'ca ■vmm> almeno «**leh«imientc 
il carattere «lei buon vicinato. Il carattere ten ario  «ni onesto «lei* 
rinn»en»t«»re renderebbe la cosa noti «titillile al re. IM  resto il

* t i ?  U  nrUsfcMtr dri Iluonnu al f i  Ho in data SI n u t m h r  1*77, ir»
ao». ». i .

* I I o j v s i  I 4s| •. Aurata piti v|<iammlr «  Mprinw il B w « tM  Iw ju  
mi* IfltM » ilrl 34 ettnfct» I * * *  al tlarlrllì Uri IW  491K

* l'ibi! a Uatirtti in data |S otloiw« I67S. ir i 1 «  C tl. .IH« IVI. V 53. 
Ut», S«. »3. SI». 4V». 4 *3  4*4 . 4«». 0 49
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nunzio doveva aiutar«* il residente im|*eriale «li Varsavia, natnrul
liteli te con accortezza, per evitare il rimprov«*r«i «li parzialità.1 In 
quanto all’imperaton*. «*s*o fu ««sortalo da Inno«*enzo X I  a  non 
rilevare, di pnqnisito, i sentimenti ostili di Sohi«*ski, a non smasche
rarlo senza necessità, a ricam biare, per principio soprannaturale, 
bene per male, e  anzi ad appoggiarlo negli affari interni di l'olouia, 
nell'interesse della Germania e a Un di prev«*nire una sciagura, eh«* 
Con la m vina della Polonia avrebbe p«irtato q u ella  «lidia religione
cattolica.1

Non riuscì sempre facile «*alman* l'im perati ire. Nei critici 
mesi estivi «lei 1677, allorché gl’intrighi «li i<ohicski. del Hétlume 
e del LulMimintki in Ungheria raKgiun*<*n> il culmine, l*««q>oldo ri* 
chiese alla tine una pnit«**ta p«iiilitlcia formale alla corte «li V ar
savia. Innocenzo X I  avrebbe preferito limitarsi alle ritnoalraitzc 
«lei nunzio, |M‘rchè temeva, che altrim enti il Sot»i«*aki pot«*sse m etter 
«la lunula ogni ritegno, mentre i Fran«*e«i. che t'erto avreblient avuto 
visione della lettera pontificia, avrebbero potuto accusare la Santa 
Sede di parzialità, ailducemlo le intese deirim|>en»tnre con principi 
protestanti. la» loro lagnanza, scrive il canlinal segretario ili slato, 
non sarchile giustiticata. Ma Siia San tità  sa benissimo che la psicosi 
di guerra* vede ombre anche là. d«»ve non ve ne sono affai lo .' 
L'ini|N*ratore Leopoldo accolse con gran malcontento le obbiezioni 
p o n i itlcie conin> un passo ufficiale alla c o r t e  (|j Varsavia, la» con
dotta della Polonia rispetto aU Tngberia, affermo egli al nunzio 
Ituonvisi, equ i' ale nel fatto  ad un appoggio dei Turchi, la» sua pn>* 
pria lega con i protestanti era in tere  assai «liversa dalle alleanze 
«lei re «li Francia. Hgli si era unito ron quelli per difesa, mentre 
l'alkunza «lidia Francia odi'Inghilterra e la Svezia aveva servilo 
ad attaccan-, p«*r gettar l'Europa nella rovina. K in Olanda la 
condizione dei cattolici era pur migliore, che in Inghilterra e  in 
Svezia. Se  il papa seguitava ad aver tanto nguanlo per la Pranria, 
si Unirebbe |>er ¡»g are  troppo cara la sua mediazione a Niniega, 
o v e  «lei reato la Francia si trovava già ad avere l'Inghilterra dalla 
|»arte »uà. I l Ituonvisi aggiungeva, che l'imperatore era profonda* 
niènte urtato ed aveva studiato con previsione la risposta, la» sua 
con«'lusione. pero, era stata: s T u ttavia  io mi sottom etto al v o to *

1 H i. U l ib o  al Uartrili in da «a 9 f r a u i s  » «k •oTvmbr* 1 4 "  c IS o lla ln r
• t» aarM nbf* ItìTS. in Ito**»« t 4JO. «4« . 4SS. 4*1 il Martrlìl al XatrtmOli 
Ui data 31 i m u m  1*7*. rlr  ivi 4 i J  La M tara |mmA dal Sotdmfci al IhHhan». 
’ « t i  A r c h i v i o  d i  P a r i c i  d * * l i  A l t a r i  E s t e r i ,  Vai. &•.
a.  2» . j n ,  /*w. v  41»i.

* « «ho • B m i M  in data « no« » » In» » |» d in m bt*  1*77. io B orasi I
44A 44«.

* • I r  gelmé» «li ♦.
* ( ì b u  «M d lr m »  I r t i « * *  •  B a o a v is t  » 4  a  U a r t r i t i  d r l  IO l ^ t i o  1*77. I l o o t i t n i  

a U W . U A a f o n a  IS77. i n  S a n t i  t 4JT » .  441 *.



72 ! luiorrnxo X I . Hl7ft-ltS89. (Capitolo II.

di Sua San tità , perchè »poro, eh’essa m i riconoscerà per un tìglio 
più rispot tono do] rodi Franchi; questi fiotto il papa collo minacoie, 
m entre io corco ili guadagnarlo colla mia devozione ».*

L 'eccitazione alla corto di Vienna era grande. I l  Cardinal se
gretario di «tato dovette ammonire due volte il nunzio di Vienna 
a mitigare le mie espressioni abitualm ente un po’ aspre © ad esser 
prudente nel discorrere della Polonia.* Al desiderio dell'im pera
tore, tu ttavia , Innocenzo X I  credette di dover cedere. Il 18 set
tem bre Iti"" egli inviò a re (¡invaim i un Breve,* la cui copia fu 
m andata a Vienna e soddisfece assai l’im peratore.* Alla corte di 
Varsavia, però, osso rimase senza effetto. Senza abbandonare le 
loro inteso coll’Ungheria, il re * e Lubomirski, al quale il papa aveva 
m inacciato le pene canoniche,* negarono col papa e coll’imperatore 
di aver mai avuto legami con i torbidi ungheresi. Innocenzo X I ,  
nonostante tutto , rimase fermo nella sua politica di evitare la 
rottura a|H<rta fra Vienna e Varsavia e di lavorare instati«abil
mente per la lega. I nunzi, dicono le istruzioni pontificie jn-r 
l'anno seguente al Martelli, non dehltono abbandonare il piano della 
lega. Se gli sforzi umani non bastano, si deve implorar«! «laU'aiuto 
«livino, eh'«>sso «legni la Pohmia «lei miracolo perenne di esser 
salvata malgrado se stessa, «•«! anche in circostanze così difficili 
come nelle presenti divisioni interne «li partito, che certo dovrei»- 
Is t ii toglierle la forza «li comliatt«'rc i nemici esterni.7

I*a politica pontificia si riv«>lò giusta. Alla lunga, «*»sa accrebbe 
iti Polonia e alla corte «li Vienna l'autorità dei partiti, che erano |»er 
hi guerra ai T utcIiì e per la lega. Ciò si vide subito al principio 
del 1(179 alla dieta polacca di Crodno. Nonostante vivaci qu«*sti«>ni, 
che riguardarono ancora in prima lin«*a l'a iu to  agli Ungheresi, 
il l.ulioniirski e  l’appogìo alla Svezia, e  jhm-«» mancò non portas
sero a«l una lotta sanguinosa,* tu ttavia  il lì."» febbraio fu presa «

* Il Hnonv»*i al l ib o  in data 23 1 aglio 1677. ivi 43» 44«*.
* Bnuntiu a Cibo. U 87 ctuguo » SO Irovrmbtr IS77; U bo a Hboutìm. 

T * *  il SS «mutai» 167Sì, ir i 438 44". 450 a». 453.
* U r s o n i»  I 173: . . .  * l liam  ilq u r  ettaro M aira liM a Inatti bortam ur 

r i  » l iw n m x . a l ra  ornata U linr rriDutrn oluiira*. q u r  n i M a »  in « krwlu 
Alio \ « l l o  |j<u)nU o. . .  i oalar a d t m n  riynim  Mi ad «jortriar a u l n u a  
l>rjrhrri' m u r a i  •.

* Il ¿nonrial al C ita, il 17 ottobre IS77. in ltoJAttl I 444.
* * t,rllrr»  a IwiOfTMo X I drl 5 norrm bfr 1677. Ijrlt 4t faimr. U»4 

t. 32S. A r c h i v i a  • r  g r *  t o p o n t i f i c i o :  l ’ibo a B w a tw . I'» p # . 
naio IS7H, Baonrini a « i l» ,  il 9 r  20 gennaio t«7*. Martriti a  Cibo, il 31 
rnarro 167*. in f tw « * l  I 450. 453. 451. n. I. 4514.

* Il IlanorM  al ( I b i .  il & r  39 acm i» 1677; il U art riti al l ib o . U |» a fw io  
1677, ivi 441«».

* Il l ib o  al M artriti. il 7 ( m u l o  |«7*. ivi 4»4
* U  rrlanuoi di nsM iaiuia drl ( i« m ìo  «ano ptrwr di ribrri MtUr ioli« 

/ nlrrttr fra la LilUA la n i i Sapirlw, fra 0 re rd i (rn rra ll in rapo. rfr.
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grande maggioranza una decisione per la guerra contro la Turchia, 
proprio m entre {ritingeva da Danzimi la notizia della pace conclusa 
ira l’im peratore e In Francia. I vescovi votarono all'unanim ità jh t  
la guerra; quelli »li Posen e di l*rw*my«l offersero anzi immediata. 
niente la m età delle loro entrate quale contribuì«» di guerra. Su 
proposta «lei Grancancelliere di Lituania, capo del partito leghista. 
*i decine di rim ettere al re e a«l un consiglio reimposto dei iienulori 
e di tn>nta cavalieri la decisione nulla guerra a la pace, senza ri- 
consultare una nuova dieta, e di mamlare am basciatori *tra«»nli- 
nari alle «'orti dei principi cristiani. DetTambaeceria a Vienna. Ve
nezia, Firenze e Roma fu incaricato il principe ltadzi«'ill, che già 
al principio del 107H era stato a Rom a ed era stato pregato da 
Innocenzo X I  di agire a Vienna e in Polonia in favore della 1/cita. 
In Francia, Inghilterra e «Mandi» venne mandai«» uno «legli amici 
p olitici più fidi del Itethuiie, il Gran Tesoriere Morstein.1 Ite G io
vanni si conerai ilio co l nunzio pontificio e il residente ini|H*riale 
|>er il loro successo. Egli «perava, disse, di m ettere in piedi, prima 
ancora del ritorno delle am basciate »1 riordinane, li».non uomini 
e di potere con essi premiere i quartieri «rinvenni sul territorio 
nemico. Se rini|>enitore, la Polonia e U iara  facevano causa «Ninnine, 
la vittoria era sicura. Si parlava addirittura di una coopcrazione 
«Iella Francia nel Mediterraneo.* Ma i nunzi «li Vienna e «li V ar
savia rimanevano «Iiflldenti. Tutto laarta supporre, pensava il 
Martelli, che si voglia non tanto far la guerra ai Turchi, quanto, 
piuttosto, limitarsi a  (tarlarne, per trarre contrilmzioni dalla

I m  4M . .toa 510: B M taae a I-«igi X IV  la «tala 37 pw m i» 147*. I<<" 
¡ '• i V I *3 s. Ha) partito t o t m  *« Pulnaia raaUsrtn si

nri q u ilr p n i  la <wl» «U Ytmma m  •**»» parí». <t». i) nwawitol«’ 
d#l lUthutir ■! f’oRiponor drt 31 «rtlobr» 147*. W  IM  II? ; O b» a llooftitM 
M «lala 4 n a n o  r  A m w  1*7*-. R m t M  a U»ft»Ui la dala 14 aprtW 1*7*. 
la R n itü t I seis«.. ¿27. U S . a. I . M  l*» W l» s , «roperto «{aalrk» Utapo 
pM tardi tlal n u n lio  <l» posta potam» la Y tnuu. drt 4 w  liaba«» IVnn»i<li
• M r is l  di n s u n r u r r  alia « r t *  di '  w w *. .p~taln»r«U- »11 in»|»fsUv* 
■aadrv. m alrrialr di prora raalra  U taM nkt. Hr le rslarimii di rm u u ls i»  
«a H oitm  III  33« 361. L'imp*T»irV» n t4 i> . p rt*. « m s l a  U t f l á » »  drl 
Hooavt*!. aoa si * im n»«-hiata aH U lam rada. r  u  m a r i l r  *4 *  tra a ta  luataoa 
dalla poli tira.

'  II Mari rilé al *11» ta dala 77 t+bbnéa, 4  *  13 s u t »  r  lo  apttV 147*. 
la R o i u i  | » 4. 30»  .VII. &3» ¿33. fl IM k w *  a U t f  X IV  la data 33 « *« *»  
147». Jttm /V  V «03 W  prwrmlMtl* < u í f ’  W  K*4»i»iU a Rxaaa ron- 
(m ata A rn m  d i «m m  <M 34 M d * »* » e i  a a iw  147*. ia B *u ** i  I 433. 
a  I; ti rjudiaal«- Pío tO 'lap M sM « Va fu ldii ia  dala 12 «aarso 147»; U I l l a  
al MaflWll ia data 3 u m  147*. W  4 ü  La i d s l M *  drl tltolo («««di «ntto 
P » 1  m »  prr6 tap o w M p  al R «U iv iil di onrapaM a Vim aa M d a i *  
tam»; rtt.  HaoarM  a  t i l » .  I t  i t i f w  147*. |rl 471 » M U  ra tsM U  pnbiira 
d»t V ntttna r tt  .Irla PmL V 4A7 *. # fW lliiw  t  l^nf» XIV ia «lata I I  Irb- 
Waio |*7*. ir i  1*3

• Uartrlli a «iba. il I I  tprtlr 1*7*. ia  B c u a »  I « 3
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lattea ai pouidonti polacchi.1 Secondo ogni verosimiglianza, re 
Giovanni allora |tentava seriam ente alla guerra contro i Turchi.* 
Può darei, che d«>sidenisse anche di esser© a capo di una lega di 
tu tti i principi cristiani, idea colla quale, secondochè riferisce l’in
viato francese a Varsavia a Luigi X IV ,*  il papa lo lusingava con
tinua meli te. Ma Giovanni I I I  desiderava la guerra turca coll’aiuto 
e sotto la protezione ili Luigi X IV , di cui si voleva assicurare prima 
di tu tto  coll’invio del Morstein.4 L e condizioni pregiudiziali, in 
vece, di una lega coll'imperatore e con Mosca, non erano da lui 
effettuate, ma solo rese più difficili. Iti primo luogo l’invio di am- 
bsciatori, che per giunta dovevano lasciare Varsavia solo alla 
fine di maggio, non poteva che t ira re in lungo la conclusione di 
alleanze.1 Inoltre quella ch’era la vera pietra di scandalo, l’alleanza 
«•olla Svezia e l’appoggio degli Ungheresi rilndli, non venne elimi
nata. In favore della Svezia il re s’impegno con assoluta decisione.* 
Riguardo al Luhomireki, il lit'-fhune gli aveva m inacciato di sa
lu ta re  la dieta, nel caso che il cavaliere dovesse venir condan
nato. Iti («itti la dieta, su premure del re, pronunciò un'amnistia 
generale jM<r la faccenda ungherese, e le macchinazioni prosegui
rono.’

Per la volontà «lei re, infine, falli l'alleanza con Mosca. Lo zar 
aveva rinnovato nell'autunno lti78 il tra tta to  «li Andrusao* 
colla Polonia per trvdiri anni, e con quest«» la decisione su Kiew 
era |n»r lo mi'iio pnxm stim ita ancora. Con gi«»ia «Iella corte |x<- 
lac«a il (¡rati Principe restim i anche i territori conquistati e pago 
'.'(NMHNi rubli, tu tto  a fin di preparare il terrei»«» aH'all«a»nza.* 
Sellitene ai in iz ia to r i  russi mancassero i pieni poteri (*er la 
c«»nclusioii«' definitiva di una lega, pure questa volt» c ’era piut
tosto da aver fiducia n«*lla loro «»<T«*rta, perchè le esperienze della 
guerra turca dovevano far apparire preziosa allo zar un'alleanza

* Il Rwwrtti a) Cibo, il 1« aprile e U SI m i a »  1*7*; U Martelli al lluon- 
riai. il I *  «pnlr 187». il Martelli al Cibo, il IO apri!«- 187». tri 3*5. 337 a.. 
331 a. I.» lafnanie di S n M i  rt*l Martelli par la dittidrnta alla rari«- di 
Vienna, i t i  4*7 A»'.>

* «fr IWthune a lanci X IV . il S e SS gius»»« e 33 ajfv>»t»> 167*. .Irto 
/W. V SS*. 3 4*  K. 4s2

* Il 23 mar*.» 167*. ivi 3i»3 a.
* Ctr. fr» l'altro. In lm u a n r  di Giovanni I l i  elM> il N ocalna porto ohi 

»i .  r i »  Irtlrra  di 1.0%, XIV  al llrth an r (tri II» n u w w  l«MO. i t i  33* a.. 434 ».
* C tr U relartone del tiethane a l.««*< X IV  del 33 m an» 167*. ir i 

203 %
* Il l tribune a I.u k i X IV . in dala 37 (POnato e 7 aprile 167*. tr i IO  a.. 

21* a.
* Il Itéltmne a l.«*st X IV , in data 16 gennai». 3 tofchrain. 33 mar»** e

S aprile 1*7*. ivi 471, n 13. |*y. 473. ». 43. 3*«. 2 1 »  Ctr. Martelli a C*ho 
in dala 33 manto e 3 aprile 167*. in tkvitvi I 316 a.

* Il Martelli al Cibo in «lata 3 ottobre 1676. ivi l»5  ».
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« I egli adesso offriva alt reni condizioni favorevoli.1 Innocenzo \1 
perno nalmente,* il hiio nunzio «li Varsavia <• tu tto  il partito impe
riale in Polonia «'impegnarono roti riaolutamente u favori» della 
I*■ iti*. che le tra tta tiv e , «econdo In relazione del Bollitine, avreh- 
Itero condotto u un rinultato punitivo. In qucnto momento Soluenki 
prego rinvilito francese di spingere »ottomano il partito antiimpc- 
riale a pronunciami contro l'alleanza, tino a eh«* non ni fon** 
»miri della cooperazione di Luigi X IV  e di tu tti i principi cri
stiani per la guerra contro i Turchi: «-»indizione naturalmente ini 
po»»ihile in quelle circostanze. Al Héthune riuscì facile guada
gnare un numero «ufiiciente ili Veto. I «uoi intrighi negreti alla 
dieta gli costarono nolo l'J.lHW lire, che vennero distribuite per 
mezzo del Lultomiraki.' I '«mi il pbiHi della lega era fullito; per ve
rità, fu nuche coni grande l'indignazione per gl'intrighi del |b;llume 
presso t'animini ed i generali, che ni dovette avvertire l'inviato 
francese di non tuteire piti nolo di notte.*

L'im peratore, già |ter nè di carattere poco deriso e reno ditti 
dente dalle frinii esperienze delle nue alleanze precedenti, non po
teva essere dagli avvenimenti di Polonia precisamente guadagnato 
all’idea di utui lega offensiva. lai comi ni tù ie  »ululo, allorché gli 
inviati dello zar alla line «li giugno arrivarono dalla Polonia h 
Vienna. Il nunzio Buon vini, per verità, ««rondo iin'isl razione rice
vuta da Rom a, fece Ioni accttglienze a*nai coricai. li «UitO e li 
ricevette. Vi fu anche acambio di *1010. I Moarovili fe«-ero omaggio 
all'inviato p ap ale  di quattro pellicce di zibellino. Kgli li contrae- 
•-ambio con stoffe della nua città  natale, Lucca. <Jue*te piacquero 
tanto ai K u m ì. c h 'e l i  asseriro n o . che indumenti cotd preziosi con 
lenivano nolo al Ioni nignore; abbracciarono il nunzio e  gli Itarla 
ranu la mano. Il Ituonvùd ni arrischio anche a t««ceare la qunntione 
della liliertà religiosa. Gl'inviati del tirati Principe pannavano, che. 
ne a Monca, per ottenere reclute, ni permetteva il culto privato 
perfino ai luterani ed ai raJvininli, nette brattali. molto pili 
facilmente lo ni permetterebbe ai ca li »diri d't tendente, vinto che

1 li Martelli al Cibo, la data J7  i u n »  1*7«. tri S IS  m  C u iM tiU b M  
»  U

'  • <>Q B re w  a i .  torna «ai III W  2£ m o t > 1*7». la f ta a n tta a  I 347 
<1». Cibo a  R w n tm  la data t& a a n »  1*7«, tea fc ilM I I S U  < « a  H i« »  dW 
lo m an o  1*7» , i l ra ru itn  I 344 M  i  f*ap* aveva fatto  «wxlaahwù fatmaiali 
•»whe a  V nw ua per la b *»  narra

* A firn /‘ut. V 321. 12 «*> lire ^ a lta liw m  a M M  dorati *  3 hre. n *  
bwota K tu r f .  / tu  Jukt M t l  p 79

• Aétliane a Laici X IV . I l i  f»M»aio 1*7*. ,t<«* V<d V Ito. rU*n» 
«ita n t«  di i,a«n a likrraaat III. «M le  mmrtn 1*7«. i t i  S I I ; MartWIi a 
*1t>o. il 2» r  27 Irtibtalo. *  *  13 M l l »  1*7*. la ii-»«*»t I > '2  • . .*•« a,, Uu%. 
Z ÌI; l ibo a Mattala, d I *  w u t»  1*7*. tri I l i  d r . la rriazta»» di l*ieUo

in B u n t t l  H i » « »  iW . S. TmnAuu f ìt t i  IH  I t iU U  V il i  M .



IniiiM'rnzo XI. l«7ft-l*589. Capitolo II.

con questi i Husni concordavano in quasi tu tti i punti.1 L a  corte 
<li Vienna, invece, tra ttò  freddam ente la legazione russa; non si 
volle riconosci1 re al Gran Principe neppure il tito lo  di Maestà.*
Il tentativo del Huonvisi di m ettere tu ttav ia  in piedi in brevis
simo tempo un accordo fra l’im peratore, la Polonia e lo zar, ten
tativo per il quale il nunzio di Vienna scrisse anche una lettera 
oltremodo lusinghiera per Kobieski,* si rivelò di esito disperato. 
Per giunta scoppio in Vienna la peate, e l’imperatore vi si sottrasse 
trasferendosi in campagna,4 forse non senza il secondo tine di evi
tare cosi le trattative con i Russi. G l’inviati del Gran Principe 
lanciarono Vienna delusi ed insoddisfatti, e il nunzio Huonvisi 
si dovè tenere contento di poter assicurare almeno il prosegui
mento ulteriore dei negoziati.*

Il punti) saliente per la riuscita ddl'alleanza era costituito, 
Hecondochè il Huonvisi riconobbe chiaram ente, dal contegno della 
Francia.* Per sè, l'umore di Vienna dopo la pace di Nimega non 
era sfavorevole ad un'alleanza offensiva contro la Porta. Salvo
lo Sctnrarzenberg, la cui au torità, tu ttavia , era di molto peso, 
alla corte erano tutti  favorevoli, anche lo Hocher ed il Montecue- 
coli.T II nunzio Huonvisi annunciava, che la forza dell'esercito

1 ( ‘«ho a lluonvUt. ili «tata 15 luglio IATO; lluonviai a Martelli. 19 r  23 giu
gno 16*11: lluonviai a »'ilio, il 5, 20 f  27 agnato l«79. in BoJ aM I M 7, MS. 
•MI. 565. 47 3 *.. 575-47»; T rkxta 37« 3H5.

* lluoiivi»! a Cibo nella relazione del 27 agnato 1679. in B o lU I  I 573 »».
* Ik>l 24 lugli» 1679, in T u k i a  I 375. Il lluonviai r i  paragona i">obteaki 

con Aleaaandro !*evetw e Hkandrrheg
* I t i .  HuofiVtti a Cibo in data 17 e 27 agooto e 3 aettembre 1S79, in BoMZt

I 571».. 575, 57» «. Sulla prwte nella raaa del nunaio vedi T bkxta I 3sii, 
l'ir. Kl.orr. lor. rit. »5.

* Il llttnnvMi al t ’ibo nella lettera del 27 agooto 1679; al Martelli in «lai* 
4 «ettembre IS79. in R oitsil I 579 a.; il Martelli al Cibo in data 6  «ettembre 
1*7». ivi &S»t V»3 irìterW e rirea la »ua ronvenuuione ron Giovanni 111 aulì'ar
gomento). Sei 1679 venne anche a Kotna l'avernluriem  «a«aooe I x i n u »  
Kinbuber. ram e egli pretee*. con inrarirbi verbali del Mrw iw . E|li «pn«»  
in dne ■ memorandum • ì »noi ram igli, ram apondenti in tu tta  alle idee di Inno, 
ren i»  X I : allranaa detta l'olonia eon Moara. m iniane prmMo i T atari ed in 
Cina, rteonoeriment» del titolo di tar. rappreaentansa pontiArta a M <»a e  
relazioni roto form ali tra la ttuMta e l.uigi XI V.  Con i «noi mudi aAaannanlt 
egli «eppe a n ja itU n i Adirla in Vatirana. Lo ai mandò, fornendolo di m ru i  
Anali* lari. dal nunst» Martelli, rbe avrebbe dovuto unirlo alla b c a n w r  polarra  
per Moara- Il Rinbuber. perà, andò a Moara « l o  nel IIW4. e  ptertaamente 
per lavorare a prò degli infermai proiettanti i l 'ic tU M i 73 75). Cft h u u v » ,  
■<«« •* V -*r»a 127; T h c i v u .  H n a a n b  104. X». 131

* Ctr. la lettera del Kuoortsi al Martelli del 23 mar**» t«7». in B n Jiv t 
I 315. Coai il W tb \ u  (//1<  ¿eapaMi I 4»*); « l «alita '« « U l n m  «mar» 
at»tulerat *.

* Kaoni „ 1  a Cibo, m data I *  giugno 1679. in R<uaxi I 3 4 7 *  Il Cibo 
rx  Ulama lattrnrtoae del »unno di Vienna in data 24 gl agito ««Ha notula di 
buona tonte, rbe lambaariatore veneziano a Vienna lavori n a t i a  l alWanaa. 
Ma il linaio l«i la ta e n ls r «  in data 16 luglio ( ik u a s t I SSa *.).
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«ni considerevole, 1» situazione finanziaria non troppo di (lì rii«;
il Montecuccoli dichiarava di poter. « oli«* trup|>« t ut toni pronto 
ul momento della conclusione «Iella pace e provenienti «lall'im- 
|M«ro marciare in Ungheria, corujuwtnre all'imperatore in un mese 
Gran e Ofen, dopoché l'im portante Neuhftnsel sareblie « adula senza 
altro.* Ma 11 preaupposto per 1» corte «li Vienna era, ehe Luigi X IV  
accompagnasse la guerra ottenni va contro I» Mezzaluna almeno 
<on una neutralità benevola.* Qui stava |ier l'alleanza il gronde 
impedimento, (inoro fortem ente nottovalutato da parte papale. 
Non fa meraviglia, che in Innocenzo X I , il «piale, al din* del 
Cibo,* ni occupava della questione ture» giorno e notte, e che 
aveva riposto cosi grondi speranze nella pai'e «li Niruega, le «vita- 
zioni della corte di Vienna prmlmwwn» un forte malcontento. 
Kvidentcmentc per quest«i u  venne fra lui « il ronlinal protettore 
deirunperotore. t-ardmal l’io, a dispute vivaci a metà «li giugno, 
in concistoro.* In  roaltà la politica fran«'e»<s come Innocenzo X I 
dovette sperimentare proprio in quelle seilim ane con i «imi 
|>a*si diplomatici premo Luigi X IV  e ralle relazioni «lei suoi 
nunzi, costituiva per la questione turra dopo la pare di Nimega 
una difficoltà alt nettatilo grande quanto prona Luigi X IV  si ve
deva ora all'apice «Iella sua |M»tenza. Ita lia  e <«ermania erano |>er 
lui. sotto l'aspetto |m.litico, terreno libera per Pinvasione. Pala- 
linaio elettorale. Magonza, Cidonia e Tre viri, Hraniteburgo, Sas
sonia e Ha vieni erano completamente solln  la sua influenza, 
(•li ultimi tre pomi eransi addirittura obbligali ran »riputazioni
■ dargli il voto nella prossima elezkmc imperiale. I<a Spagna di fron
te a Luigi era in iz ie n te , il re d'Inghilterra finanziariamente del 
lutto legato a lui, l'influsso francese ancora dominante alla rarte 
del re di Polonia.* Inoltre affioravano già adesso i piani di riu
nione di Luigi, ran i quali era in legame intimo la sua politica 
*nt'im periale e Hloturra. Kssi trovano era anche nelle relazioni 
di nunziatura del Buonvisi. La Francia nega, dà notizia il nunzio 
a K o m a , di restituire le città  di Alsazia riconosciute aU'Auslria 
n e l la  p a c e  di W cstfalia, essa fortifica Schlellslad l e Huningen e 
la temere, che voglia annetter« anche Colonia e Strasburgo. Gli 
am basciatori imperiali pensano, che dopo la firma «leH'ullimo t r a t 
t a l o  di Nimega vi sia da temere ancora di piii che durante la guerra.*

* BaaarèM s  CO», a  I *  W *w *»  »• *pnl» » I» f i« (M  1*7». I» 
U n iM H  II 7 1 *  723. itr t ib n  rW  II L r v tM *  « a *  n i s w s  tape«« 4»i IV

* Cfr. Bm s O n  s  t'ibo la  «tata 12 s«oMo 1*7*. la  I £*•
* Al nw ariM  l a  data 22 l«*U» 1*7*. ivi U *
* Il 17 |tiac»o 1*7». tn l i  • f c i *  Me». B i b l i o t e c a  V a - 

U n i i .
* t ir .  Ktfu<n I**.
* li ano V M i « lib o , il 23 » »  Ia*!»» 1*7*. la I 3*3. S i» , a . I.
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All» difficoltà derivante dalla politica francese per l'alleanza 
contro i Turchi Innocenzo X I  fece fronte con tu tta  l’energia a lui 
propria. Ripetutam ente »»gli cercò nell’estate del Iti"« , in Roma 
stessa e per mezzo del suo nunzio a Parigi, di spingere il re Luigi 
ad unirci a ll’alleanza, od almeno a dichiarare, che la Francia non 
inquieterebbe le Potenze decise alla guerra turca. Ma le risposte 
di Parigi non andarono mai al di la di promesse indeterminatissime; 
si fece, anzi, colà il tentativo disperato di ottenere in cambio di 
simili promesse da Innocenzo X I  vantaggi sul terreno delle que 
stioni ]xditico-eeelesi;»*tieho.1 11 3  agosto il Cardinal Cibo dovette 
comunicare ni nunzio Huonvisi, che non si era potuta ottenere 
una risposta chiara da Luigi X IV  rispetto all'aiuto contro i Turchi
o alla neutralità.*

D ato questo contegno del « siguore d’Kuropa », si poteva preve
dere, che le ambascerie polacche, destinato a spianare la via a l
l'alleanza offensiva, sarebliero sta te  destinate al fallimento. Allorché
il (irati Tesoriere Morctein nel colloquio con Luigi espresse il timore 
di un prossimo attacco dei Turchi contro la Polonia, il re scansò
il discorso dicendo, che la Porta en* ancora troppo legni a dalla 
guerra con Mosca.1 Luigi parlò già più chiaram ente, allorché il 
Morstcin. d'intesa con Innocenzo X I ,*  gli comunicò, che il papa 
aveva inviato in Polonia per la guerra turca ."too.ooo fiorini. Egli 
non darehl*« mai. risposo il re, il consiglio alla Polonia di dichiarar 
guerra alla Turchia. Se, invece, i Turchi assalissero la Polonia, 
egli mm lascerebla* questa in asso. Alla domanda del Morstein, 
quale contributo pensasse di «lari* in tal caso, il re rispose di 
non potere per ora dir nulla «li preciso; egli intendeva prima star 
a vedete, se davvero i Turchi ascili vano la Polonia.*

Le dichiarazioni del re divengono comprensibili, ove si tenga 
presente, che l'invio del Morstein è contemporaneo alla sostituzione 
del So in tel. finora inviato frane«*«* a Costali!iuopoli, con il (iuille-

1 «'«ho a llonnvHi. il 20 •• 37 maggio r  s lugli» 1*7». a  U l t i  in Parigi 
In «lata 31 siu«»» 1*7». a Martelli in data I* lugli» 1*7». ivi &37 U t .  S U . 
M S, n. I. S iS * . Il Bm m tM  al IWlhunr in «lata 2« giugno 1*7*; T a s s i *  I 
U *)i  prt deridere t  imperatore alla h t i  antiturra. • é nrm aaiio  rbe i*. M- 
fristiantnuma aourun di voler ««pendere II eorao W lr  oar rn a q in tr  nw  
mantenete « lak ilan ilr la parr già rnnrlooa Il cardinale h i jr t iw »  al
«"ibo in «lata 14 Insito 1*7» i Mk iia ch  II 7» ».(i II !>’ rinvia allr nrt o a
• ( im lr  ed attua hil« «. rW  Luigi XIV  a vanta rrm i I imperatore e rW  devono 
M»n> adempiute in p n n »  luogo Ove, Innltrr. il papa n n t i w a  rruidm« udrai» 
«irgli alian fra Brea*. vi «aiehhe «nativa di f in it i» , rbr il lavava pet la la m w l*  
larra «ton Imx ’ in Vano.

• «.XJ4M I
• l’omponnr a B riba»*, il a novembre 1*7». .irta W .  V SIS.
• Cfr. liMruxtooe drl « «So al l.auri in data 3 granato ISSO, la R o ja s i

III »4*. n. I.
• Lauri • l ib o  in data I-  febbraio IMO. ivi 1*3. a . I.
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ragli«-)«. 1 11 cam bio degli inviliti ebbe uno scopo preciso. Luigi X l\  
intendevi! iniziare per mezzo del (»uillerague« una politica turca 
più intensa, ohe mirava a proteggere la Polonia da tm attacco 
turco e a dirigere l'aggressività del tirati Visir passando tra lu 
Polonia e Venezia, sull'Ungheria e l'Austria.* La formula |H*r la 
liceità morale di una simile p o lìtica  era «tata già da lungo tciii|>o 
escogitata nel consiglio di Luigi X IV : generalmente parlando, era 
evidente l'im m oralità ili attirare i Turchi in paese cristiano; ma 
la cosa era lecita nelle predenti circostanze straordinari«*, in cui 
l'attacco all'A ustria, paese nemico della Francia, aveva |>er 
«■(Tetto ili salvar«' la Polonia, potenza umica.* Il tv poteva fin d'ora 
ritenersi sicuro, «-he la sua politica nell'insieme sarebbe riuscita.

(ìià prima di quella risposta al Morstein, presso a  poco nello 
stesso tempo in cui il Morstein com unità va al nunzio di Parigi, 
l-auri, un'assicurazione generica di Luigi X IV  di voler accordar» 
alla Polonia soccorsi rilevanti* nello stesso tempo in cui il nunzio 
Martelli di Varsavia diffondeva per tu tta  la Polonia una lettera 
«li Sohieski. secondo la quale l'inviato di Luigi X IV  alla corte ini- 
|>eriule, il marchese di V itry, avrebbe avuto incarico «lai suo signore 
«li «lari* aU'imperatore ogni oMUctiruziorn* «la parte della Francia |icr
il l'ano di una lega austro-polacca contro i Tur« hi.* Luigi X IV  aveva 
fatto supere al suo am basciatore di Varsavia * di non aver dato al 
Morstein alcuna speranza di aiuto. Con Sobn-ki (»»stava la dichia
razione, che il re di Francia, nel c o m i  che l'im peratore e gli altri 
principi cristiani lo appoggiassero a piò gran vantaggio della c r i
stianità, gli concederebbe anch'egli un aiuta, che sareblie una testi
monianza pubblica del suo zelo per la difesa della santa religione 
contro il suo nemico naturale e della sua benevoleuza ver»«» la Po
lonia.* Il Morstein. al quale Sobieskl scrisse, alquanto offeso, di 
«ver chiesto al re di Francia denaro, non buoni consigli,* capi U 
risposta, se pure egli non faceva già in tutto  gli affari di Luigi X IV ,
• «ime sarchile quasi da credere, a  giudicar dalla sua condotta 
posteriore. Al principio «lell'anno dopo il Huonvtsi, annuncia a  
Rom a, che secondo il Morstein Luigi X IV  dava buone parole

* '•m llm fiim  ginn**  a i m u e iiw y J i il 3 antro» tu* I-» «a* Mra- 
«oai Mao lU au* «ut la fioca« «Mio « « • »  «asm; ». K < « u s * t  «4.

* I t i  K oM U i 71- 1«»«. Il B m i> m  n lfr tx »  il |t »ptiV 1*7* s  fioro » 
«ih u ssi I s u ,  a, I I . rW  t.sòn X IV  Ih  af*4rta a  « ort*«riinopoli aa ami»* 
« u i o i f  aaoro a Aa di m ir a r * »  «llm s n  « ss  i T«»urlìi

* t)C Usaci  VII .MO » .  a m a i» il R o r s tn . ¿ m is h  II SIS SIA.
* U a n  a <1lm, a  *  «H W ski» !•?•. m B u i»» l I 4 « ,
* H'ibanr a l.«an XIV *  f »a y » as» . il 17 ao irsils»  1*7». Je t*  fW. 

V li« » ., «*£. Sr. u  *  «a
* Il 14 «rllrrohf» 1*7*. ivi 3ML
* I.oicì X IV  al Brlhafw m «Ula 94 o li-**»  1*7*. ivi S I I .
* Il Martelli al (.11». il 34 gentuuo  100» ,  u» |»..i*»l III 34* 3*0.
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Kon7.it Ubarsi in alcun modo, u fin «l’indurre l'im peratore alla 
guerra turca, e cosi avere in conseguenza m ano libera por sé al
tro v e .1

Se l’invio del Morstein a Parigi aveva servito almeno a chiarir«* 
in qualche misura le intenzioni «li Luigi X IV  neU'alTare turco, 
«l'altra parte l'am bascerìa del Kadziwill in Austria e«l in Italia 
riuscì com pletamente vana, appunto a causa «lei contegno contrario 
del re «li Francia. In Polonia si era pensato già alla Hne del 1 «>7t» 
ad inviare un'amhast-erìa di obbedienza al pontefice neo-eletto, 
perche già «la cinquantanni nessun inviato polacco era stato  più 
a Rom a.9 Per suo conto, Innocenzo X I  capiva poco simili form a
lità , In {»articolare egli ebbe a diro delie am bascerie polacche del 
1071», che avrebbero portato poco frutto e molte spese e avrebbero 
solo trascinai«» in lungo la faccenda turca;’  ed ebbe com pleta
mente ragione. La spesa totale dell«* ambascerìe am m ontò, secon«i«>
i dati di Sobieski, a più di un milione.4 Per l'appunto il ltadziwill, 
cui era stata  affidata l'am basceria nel Mezzogiorno, era noto e mal* 
veduto in Polonia «>«1 a Vienna per la sua vanagloria «li pompe e 
«li tito li.*  Kgli giunse a Vienna solo a m età di luglio.* L i  sua 
missione, che del resto non conteneva nessuna plenipotenza |ter 
concludere un trattato ,* sarchile probabilm ente fallita subito per 
la sua pretesa «lei titolo di • Altezza », negatogli dalla corte di 
Vienna, s o  il nunzio lluonvisi non avesse trovata u iu i  scappatoia, 
quella di {tarlarsi dalle «lue |iarti in terza flem m a.* Il Radziwill 
richiamò con solennità rimjH-raton« al suo «lovere di proteggere 
la cristianità; perciò il re di Ptilouia lo «peritava alla lega contro
il nemico ereditario del nome cristiano.* Lo trattativ e propria
m ente dette furono dominate «lai tim ore «Iella corte di Vienna per

* 11 Bwmvw t| l'ilio, il SS eninain ISSO, ivi 349. n. I. «Ir. rr Giovanni I tt 
nrllr »«e < IM ibrratoriar > drl Iti »rttrinhrr IBS« l .te*« fU . V II 24 fc • A Unr- 
iti««im» K it»  «ìalliar «(«antri* honoriAra «ripianili« prutuiaaa. quoti rrbu* 
ixntrt* lati» prò uflnWTo quarti drfrnaiv» brllo d m »  nolit. hur u«qur lanini 
«lievi inlitrum  annui» maxnifiru» l« (a lu i  no»t«*r ibi l iu w fp ii t l  rum non 
liabrmu« d rflaM luw in. qua rrrtuin quantuni rt quando w lfm i ».

* Clr. Ir rrlaatuni di nuiuùatuiu in lU u asi I 4 l i  41».
* «‘ih» • Mari riti. il |3 maggio I«?». ivi 537 ».
* I,rltrra al Martrlli drl 29 «rttrmbrv 1679. ivi 5*7.
* Martriti »  Cibo, il 14 Hiufioo 1679. ivi 546 «.
* Ituonviai a lib o , il 16 ltt|tlio 1679. ivi U 7 . «'Irra U ritardo rlr. MartrUi 

a «libo in data 17 nungio 1678. ivi 5 2 *5 3 0 . Il Martrlli dir» di Don potrr 
indirarr roo airueraaa quando partilrbb» il KaduwiU. < prrrbr ta q arato parar 
Ir raw  appena «i pre mino dar per «trutr quando w » fa ll*  •- La Irttrra di n rra - 
inandaaioiM* ili Giovanni 111 p n  il Hadatwiil in T n s t t  I 374.

* Il non »»»» • Cibo in data 6 agmto 167», iti B n lM t 1 M S.
* |ìu»nrt«t a Cibo. U 33 Infili.. 1679. t r i  559 561.
*  I  dlaroCM « M  H adii «MI orila »«a ambarrrrta in I X *  H i. Owriwaw pròrr- 

«rat 11 443 4 6 *. I dur dnrar*t all *t»tvwwiatarr Leopoldo ivi 443-453.
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la Francia.1 L ’imperatore, asserì il lLulziwill nella prosecuzione 
del suo viaggio al nunzio veneziano Jacohelli, non ni litlu «Iella 
pace «li Ximega. T u tti i «noi pensieri sono rivolti a  Colonia, S tra 
sburgo, rasa le . Milano e tìeuova. l-a «uà «lecisitme era «tata: lena 
offensiva, se il papa «là sussi«!! e Mosca vi ai unisce, altrim enti, 
lega difensiva.*

Se il Rad zi n i II riaMuiae effettivam ente cosi il rinultato delle 
sue trattativ e di Vienna, è verosimile, ch’egli interpretasse troppo 
favorevolmente quanto aveva udito a Vienna. Il tim ore per una 
guerra «-olla Turchia era «-olà, «lato il contegno incerto ed anzi 
minu«-cio*o di Luigi X IV , per il momento trop]>o granile, perché 
<i si arrischiasse ad tilt re pasturi- l'idea di una l«*ga difensiva.* 
<>ia la ixissibilitft, che le trattative |>er un'alleanza «lifeusivH potè«* 
sem divulgarsi a Costantinopoli e«l «>-citare l'altero Kant Mmrtafà, 
suscitava in Leopoldo inquietudine non p«»ca.* I»el resto l'am ba 
viali» «lei itadzivrill veniva aiM*rtameiitc interpretata in a**ai 
larga misura come una sempli«-c «limi»!razione; il uunzio Ituonviai 
la paragono a una rappresentazione teatrale, in cui il pulddi«'o vede 
la guerra e poi se ne torna tramiuillamcnte a  ca*». *

l»a Vienna il Iiadzi*‘ill ai recO in Italia . A cauaa della |w*»lr 
minacciante, però. egli trovò «lapprtma »1 »arrali i confini di Ve* 
nenia e dello Slatti della fine»«.* Pertanto il nunzio «li Venezia 
lactihelli dovette, osservami«» le misure «li precauzione preacritte, 
trattare coll’ainbaaciata ¡MiUcca al confine.’ Il 14 dicembre Jaco- 
lielli e ftadziwill •‘ incentrarono a P«*ilebba. L ’ inviato polacco 
desiderava innanzi tu tto  «lai papa appoggio finanziario. lat P o 
lonia aveva deciso di far guerra ai Turchi con 00.000 uomini, ma
30.000 di easi avrebbero dovuto esser mantenuti con U concorso 
di altri principi; si «Icflidcrava. che il papa, anche prima della fu
tura dieta polacca, che sarebbe rumini tata coll'anno prossimo, 
pn>cede«*e « il  boon esempio, altrim enti alla Polonia noti rimaneva 
che eseguire la pace di Zuniw ta.*

* <fr Héthaiw a l 'M p M iv  I» data *  » U n s i* »  1*19. A fU  W .  V 1*4. 
H 4 ara H F a tm *  da Boom a l.oxn X IV  i V s s u s  II *»»-, il |»a|>a ka dHto. 
'W  l iroprtalnre u m ln  a»»* p n w  k » »  *«>*»•*. a i  M ù * U I«f1» poteas* 
l ia m w . t i r .  Ku>ee. /*m Jm kt 1 **1  p  T J »

• I tm M Ii  a  « Ih», il 1« 4 » * i* b » *  1*7». la  U d is s i  I a i s j  I*« Il i a t i ,  
Vi l i  is  ».

* v n in d »  il iV jM iin  l i tu i .  I 4«*« la tH m O  <*i Vinaaa fai
* 4e Taerieo bella ne raflbul <t«»4et» f " »  ».

• i l» .  H a » « « » * )  a l  ib o  ia  «lata ! *  «®ac*>» l« 7 » . la  8 w « * l  I A4«*.
• B a a trU  al raau  lja tn * x >  lU plaH I ia l i im » .  il t a|wh> 1*7*. la 

Tar.st» || 317.
* Ciba a  M artelli, il »  « t a t a v  » I l  aa«eaila»  1*7». ia  H « » » » l  I ¿«4 ».
* C iba a  ( a r a b i l i .  U »  a»w «*b»* U T », iv i 4 *7  *.
• lac-obril» a  Ciba. U I *  4irM abf» 1 *7 * . hri «US <*•*. « ib» a  ta t t i  i a a a s i.

■  7 iran n o  l**n. I t i  • » » ,

f w « .  mrnnm *H #"**«. *1T. *
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Aperti i contini, l’am ba scorili polacca seguitò il viaggio. L ’H ago
sto 1680 vi fu ricevimento solenne al Quirinale, ove il Radziwill 
prestò omaggio ¡il papa in nome della Polonia e ilei suo re, e lo 
prego di un contributo finanziario per la guerra santa in favore 
•Iella sua patria, che non si ora m ai a ttira ta  il rimprovero di uno 
scism a. Il papa rispose, che non avrebbe risparm iata fatica  |wr 
favorire un’opera salutare alla cristian ità .1 Ma le tra tta tiv e  ulte
riori del Kadziwill cogli inviati ilelle corti europee fallirono in iloti- 
n itiva per la questione d’etichetta ; gl’inviati non vollero accon
ciarsi in Koma neppure all’ullocuzione reciproca in terza persona. 
Nel viaggio di ritom o il Kailziwill mori a Bologna, coperto di 
doluti fatti presso la Camera apostolica, e a far fronte ai quali 
quel che lasci«) fu ap]>cn» bastante.* L ’unico risultato delle amba
scerie fu, ohe la Porta se no lagnò com e di una violazione ilei vi
genti Im ita ti di pace.*

Se nell’estate del 1679 gl’inviati polacchi erano stati accolti 
alla corte imperiale con molto riserbo, ciò dovette avvenire, ol
treché per la ditlldcuza versi* la Polonia e la Francia, a causi delle 
trattative, che i residenti imperiali a Costantinopoli conduccvano 
proprio allora per il prolungumento dell’ armistizio turco-im pe
riale del 1064. Le tra tta tiv e , peri», ni ruppero;* e cosi pure i ten ta
tivi intrapresi «la Mosca per term inare la gu«*rra ru sso -lu n a .* 
Por conseguenza, la disposizione a una Ioga colla Polonia, tanto a 
Vienna «pianto a Mosca, t«»rnó a crescere verso la tino doU’anuo; 
a Vienna tanto fortem ente, che l'im peratore mando al suo rappre- 
sentunte ili Varsavia i pieni poteri per la conclusione di «*ssa 
lega.* Hi cercò, tu ttavia , a Vienna di evitare la lega offensiva, 
sinehì' si sapeva minji«'4*iato dalla politica di Luigi X IV  roccidente 
«leU’impero e non si era sicuri neanche del contegno della Baviera 
e «lei Braunschweig. Ala la Ioga difensiva, secondo il desiderio di 
I<eop«dtlo, doveva «"«ter propugnata a Varsavia col maggior calore

* L e sto , lue. r i i  t i »  l,a tt»|m»t« (a lta  IrKKrrr ita Innorvnao X I a ll*  
»IW«ru«tonr <tri Ka>t«iwill è in IltRTIIim  I 3*1. tr i M I  U B r r i ,  rorrupundrnte  
dpi 14 oiiobn> l « » i  a rr Otovanui HI. Ctr. K io r r .  Ine. é t .  73.

* l 'ib o  a  M artelli, il 4  • rllrm hrp  IM O ; al l ’a lla r tr ta i. U 9 3  n a v rm b tr  |«w>. 
in lk ii» » i I l i  4 0 4 . n. I»  . 4 1 » .

* Pallartrini a 111». 1*11 dirraibrr ISSO, ir ! 41».
* IlonnvU» a n i » ,  u 22 ollobrr IS7»; Cibo a B o o o v M .I'll r t i  w n m h fr . 

Cibo a Jlir tr fb . TU  witMulitr, Ivi I ¿ M *., :>M » . Ku>rr. tur. HI. 71».
* M w *lii a MartrMi. il • ollobrr IS7». i» R n JU I I 190 1 « -  ctr. tlrlbanr 

a l ,a if i  XIV.  il 17 iw>vro»brr 167». M n /W. V 31®*.
* Marinili a  lib o , il 3 eronato. 14 Irbbraio » 27 maroo l«*M. liooorici 

a Martelli. Il 3 m itro  I M O . In H o l t t i  III MA, 3*o. 373. 347 a . S. In laom> 
«trita u n rrn U  ilo  M fotO lori m w tin l i  «la il tallo , ch'imo I t o »  oflrrtr » o lio  
miiHnrl di «jorl rb * u  rra  arp rllalo . rfr. H étboar a I.O C  XIV la data 2* apnio 
Ittso. . t r i )  w .  V 417 a.
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dal auo residente e dal nuiiziu pontificio.1 Innocenzo X I  appoggiò 
gli «forzi imperiali in lina forma, chc fece impn*M«iotic in Polonia 
e servi ad appianar«« il terreno |mt le trattative della lega nella dieta 
«he n'iniziava a Vana ria. Il .'lo dicembre 1 «STt*, m entre il Kadzin*Ul 
aspettava ancora al confine austro-veneziano di p»it«*r entrar«* in 
Italia, egli f«*»e mandare al nunzio Martelli A00.000 fiorini, che 
dovevano <*«*er «-«insegnati alla Polonia, appena <pu*Ma corniti■
• lasse la guerra colla Mezzaluna.*

Quasi i 'ontcmponineamctite anche Luigi X IV , alla cui corte il 
Montein negoziava tuttora p«*r il sussidio contro i Turchi, dette 
istruzioni al suo ambasciatore «li Polonia per le discussioni nulla 
I«*ga alla dieta. Ksse «■«insistevano nel prescrivere al lW*thtme di 
fare del tu tto  per render vano «(uaUiaai «forzo «lei nunzio pontifici«» 
e del reaidente imperiale in favore della lega.* Il li^thune lavuro 
«'on zelo, «*oadiuvato dal partito del (¡rande Klettore.* I torl»i«ii 
interni in Polonia, di cui ni lamenta gravemente il nunzio Martelli.» 
e In voce diffusa a«l art«*, che il re «li Francia avrebbe dato lui 
‘dia Polonia l'aiuto neniuarii) contro i Turchi,* facilitarono al- 
l'inviato francese il lavoro, tanto più ch'egli «U*|xiii«*vi* tuttora di 
un'influenza pm lom tnante.

La dieta comincio 1*11 gennaio K>mu. Italie sue prime «piaiIn» 
»♦•«Iute scaturì una comminai»!»*, destinata a  discutere «Iella lega 
<■«1 residente int|>erìale. Il IW-thunc. |»ero. a re rà  lavorato «ottomano 
i membri della dieta in modo tale, che i «ette vearovi che davano 
per primi il loro vot«» e «'he all'ultim a dieta erano «tati unanimi 
per la lega, ade*«o. salvo il vescovo di Przcmy»!, cancelliere della 
fedina ra tin im i, si dichiararono tu tti e* probam ente coatro di e»»a. 
La posizione più iwtile contro la lega fu presa, con lodi p« i i Iteranti
*  I.uigi X IV  e al Béthunc, dal veseovo \V»er«boo*»ki di PoMB, 
tino allora acquare «leciso del partito austriaco. Dei dieci Pala- 
tùli, otto furono contro la toga difensiva, dei «enatori due (erti. 
He Giovanni nelle ultime «ettimone «i era capromi col nunzi«* 
nelle sue comunicazioni confidenziali in senno favorevole alla

• <tr. «Opra p. a l. a- 7; B H fc « » »  U d  X IV  t »  «Ula 7 dk*m bf* l«7», 
t 'U  /*W V 4M . Uarirlli a a b «  la data II  ottobre 1«7*. ia fk o a s i I 4M. 

Bonari«! a  l ibo in data 7 (roaa*» KM». Ivi I t i  M « #. I l«o »  io Vfeoaa 
«a Matrimonio di U m ia B w »  C o u o b  ralla «mnaoda fiati» «fel dora di 
••rVajMt. R m t m  a Martelli io data I *  febbraio IMO. ivi M I. ‘ t f .  le M alta*!
*  aaaaialitm ivi 37* ISO

• «*ibo a ilari »Hi. il *>  d*<*ab*» l«7». Ivi I «**►
’ I.« i*i X IV  al M i u r .  il A i**oa»n, »  »»«ex* e S» I W "  !*•«. A n »
V *71. 437. 444.
• Hrtbun* a V lir j ia  dala »  febbraio l i« « , t* i *77.
1 UartriU a l ibo ia dala « dinaaber 1*7«. te » a ta v i t ¿» *  «>1,
• I t r .  io proposto * pR  n«aol» « n »  il H O M I» d» M. d* tW&ma# 

■«Ila dirla poiarra daO' 11 |r»M ia Éa* al X febbraio IH » . .I< 0  W ,  V 34* *S*.
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Ioga.1 A ciò corri*pone il suo voto ulta dieta. Ma, allorché egli prego 
i «oliatori e i deputati ili esprimere la loro opinione, il vescovo ili 
Posen, forse per il cruccio ili non aver avuto il seggio vescovile 
ili Cracovia, scaglio i più veementi a ttacch i contro il r e :  egli si 
m etteva sotto i piedi la libertà della Polonia e trafficava l ’inte
resse dello stato per privati vantaggi. Sobieski invocò Dio in 
testim onio, che lo si calunniava. Il vescovo allora lasciò piangendo 
la sala. Ma egli aveva seguito, e i suoi a ttacch i orano stati cosi 
enormi, che il re dovette levare la seduta. I.a regina Caftimiru 
fece aspro lagnanze del Béthuno, che a corte era sospettato quale 
promot oro della scena penosa. 11 nunzio jiontilicio fece un rabbuffo 
al vescovo, peraltro zelante, ma inavveduto, lo portò dal re e 
chiese perdono per lui, dopodiché Sobieski abbraccio il vescovo.1 
Ma tutto  questo non poteva rimediare al male fatto . 11 re ce 
dette tanto più facilmente alla opinione eccitata , a lui sfavore 
vote, in quanto la dis|H>siziono ostile verso Leopoldo sentimental- 
mente perduravi» ancora del tu tto  in lui. Egli promise al Béthunc 
di terminare la dieta senza concludere nulla di stia iniziativa 
nell'affare della lega.

Puro il nunzio Martelli ed il residente imperiale non abbandona 
reno ancora ogni speranza. Ad una commissione speciale, che su 
loro desiderio era stata posta a loro disposizione, essi fecero I» 
proposta di mut lega difensiva «la concludere immediatamente, 
e da trasformare in offensiva appena si fosso avuta assicurazione 
dal ro di Francia, che por la durata della lega egli non assalirebbe 
in nessun caso i paesi ereditari e l'impero. Poiché appunto in quel 
momento giunse a Kamieniec un Pascià por il regolamento del 
contine »11» testa di un esercito considerevole, la preposta noti 
riuscì ingrata alla corte di Varsavia od ottenne anche larghe ade
sioni fra l senatori. Ma il Bollitine costrinse il (tran Cancelliere a 
ritirarsi dalla commissiono protestando contro le tra tta tiv e  per 1» 
lega. La cosa foce impressione. Invece della lega si decise l'invio 
di un corriere a Parigi, che comunicasse a Luigi X IV  la proposta 
imperiale e lo incitasse a corrispondere alla preghiera del papa e 
dei Polacchi. e a lasciar libero l'im peratore di entrare nella lega 
offensiva o alnteno la Polonia di concludero la lega difensiva. Il 
Bòthuno avrebbe volentieri mandato a monte anche l'am basciata 
a Parigi. Kglt abbicitò . ch'era offensiva |»er la pace di Nimega; 
ni doveva invece attendere il ritorno del Mor*tein. rhe certo

1 Vàlìrlli «I Cibo in data 34 sm  nato ISSI), in lw .j* * i  I I I  34* ISO Inoltrr 
Ir rrlatloui di n an iu i«» ivi I MS 41«.

• Olir» il drl IWihunr. vrdi Vartrlli a O ko. l ì t l l  Irfcbnio r
lo *|>nW I*s»\ Cibo * Vartriti, il 9 mano l**>. in Bw m i  III n i  a. I. 
32« n, 3. H J a. I. « « »  (Mito i dar llrrn di immwimw »  al rm m ro  W im - 
b««<ki li ri 9 i»ar*o r  II ottobep Imo. in H catm ia t 3.*: . . .  37 V
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porterebbe un» decisione favorevole. Ma »Ila corte non *i aveva 
più fiducia nel M nntein, perchè avevi» lanciato pa**are le ultimi* *ci 
opjMirtunità postali ila Parigi a Varsavia nenza approfittarne. Il 
Iteli» uni* dovette cedere e #|*ili a Parigi un cortigiano frane«**«* della 
regina.1 Del resto egli poteva ivunr *o«lili«fatto dcll'cMto; tutti» 
il piano della legs» era ili nuovo procrastinato e |*er giunta riineMto 
nelle mani della diplomazia francese.

Luigi X IV  da principio evito la dichiarazione richiesta: la 
domanda fattagli, iIUm*. eru un M*gno di diffidenza e del tutto 
inutile; «e l'im peratore non fo m ite  motivo, ni mant«*m*hliem 
di»|MMÌzioni pacifiche.* Col Hobietki egli divenni' già molto più 
wplieito e ciò appunto per eccitam enti del Belluine, il quale te 
meva d ie  in altro cono gli avvenimenti porta**«-»™ da alla lega.* 
IVr »uo incarico il Belluine dovette ila una parli- di**ua<lerc il 
red i Polonia ilu una guerra cout ru i Turchi e da ogni lega i-oll'im- 
peratore, offensiva o difetuira,4 in una forma non di**imile da 
una miiuM'cia. Anche «e la lega «i forma*«*, dichiarava il IW>| lume, 
il «uo re aveva forze e mezzi a »uflicienza |*er renderla inefficace. 
D 'altra parte egli detti* aanicunutioni tranquillanti |x*r reventualità 
di un atto»*«» turco alla Polonia: Luigi in ta l ca*o non lawerehlie 
la Polonia in o m o .*  Contemporaneamente «i tornarono a riprender 
più forti ila parte fraucewe le ma«'« binazioni contro l'A u*lria nel-
I rugheria ed in Traiwilvania.* i<i rapUre «la •*, che, in tali cim i- 
«tanze, le rinnovate trattative per la lega tra  Mo*ca e la Polonia, 
che qui urtavano già |ier *é in uua forte diffidenza, erano con- 
ilannate al fallimento, noniMtant* l'ampia pb*nJ]M>tenza dei nego- 
«alo ri riusi. ’ Sobieaki, che di front«» alla Porta «i zentiva a**i«*urat«i 
ilalle dichiarazioni di Luigi X IV , ai mcrin*«* con il (Iran Viair al 
regolamento dei pontini »lipulat«» in ha«e alla pare di Zurawn».*

» {tribune a Luigi X IV . Il 2* aprile !«■**•. f*aL  V «1« a
1 Lauri a lib o , il 1« l« b >  IM O . in B w » « l I II  402. Ctt. Martelli a (ìlto, 

fl 7 (rhbraMì. 3 e 7 aprile IM O. l ì ! »  a Martelli. U 2 marto IM O. ivi SM. 3 7 *  
a  8 . * 7 * .  3 6 3 .

• IU.bu.,r a L «i(i X IV . ia «Ut* l i  m *«**. IM I, A 'U  f a i  V 457 .
• C'Ir, i p M ip tlI 3 » 4 «M f'rmw* 4 » Iiv iU  rmltv Ha Vow«l< T. f* l »  Km 

4» l'tt»frnr, i t i  VII al a. Il *  «U lo «pedilo 4a Pari«! afr acuta 
*rt*l»  I n n m r  in Vantavi*.

» I f r .  Itrihonr a L«h*I X IV , ¡1 »  IMO. ivi V 44« *& .
• Martelli a  Cibo, il 13 B U I»  IMO. la R a io n  I I I  M *. par. S del mtf*a 

■ M u ln u la  PrwfH 4» Um>U,
• Martelli a l ibo, il 17 a ian »  iw » . l ib a  a Marte«.. a  SO *jm V  IM O . in 

B n t t i i  I I I  373. 3«» a . 2. Il hwmwxMo dell» ramUvmt* «a» i é  ««ella 
relazione «lei Martelli dei I»  « • « *»  IM O . ivi M a J * *  tM kM e a l.«NH X IV , 
fl X* aprile I M » . .irta /'•<- V 417 a. La r i i f a l »  re*bale «lei Helbitae alla p«w 
l*“*la 4e!l a n U v u U  ra M  e le «ae n iu m ii  a l .« « i  XIV dril l i  • I *  «!•««<> 
IMO M M  to Irfc. /V V 431 aw. 493 (*7| X f. 17 » » .

• {tributar a L a * .  X IV . la data 2» ta c i»  Im o . ivi 4«* •
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A K011111 si era fatto di tutto por appianare la via alla lega, 
in primo luogo, bensì, non alla lega offensiva, perchè si comprendeva 
ehi*, dato l'atteggiam ento non chiaro di Luigi X IV , essa era troppo 
pericolosa per l’ im peratore.1

Con tanto  piti zelo il papa aveva lavorato a prò della lega difen
siva, offrendo nuovi sussidi. A ltrettanto attivo  fu il suo nunzio 
di Varsavia. Dopo un colloquio di tre ore col Martelli circa  l'alleanza 
il Kobicski disse una volta al Béthune, di non aver mai visto au
rora un uomo rosi partigiano. L ’am basciatore francese, per suo 
conto, opinava che il Martelli si comportasse piuttosto come un 
inviato dell'im|»eratore che come un rappresentante di Sua San
tità .* Tanto più {¡rendi furono adesso in Hotna lo scontento e la 
disillusione per il fallimento dei piani ieghistici, e la diffidenza 
verso la Colonia, che alla corte pontifìcia fu accusata di slealtà 
con parole amare. I fa tti, scrisse il cardinale segretario di stato, 
rispondono assai poco alle parole sonore; la Polonia nell'affare 
della guerra turca non procede lealm ente e spaccia favole; ma cosi 
e**» serve solo alla cupidigia altrui, non alla sicurezza propria.*

3.

(Questa era la situazione dell'alleanza contn» i Turchi nella 
secondi» metà del ltt.HU, e tale rim ane sostanzialm ente Uno alla 
metà del 16*'.'. Dimostratasi irraggi ungi bile la lega offensiva, In- 
nocciix» X I  lavora con piena consa|tevolezza alla lega difensiva 
fra l'im peratore e la Polonia. Luigi X I V ,  la cui diplomazia su|*e- 
riore nei momenti decisivi faceva tuttora |vender la bilancia alla 
«lieta polacca e alla corte «li Giovanili I I I ,  lavora a ltrettanto  
consapevolmente contro «»gni alleanza antiturca e cerca «tingere 
il (urere offensivo di Kara Mustafà sui paesi austriaci. I*a dieta 
|iolacca si fa entusiasmare j*>r la lega, ma è discorde e noti persi
stente, il re oscilla confusamente qua e là tra i suoi sentimenti 
|H>r Luigi X I ' ,  che per verità si raffre<ltluno sempre più, e la sua 
contrarietà per l'Austria e per Ijeopoldo, tra l'influsso della supe
riorità deirinviaio francese e le ammonizioni del nunzio ponti
ficio, ap|K>ggiato col più grande ini|>cgno dalla consorte francese

* t i » .  C ibo a Martelli. il 1 m in o  r  13 ottobrr I6M>. n  H o m i  I I I  U l .  
406 i». S.

* Ctl. Ir «Ine M ie»» «tri lU-thunr • l.uiet X IV  M i t i  ap»\V l««0 . „Ida 
l'o l. V 4«»* 412. 410 (Mi X». &| c SS.

* Martelli •  t'ubo. il l ì  m arni «• 24 aprile IAS*». lit io  a Uartrih. il t o  m a n o  
e l i  m anna. •  Martelli e a Uo«ovt*i. l 's  loglio im o . in B m m i  I I I  374. J M  a.. 
374 n. I. SS« a »  393 a. t.
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del re, tra le seduttrici © acquietanti promesse di Luigi X IV  e la 
preoccupazione diflidente di cimi tìngere l'impenilurt*, eoi rifiuto 
della lega, a un accordo col multano e di a ttrarre etMtl le masse 
armate turche nel suo paese, a cui poi la Francia, nell'ora del pe
ricolo, non darei)!** aiuto.1

Il passaggio diti 1 680 ni 1 uh| portò con sè un cambiamento 
•li nunziatura alla regia corte |M>lacra. Il Martelli laaciò il suo 
(•osto per m alattia e fu sostituito dal l'nlluvicini, il quale propu
gno la causa della lega eolia stessa r is o lu ta la  del suo predecessore.' 
Anche Luigi X IV  richiamò dalla Polonia il suo nmltasclatore, 
probabilmente |>er«hc il Héthune. a |*an*n* del re, noti valutava 
al>l>a->tanza le possibilità fn»nce*i alla rorte di Sohieski.' Al po»to 
•lei Béthune successe Luigi Xicola de r ilo *p ita l . marchese «li 
Vitrv, a cui Luigi pose a fianco, per riguadagnare Casiinira. il For
biti I alinoli, vescovo di Beauvais, benvisto alla corte di Varsavia, 
so *la tta to  invtHc a Roma nou a torto.* t he il B^thune »vew«' 
visto più chiaro del suo re, rilevando I«' «liffioollà • n-Mditi della 
politica francese in Polonia,* apparve nella sua ultima conversa
zione con d io  va n ni I I I .  Il re o*»ervo in essa amaramente di aver

1 Nino raraltoriaiklie p*f l'oarillare M  i» b  Maaioni di«tl MlMirialMl 
trauma a Varsavia. VUnr e lorbin lana»«, a l.iu(i XIV dei SI man», 27 ma*, 
i » ,  I» e so lugli». S e t »  «4M»br» • 34 ottobr» IMI. ÀtU PmL VII 13» 
123. I 4 H , 30* Xr. 104. ISA li? . 39» Xr. 114. IS? 15». 3«» Xr. II». 107. 
333 Xr. 122. 171 TXÌ. X'r. 126 I7S, 3 » .  Xr. 130.

* Vrtry e  F o r b in  a  I.omci X I V.  IM ( m i »  e  SS fe b b r a io  I M I ,  tr i  7«. 107 a.
* IH' li tu r i  VII .123 ». vn m d o lo rviaOoai di naaoaton» pu » ek» 

r abbiano contribuito nalrrnuioaì i»l IMbone
* ii£u »  |e*3. |t. »7 a.; (ih» • Pailariasi. I » febbraio issi, in Ik>ia*i 

III 4*4 ». La prima delle replicale domande di M è a k i e « *a»imira pò» il 
zappetto di ranfinale a Fwrbin Janaon p « w  a Roma An dal SI ottobro l«7*
Il "ubtoaki dire; « * ( uo*ar4odiai te*per. »4 tari. «jond IW n M a li l'raede 
'««oribna ineia re* no«,»e i’oiooue r w  'eteri. «-mpe-r < « * ■ • «  loti ramni» 
urtai tu» Kererrndiootniun T w m sm  do Forbin do Janaon«.. i*** V*»» |S>» 
'*>d malato dratm proponendo** nominandomene don. velali m m i M

et nomino .. A Roma f i n a o  m U dIU m I» le p u d »  * n s u s r t w to i > 
*• » a  • inni  in a  . proponeodam i w m a aad— d a t i  ». • propano et no. 
« in o  .. e  pm ta «otto la M ir ra  l'm lo m rin n » a i r i f f l a a  <kr q o n l*  lettera 
*a  abietta per lu p etto  delle parrde lineiate in h m  n o * «onprteodo n* al Ite 
«•i f'okania nè ad alrtin altro principe, per grande rW  «(U « a .  dritto  aleono 
**  nominato alla «arra p o rp m . la tmi d o p n n i l n o  dipende dal lib*to  arbitri» 

Hoauao h m lf f r » .  <4 per re«*ane. n a o  per « a .  e ( « I t in e  — onpio di i|«nU  
b b e rti fa la promottone alt ima di « V m ente  X . OH»» lettera in p n »
•■•na. no arrisa* U Re di Foionta n n a ltra  in rM te  ordinaria, in idioma Italiano
*  “Otto la g o d a »  I>ata AUa «inala, porebe era « « » tu  in «| «i p i*  «etereote 
rim ordo o a m i  a iro n i delle frasi qni lineiate, a. «un al <Woó di risponderò 
^ H iin a n e t i« , ma o a t a  impegno a k a m  >. A r c h i v i *  » o f f r o ! «  p o n • 
M f I r l o ,  U ii J ,  r r,m* 103 f 304.

‘ «Ir »pee-ialmeote il X m m o  «a» le» a#o**•» de la VmUfo# dei M b n io  
*** data 24 m an» I « » .  .letto W  V B »  3«».
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servito Luigi X IV  senza riguardo al proprio interesse, anzi con 
pericolo per sf* e la sua famiglia, m entre l’Inghilterra e la Baviera 
ricevevano dalla Francia somme favolose, non per aiutare la F ran 
cia , ma semplicemente per non esserle contrarie. Egli era stato 
tra tta to  male, mentre l’Klcttore di Hrandeburgo ed altri nemici 
dichiarati della Francia erano ricolmi ogni giorno di favori. So- 
hieski espresse apertamente all'inviato che si congedava la m inac
cia di un cambiamento della propria politica.1 Il Vitry e il Foriti» 
lanson si trovavano innauzi, pertanto, un compito non facile, 
se essi dovevano, secondo le istruzioni esplicite del loro signore, 
impedire ogni lega difensiva e offensiva della Polonia coll'Austria 
e invece ottenere truppe polacche non solo j>er l'Ungheria, ma 
anche per i piani francesi al confine occidentale dell'impero te 
desco.*

(Ili avversari della politica francese alla corte di Varsavia, 
i nunzi pontifici, fecero di tu tto  ]>er provocare alla dieta polacca 
al principio del IttHI una decisione favorevole circa la lega difen
siva coU'imperatore.* (¡razie ai loro sforzi i piani francesi vennero 
cosi sensibilmente sconvolti, che il duca D’ Estrées a Roma, in 
seguito ad una lettera di Forbin lanson, fé«-*' rimostranze al papa 
e domandò, se agl'inviati «li un principe neutrale, anzi del Padre 
comune, tosse lecito mostrarsi cosi partigiani come i nunzi Mar
telli e Pallavicini. Innocenzo X I  gli rispose, che il meglio sarebbe 
stuto, se tu tti i principi avessero concluso una lega offensiva con
tro i Turchi; dal momento che questo non era stato  ottenuto, 
tanto  meno era lecito iinjiedin« questa lega difensiva.* Kgli stesso 
si rivolse di nuovo a tu tti i principi cristiani, perchè ap|x>ggia**cro 
la Polonia.1

Uopo gravi dispute, in cui scorse anche il sangue, la causa della 
lega allu dieta |>olacca era in condizioni cosi favorevoli, che si 
poteva contare sulla conclusione d'un'aileanza. Avevano cwntri- 
buito non in ultima linea a questo risultato l'a ttiv ità  mediatrice 
del Pallavicini e i sussidi pontifici fa tti sperare dal nunzio.* Ma

* Do Haum. VII 537 Cfr. K io rr . ihu  Júk» f*M  |». 7S.
* litu o . IMS p *7 «Ir. il P n i *  tl* t r a »  n a t o  a p tó. n 4 ; 

Luigi XIV  al VUrj «> al forbiti in dal« IH du^rabrr !*«*>. .Irta VII SI»  
{(Mi Xr. 143; PalUtH-ini a «ibo. il »  febbrai» IM I. in S i i m i  II I  4*7 n. I; 
K u m n  44 SO.

* « ih.» a Patta rirttti. a  S3, <r*>naia IM I; P alU w im  a Cibo. 18  e »  grn- 
naia r  SU lebbra»» IM I. in III 4NO n- I. 4SI » . 4 '?  n. 3. 4*7 n. I .
II natiti« Martelli n n w  an n u i per qnalrlte tempo im irtar eoi Palla« trini 
alla rartr di (•taranni II I .

* Il dora li  U l r w  a U « i  X IV . il 99 mam> 16*1. in U t<t.ttl> I l s| ».
* «ih» a PaUaririai. il l :  «prtle IM I. in R to v u  II I  3M
* íU lta so t  II I I »  II» ; Paltaririni a C*ibo. U 3« marzo IM I. in

I II  SOI . . .  302 n I.



lnteiiAiflrazione <lrli'o|>|»«i«HHN> fn n m »  alla le«a autiturra. »V

allo « a ltro  Forbin Iannon rimiri, coll'aiuto segreto del Palatino 
Iabloiiowski ili Kctixxcn. cui Luigi X IV  pagava una larga pensione, 
e «legli agenti di Boriino, di spingere il Palatino di Ponen, a prezzo 
di mille ducati, a provocare col suo velo la dinaoluzione della «lieta 
prima che Mi venias© tul una derisione.1 fo n  «{tiento ni ruppero 
incora una volta le trattative rinnovate per un'alleanza offen- 
«iva cogli inviati di Monca; non ontani© il rifiuto di «pi«**ti ili accor-
• lare al papa più del titolo di > dottore », le trattativ e con i-ui 
avevano trovato pure nel nunzio Pallavicini un me«li»tori' coro
nato «la successo; nel «©nato polacco ni e ra  arrivati già a«l arren are  
la (•‘tra. Del rento il Gran Principe non procedette «piota volta con 
lealtà perf©tla nell'afTare della lega. Egli miro a«l «•«•nltan* me* 
diante le tra tta tiv e  colla Polonia una prensión* nulla Porta, •'«dia 
«piale trattav a allora in segreto ed effe tti*ámente concluse |*«h -o  

dopo la pace.* Questa pace, il fallimento «Ielle Iruttaiive jier la 
lega alla «lieta polacca e la falsa notizia diffusa in Polonia, che 
l'im|>eratore avente prolungato di venticinque anni l'armistizio 
«•«dia Turchia, renero novamente il Sobieski più arrendevole alle 
richieste franeeni. Il Vitrv si senti sicuro in P«donia «lei fa llo  
*uo, e l'appoggio di danaro e di truppe agli insorti ungheresi fu 
praticato in più larga mi»tira che mai dalt'invialo francese, » o tto  
gli occhi del r© «li Polonia, metà consenziente «• metà con
trario.*

Luigi X IV  era soddisfallo. In c*«nrlu»ione, seri*«- egli un po' 
più tardi al suo inviato Vitry, per il bene delta cristianità era me
glio che Cata d'Austria f«»nse occupala in t ’ ngheria e impedita 
dai torbidi di là di M'alenare novamente la guerra in Kuropw. che 
se la Polonia fon»«' a ttacca la  dai Turehi, senza ch e  un principe 
« ristiano potè*«e aiutarla. L'im peratore, del reato, aveva un mezzo 
semplice per finir tu lio : far pare colla Francia.* Questa pare, 
perù, implicava nelle idee di Luigi U rironasrimento dell© « riu
nioni «, che dal 1AÍ9 erano in pieno corso © il 1* ottobre IW1 
avevano «trappato all'impero Hiranburg*». nella s|e»*o giorno, in

» Palla vietai ■ a b o . li t: «• ;«  i u a t »  e I I  xitwiBo IM I, u **  teff»»». *  • 
I» affario •  » IM S. fri S IS  1 1 4 . H a  14*. ¿7S. VltfT •  l.aiffl XIV
te «Uu 4 aprile IM I -  SI affario 1 0 3 .  ui t i l í n  I I I  s .  I I? .  li U*na «tir« 
«IH a. SK rtw (ti affralì M ta M  e**««» 4i n o n »  parie «wll Milriff»

• PaUartrini • n i » .  il IS l - W « » .  l e i *  « u n o . S e SS apnls. T, ». I l  
e  S» m aari" la s i . te B o Js s i  I I I  4*4 saa. ImoHz» iU  a . I . 
*H . m  i l o ,  S i lw . ;  Vnrjr »  ForMa a tariffi X IV  il ?. 14. 2 ! » ! *  mano. 
In aprile. « e t !  >3 CK*ff*» e SS teff!*» 1**1. .Irte W  VII 113 lift, 
» 7  Xr. Ut r  M . 124 *-. U S s ,. 1*» Xr. l« 4 *  »<**. 14?, 3W Xr. I l i .  S4S. 94«.

• t i r .  «opra p. »7. n. I *  Pali»*«rio! a  CU»», il Si affario e 19 Im i ria 
W  ta s i, in fe r is s i  I I I  ¿43. i l *  •

• l.oun X IV  a V ilrr. U SI m « ì >  IM S. J-rff* f t t  VII SS* *4 K i in t u  
M  a. S.



cui il duca di M antova congegnava per denaro ai Francesi Gasale, 
la maggior piazza forte dell’Alta Ita lia .

In  rapporto inverso alla soddisfazione del re di Francia  stavano 
la disillusione e il malcontento d’innocenzo X I .  Egli cominciava 
a perder la speranza di una lega difensiva dell'im peratore colla 
Polonia.* Ma egli non volle mai adattarsi ad una cessione da parte 
di re Giovanni I II  dell’Ucraina ai Turchi. La Polonia, nel caso 
che la Mezzaluna attaccasse l'Ungheria im periale, poteva bene, 
anehe senza lega, penetrare nel territorio passato ultim am ente 
ai Turchi, e cosi dividere le loro forze m ilitari. Il pontefice ersi pronto 
a dar sussidi per questo.* La preoccupazione e l’inquietudine di 
Iuuocenzo X I  aumentarono ancora in conseguenza della forte ec
citazione, che dalla metà del l(»#l dominò in Ita lia  per l'aspetta*
• iva di un imminente a ttacco  dei Turchi alla Sicilia.* Un ordine 
papale prescrisse ai generali degli Ordini religiosi di far pregare 
in tu tti i loro conventi i>er l'allontanam ento del grande pericolo.4 
L’ I t  settem bre del t<>81 il papa indisse un'indulgenza plenaria 
generale come nell'anno del Giubileo, a tiri di ottenere eolie pre
ndere dei credenti l'unità così m ancante e così deniderata dei 
principi cristiani ]x<r la questione turca.*

( ’entro delle cure e delle sperarne pontificie erano Luigi X IV  
e la Francia. Il li luglio del seguente anno l(ìM2, in un colloquio 
col cardinale Cosare d’Estrees, fratello dell'inviato francese alla 
corte pontificia, Francesco Annibaie d’Estròes. ««gli »piego par
ticolareggiatamente le sue vedute circa la situazione ed i suoi 
piani. Egli eapoee,* come gli ampi acquisti fa tti da Luigi X IV  
dopo la pace di Niniega e ì larghi mezzi per il loro sfruttam ento 
avessero reso uuai diffidenti l'im peratore, il re di Spagna e gli a l
tri principi vicini. Essi ritenevano di non avere nessuna sicurezza, 
che il re «li Francia pouesse un term ine alle sue i*sigenze e non pre
parasse loro qualche nuova sorpresa. Essi proverebbero minori 
difficoltà a concludere con Luigi X IV  un tra tta to  anche con sacri
fìci, ove solo iMrtiwn» esser sicuri, eh'esso sarebbe eseguito con

HO I iimoi'i-iuo X I . Hi"ti Itisi!. Capitolo I I .

* Cibo a l’t i lt t ìr ii i i, il 3 gennaio IM S, in B o ja s i  I I I  W J I I I .  i M irri 
dpi 31 manti». 13 taglio c S nutrtntirr ISSI tarlali in l’okxwa. pnuan B u m u
I 43» . 42«. Il a.

* d b »  a Paliaririni il 31 giugno. 3 « 13 lugli» e 34 irtlfBlbti! IM I; Palla 
vicini a * ih»». U 3 luglio Is s i ,  in IkMA»t 111 3 3 9 * ., 1 3 1 * ..  4J4  n. I. 5 ,3

. * (Uà nrl 1*7« Luigi XIV inranrara il tìuiltrtagmw. orli itln u w m  rbr 
4dmlì pollò ria con ap, d'indagafr. rbr n a t  r i  Iimm» di vrrt» w llr rari ebe I 
Turrhi ad un a lla n v  «ratto  l'Italia ; vpdi K ó iiu a  I la .

* Il dura l i ' t i l i m  a l.utct X IV . in data 13 agoalo IM I. in IIOa.
» Italia ‘ O n riu u n  •. rwlì IU II X IX  41* «2*>.
* Il nidtiulr D" K*li»w a Luigi XIV, il 13 luglio IAS3. in (»Mi*. /»  

/'«(• lmaarral ri Ir S tijr  tir l irmmr rm IMS. orila Krr. tir» fmrrl. lu i X X X IX  
(ISM ) 123 I2 i. \ln tl*l i> Il I s a * .  Ctr. IkmI 'I I . / » M i n i  X I  33.



i «attfiza p piM'ilìcamente. Mii »olio lu pressione, a cui si trovuvuiio 
««posti, il tim ore e la diffidenza ini|H*divano loro di detidersi ad una 
qualsiasi cessione, chi* non garantisse lon> iucoadizionutanicutc 
il piissesso «lei resto. L’unico mezzo di <lar loro quM ts sicurezza 
consisteva per il re di Francia neU'allearsi ad cesi contro gl'infedeli 
e neirim|M‘gimr*i a far guerra alla Mezzaluna. Se gli a ltri sovrani 
vedessero il re di Francia occupalo in una ìmpmsu coni rispondente 
alla una potenza cd alla mia gloria. spererebbe!» più facilmente in 
una p>»ce duratura con lui. Come egli, il papa, non *a|te\a i in magi- 
nani del retto  nessun altro messo per il m antenim ento dell'unità 
e della pace Ira i principi cristiani, cosi d’altra  parte non c ’era 
nulla al mondo, che poi«*** render diffìcile il «accesso di un piano 
<'ok1 grandioso. In  meno di tre campagne, riteneva il papa, la lega 
disegnata avrebbe potuto gettare a terra la potenza ottom ana. 
I/ini]H-rutorecd il redi Polonia al tacchereblirro il aulì ano p*r terra, 
mentre contemporaneamente il rv di Francia premerebbe mi lui 
dalla parte del mare. I.a flotta francese era jh t  m «lw lnitt 
asaai >ii|M-riorc alla turca. «*«1 e»sa vanebbe rinforzata ancora dal
l'Ita lia , dai Malte«!, fonie anche dalla Spagna. Questa forsa ltclli<a 
■ni|Kinenle «i spingemblte in Grecia e fin» a Costati! inop«di. che non 
»ambia* in grado di difenderni. Karelilie quindi in libertà del re di 
far conquiste in Asia minore del tu lio  a »uo piacimento, e non «do 
dì aet|ui*tar provincie, ma di *|*artim addirii tura maini ai prin
cipi del mio «angue; egli avrebbe opportunità di MKldiftfam il »uo 
*elo per la diffusione della religione, di acquietare corone terrene 
e di preparamene ancora più belle per U cielo. Il papa, secondo che 
nferim-e il cardinale d’B strfe*. •'infiammava talm ente j»er la su* 
»dea, che ai rappresentava già re Luigi imperatore com itato in 
Costantinopoli. In questa e nell'udienza »eguente egli parlo rosi 
inforaiameni«*, che il cardinale venne quasi trasportalo anche lui 
dalla foga del mio discorso.'

Il can lin a le  D 'Bstréoa replicò al papa, che l ’epoca delle «'rodale 
«•ra puaaata.1 I l  gran piano d ’Innorenso  X I  può effe lliv a in en le  
apparire a lq u an to  fan tastico ;* m a e*so è  in ogni modo straordinaria- 
m ente prezioso per un giudizi» »alla politici» pontificia. Nel pm - 
«lem  d’Innocenxo X I  v 'e ra  in generale « l o  mmm questione p«di- 
t ira , l'a llon tan am en to  del pericolo «ritornano. Messo per cito era 
l’unione ir a  i principi cristian i ed una lega generale il più !**»•• I 
bile ro n tro  II nem ico ered itario . A ltre m ire p o liiirh e il papa non ne 
coiuMceva. H alle co n te** politiche europee, in quanto noli lo re a * .

Iiuioociiui X I rrrra «li mudagnarv Laici X IV . 01

1 11 carttnale fi »>l«v« a t-»«n XIV te ¿sia 1$ test*» I t t i  te OtaiS. 
*•«■- ei». li» . I.

* Il cautelale ll'Eollw» nella l»ti«Wi» W  12 teste» l**J p * .  «. #|.
* I n s s .  tee. eét.
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sero la questione turca, egli si teneva com pletam ente lontano.1 
Questa era la Bua condotta {ria anteriorm ente alla pace di Xiniega, 
allorché feee il tentativo di mediazione tra  la Spagna e Venezia.* 
Allorché più tardi il marchese di Louvigny, un agente spaglinolo, 
propose a Innocenzo X I  una lega segreta di tu tti i sovrani, che ave
vano possedimenti in Ita lia , il papa gli troncò il d ù co n o . Egli 
non intendeva, dichiaro, né concludere una simile lena, né coadiu
varla in alcun modo. Ove i suoi vicini fotmero trascinati in una 
guerra, egli compiangerebbe la loro disavventura e farebbe volen
tieri da m ediatore |H«r essi presso il re di Francia, ove in ta l modo 
fosse ili grado di li beni rii dal pericolo di guerra. Ma non farebbe 
nulla, che («»tesse esser diretto contro il re. Anche se Luigi a tta c 
casse lo stato della Chiesa, culi non farebbe altro, che ambirgli 
incontro colla croce tino a Viterbo.*

Anche le contese di Luigi X IV  coll’impero tedesco hanno interes
sato Innocenzo X I  solo in quanto ritardavano la lega contro i 
Turchi, o, più tardi, com prom ettevano la prosecuzione della guerra 
turca. Egli s’impegno a fondo con i due D 'Estree* per la cessazione 
delle Riunioni, perchè esse rendevano tanto  difficile all" impera ton
di decidersi alla guerra contro la Turchia. Ma, secondochè ebbe ad 
aggiunger«* col duca 1 >’Estrées l’ I l settem bre 1683, egli desiderava 
assolutamente, che Strasburgo rimanesse nelle mani di Luigi X IV , 
e prosegui sorridendo, che, se il cardinale l ’io conoscesse il suo 
linguaggio su Strasburgo, non ne »uretrite nuditi soddisfatto.* 

Pio era il Cardinal protettore dell’ imperatore. Già il rilievo 
testò menzionato del papa mostra, che sarebbe com pletamente 
sbagliato farne un nemico dei Francesi.1 Anche l'am basciatore tli 
Luigi X IV  alla corte pontificia, il già nominato duca I)'E *trées, 
riconosce l'im parzialità del papa.* L 'inviato veneziano a Parigi. 
S e b a stn m o  Poscarini, asserisce anzi nella sua relazione tlel liìHI, 
che il riserbo pontificio in cose politiche abbia in fatto  procurato 
alla Francia forti vantaggi.’ Il segretario di sta lo  d 'Innocenzo X I .  
Cardinal **ibt>, pensionarlo segreto di Luigi X IV ,*  può quindi 
aver radorzalo nel suo signori« un tale riserbo, (ili agenti francesi 
alla corte pontificia, per parte loro, facevano naturalmente di tn lto

1 Ctà > Mirrai» giostanirnlr daU'lMWICM tVw*. rtl.. 14. n. 4).
» |*tr. «ofra p, 41
* Il dtH-a « Laici X IV . il fs  m ano ItWS. in l i t u i ,  loc. <rtl. 99 «.
* Il dora l ‘ t « li««  a I.»Mn X IV . il 13 a rtlm b r»  IS.S1. tu W m ui ■< Il i l
* Come lo il Mirluwd. I. lutti« n <? s.) m m t»  a ptoJMMlo di ^ a n i’oprta 

in Ir* votami; * U  « u a n u iu  di itHrrrnimnilo «Mf'aaloer n w liu  q u l r !»  
volta addirittura ™l «w tèro*.

* A baici X IV  il IS marco 111*3 (G U IX , loc. n t  ISO). H i, ta tu il i , 
/mmaermi X I  31. n. 3.

1 l l i b i n i  B t w m t .  fifiwuwi. ftmmn» III  4 2 1  * t r .  lamrM  4». a. S.
* < ■ (««, tee. r tl. 109.
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jmt rendere il pupa ditlidente vento l'A ustria. e cercavano ad- 
ilirittunt (li sfruttare a qupxto scopo il suo zelo religioso «« la mia 
inesperienza politica, li cantiteristica in pnqiosito la risposta, che 
il «luca D’Estrée« «lette at principio «li diccnibn» IATI», allorché 
Innocenzo X I  accennò, piangendo, al «lanno apportato alla fac
cenda turca dalla peste in Austria. I>u | si «leve attribuire, 
rispose ramhuHciatore, alla c«dlera divina. K«»a è lina punizione di 
Dio per l'alleanza deU'imperatore «tm |n»t«-nze eretiche. Con essa 
l'imperatore ha pregiudicato i su«-<«**»i fn«n<csi nei paesi eretici, 
dopoché' I» Francia, |n-r esempio, aveva ottenuto in Olanda libertà 
di coscienza.' Del resto Inmx-enz«! X I . piuttosto sospetto*«» |ht 
natura, subiva scarsamente l'influenza di coloni che gli stavano 
attorno.*

Il terreno, su cui si venne a conflitti «eri fra il papa e Luigi X IV , 
era <|iiello della politica eecleaiactica; e I i u k h  . m u o  X I seppe fan* 
una distinzione pn'cis» tra la politica ecclewUsti«-a e le altre sue 
relazioni col re «li Francia. 1-a c«>nv ersazmne col «-animale D'Kstrfaa, 
in cui n«m si può scorgere davvero nessuna prevenzione contro la 
Francia, avvenne poco dopo la pnielamaziotie e la c<iudaiina degli 
articoli gallicani,* Si puO dire. anzi, che Luigi X IV  per m* sleaso 
foue neirapprezzitnient«> del |>apa un bel tratto  avanti «ali altri 
sovrani, anche aH'ini|>enitore l,eopoldo. Luigi, ««osi avreblie «letto 
Innocenzo X I  ancora nel 16jC» all’abM  Servieoi, era l'unico sovrano 
•Iella cristianità, che gl'inculesse rispetto. Se f«»sse perni«*»*«» dan
ai la cristianità un solo capo supremo temporale, se egli, U pupa, 
aven e il potere n-lativo e (Mitrur deporre in buona coscienza 
gli a ltri principi, non esilerebbe un momento. Luigi stdlanlo 
era capace di atterrare la potenza ottom ana.* A Luigi aveva 
{»•-usato il pontcflce per la ¡»arie derisiva nella lotta m n lm  il 
nemico ereditario della cristianità, e da lui egli sperò anche a 
lungo, t> nonostante la delusione più amara neU’aflare «Iella lega, 
l'adempimento delle sue aspettazioni. Certo, sentiamo anche il 
papa, nel collo«|uio col canlinal l ’io, tornare a lamentami, che 
la corte di Parigi lo meni a bada e l'inganm * Dalla fine del 
l(W2 gli avvenimenti pulitici nell* Kurupa sudonentale ri< hie 
seni una decisione ntpUlismnia. e allora l i  potenza dei fa tti porto

' Il dora D 'E ttirn  *  f.<u<l XIV. ti S 4*wmhtr l«7«, in Wkmi«> Il •*»
'  IJWmtn Ciudi»» M riS lK  *  ! t®*. a. Il *i«*» ratilrt

bm !«  dallr n U iM it 4i
* I t i .  ( i t i l i .  Ine. n i  1 9
* RrUziofw del IT frb b rw  KWSA. I*  r » i m  X X IV  41 Ss Iwai* «  41. » . I.
* • tr il raniéaalr Pia *H »»f»»»(«** l^ fo M 0  la «U«» U  a t a i a  I M i  

(• « n t lM d a  U M V.. lu tM M  <W«o H *  AaslIU voli*, aoa n * ( *  li
l 't w m i  U par». I m r ¥  d aB»«fta» U «<w lnró»), la  K ta rr .  /Am Jmkt /*»4 
I» la i .  a. 4 . I n i i i  s * . a. I.
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ud una stretta  eoliaborazione d’ Innocenzo X I  coll’ imperatore 
Leopoldo.*

L ’imminenza del pericolo turco fu perfino in grado di indurr*' 
Innocenzo X I  a una certa rem issività nel conflitto di p o litila  ec
clesiastica colla Francia, nel quale il papa altrim enti non conosceva 
compromessi. Lo si vide nelle dispute suscitate nel Iti"# dal #epj>el- 
lim ento del nunzio di Parigi Varese.® Innocenzo X I  lasciò allora 
scoperta la nunziatura francese, ma nel 1 tiX'l tornò a consigli più 
m iti, appena se ne offerse una occasione. Non v'ò il minimo dubbio, 
che solo la preoccupazione per i Turchi indusse a tale arrendevo
lezza il papa, altrim enti inflessibile in affari ecclesiastici. Il nuovo 
nunzio Hanuzzi portò con sè quale incarico più im portante da parte 
del papa quello di ricordar«* al re la protezione della fede m inac
ciata.* L'invio del nunzio, per verità, non ebbe alcun successo.
Il Hanuzzi potè com parile innanzi al re solo nell'agosto 1683, 
quando i Turchi da lungo tempo erano innanzi a Vienna,* ed era 
stata  precisamente la politica di Luigi X IV , che a Costantinopoli 
aveva fatto m aturare tino alla decisione definitiva il piano da lungo 
t e m p o  meditato di un attacco  ai paesi ereditari degli Absburgo.

Già nel luglio 1681, quando si discorreva generalmente di una 
sortita guerresca, che il (Iran Signore intendeva fan* al confine 
settentrionale deH'im|H*ro, l'inviato di Luigi a Costantinopoli, 
(hiilteragu«-». mise in giro la notizia, che i Francesi farebbero in 
Alsazia grandi fortillcazioni e raccoglierebbero forti masse di truppe. 
Alla domanda, se il suo re fosse in pace coll'im peratore I^eopoldo, 
egli rispose, che, per verità al presente, lo era. ma che il suo signore 
non era abituato a tenere per lungo tempo inoccupati 300.000 
uom ini.1 Nella seconda m età del 1682, tu ttavia , i rapporti fra 
Luigi X IV  e il sultano divennero tesi a causa della eosidetta d i
sputa del sofà e del bombardamento di Chio da parte dell’ am m i
raglio francese liuqocsuc, forse perchè il re di Francia, data l'a l
tezza cui era per»entità la sua potenza, sperava di poter attuare
1 suoi piani europei anche senza i Turchi. Ma presto egli mutò 
novamente contegno. Mentre di regola era inflessibile anche nelle 
più piccole questioni di etichetta, egli tollerò in silenzio che il suo 
amlwseisitore fosse tem ilo prigioniero alla Fort a . Il Duquesne. 
che per vendicar** i) Guillcragues si era avanzato nei Ihm lanelli. 
fu da lui richiam ato; ed egli si accomodò perfino a fare scuse molto

* S i d o t i*  p rr tiii ln  «Ur n d  *  q su a lo  
•Uè» i In««, n  ( I t o » .) .

* Vc4» tutto Ctfiioi» IV
*  t  UMICO, to c . r i i ,  2 5 ,  t * .
* Iv i t i » .
*  K  ò l i !  t *  * 1 .



onorevoli jicr il sultano circa gli avvenim enti di Chio.1 L '8  aprile 
1682 egli ordinò al Guillerague* di smentirci tutti* I«* voci, rb r  I/co* 
poldo potesse aspettam i in rano di a l lw n i turco l'aiuto della 
Francia, e di dichiaran* che un tale aiuto non era pomdliile in ne«- 
-un cano.1 Ciò equivaleva a un invito diretto ad attaccare i paesi 
ereditari. Fu duni|ue un MBtpUce inganno fatto  al papa, se 
Luigi X IV  alla tlne del 1081 gli fece asnicuraro dal suo ambascia* 
ton* in Rom a, che non intraprenderebbe nulla contro l'imttcro 
tedesco, tinche durasse la guerra fra l'im|>eratore «• il Multano." 
e se al principio del 11182 sorprese il inondo colla notizia, ch'egli 
levava il blocco di Lussemburgo in riguardo al m inacciante pe
ricolo turco. In  realtà si trattava qui min di un calcolo pulitini, 
jx*r non aumentan* ancora di più la crescente avvertitine alla 
Francia tra  i principi dell'impero. L'opinione pubblica, pero, si 
lasciò ingannare e l'inganno eblie effetto anche a fionia.*

Allorché a m età del 1882 nel consiglio del sultano ai faccian o 
«entile ancora dispareri circa l’invasione dei {mesi ini|>criali, il 
Guilleragues, proprio nel tempo in cui Innocenzo X I aveva le sue 
lunghe conversazioni col «ardiñal D’Kstréea sul compito di Luigi 
nella guerra contro la Mezzaluna, tirò fuori l'intenzione dell’8 
aprile, secondo la quale l,eopoldo non |Miteva conlaro sopra un 
appoggio francese. Egli aggiunse, che però il suo signore non ne
gherebbe assistenza alla Polonia o a Venezia in caso di un attacco 
turco. La comunicazione, secondochè il Guillcrafiue* potè riferire 
a Parigi, ebbe il suo effetto aul Serraglio;* e*aa riuscì di fatto 
decisiva a Costantinopoli. Data la superiorità di forza «lei re 
di Francia, la Porta non avrebbe potuto arrischiare la marcia 
mi Vienna senza l ' assicurazione di una benevola neutralità 
francese.*

Oggi queste Mise risultano del tu tto  chiare, mentre allora 
proprio quelli che n'eran colpiti prima di lu tti , Innocenzo X I  e 
la corte di Vienna, non le vedevano affatto o «do in maniera »♦.«*! 
incompleta. I ô stesso inviai» veneziano di questi anni alla Porta, 
U Clvrano. tornando in patria iwH’estate del 16*-’. non seppe diro 
con sicurozza. se il progetto di guerra di K ara Mu» taf a riguardasse

* Cfr. «lUafiar» <ti •'*»»“  P u » « i  IV 33 «m  I m r r  1 «  * .  Kòmaa U  a. 
» » * . .  97.
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l’im peratore, o per avventura invece Venezia.1 O ra, a Vienna - i  

«•ni in linea di principio per la lega contro i Turchi e la guerr.i 
turca, ma purché io*«* prima assicurato il contine occidentale 
dell'im pero; e si credette lino all'ultim o di poter ottenere questa 
sicurezza indipendentemente dalla questione ungherese e turca, 
anzi di potere in un primo tem po accantonare quest'ultim a o 
risolverla pacificamente.*

Per prolungare la pace di Vasvàr conclusa nel 1664, clic doveva 
scadere nel 1684, si mandarono nel 167H e 1679 a Costantinopoli, 
uno dopo l’altro, quattro negoziatori. Essi morirono tu tti, prima 
ancora ili aver potuto cominciare le tra tta tiv e . Allorché |m>ì, termi 
nata la guerra russo-turca colla pace di Kadzin nel 16*1, il peri 
colo da sud-est crebbe ed il Thòkòly, in pieno arm istizio concluso 
al principio del 1679 coll'im peratore, chiese apertam ente alla Porta, 
con un'am basciata al Gran Visir, appoggio per i ribelli ungheresi, 
la corte im|M>riale tentò di far fronte alla dilllcoltà convocando una 
dieta ungherese. Questa si riunì in Òdenburg il 28 aprile.* Politi
cam ente ciò significava il ritorno di una condizione di cose costi
tuzionale. I.a dieta apporto altresì all'Ungheria ampi sgravi fiscali 
ed una maggiore indipendenza finanziaria. Khhe non |mm-o  merito 
in questo regolamento di cose il nunzio Huonvisi, che nel giugno 
intervenne |tcntonalmcnte alla dieta. Già dal 1676 egli, di propria 
iniziativa e per incarico di Koma, si era adoperato alla corte di 
Vienna e fra i magnati ungheresi per un trattam ento più mite dei 
ril>elli, jM>r l'am nistia e per un compromesso equo.4 I>i fronte al
l’ostinatezza degli l'ugheresi e all'inflessibilità dei ministri im pe
riali il suo compito fu reso più facile, com'egli riferisce,* dalla 
mitezza non mai sm entita dell'im peratore.

Pero il ««impilo più diilicile per la dieta «li Odenburg non era 
il problema costituzionale, ma la questione religiosa; tanto  più 
«linicile. in «(uanto il Thokoly, non intervenuto a odenburg, nel 
l»*l mezzo della «lieta rupjie l'arm istizio e si unì con truppe della 
Transilvania e coi pascià turchi «li Tem eevàr e Granvardin. Ma 
per l’appunto il pericolo imminente spinse l’ imperatore Leo- 
poldo a un compromesso. Rifacendo cupo alla pace di Vienna del 
1806, la «lieta «lette libertà religiosa generale, con riserva tuttavia 
«lei d iritto  sigtuirile sui lieni e le signorie cattoliche. Le chiese.

* Ctf. U M u m n r tuik> «M IAS2 in Ki«>rr. iht* Jmkir I tX Ì p. 107 lo*. 
» Ctr. I * !  i« w t »  U K u n t .  kw. r ii. capitulo S 4; R to u d i  VI

SW  3 IO.
* U ivIu m i ì 4 i U M Ù l w » t u l i * i l i r U d ì M r a h a i t  i b Bo ì m i  I l i  430  47*.
* iluDitriM a t'Uko. l‘» Boirtnlwr r  17 J ir r is h ir  1676. 7 n a n o  e • >f«lrto - 
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* In data 5 m ano» IS7S irff. n. 41.
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là dove vigeva libertà di m ito  religioso oppure i proprietari fon
diari erano di confPMione diventa, dovevano rimanere al jxiiuses- 
w»re attuale, e del rimanente appartenere a ehi le aveva in poasesao 
dal 1H70.' Anehe il compromesso religioao di lidenburg era nello 
spirito dei consigli dati all'im peratore dal nunzio Iluonvisi. (ìià 
nel 1U77 e 1U78, nutrendoxi a Koma timori per le concezioni ai 
protestanti, egli aveva risposto alle relative domande: Si rimpro
vera all'im perai ore. di avere già troppo oppresso fortem ente le 
road onu . ColI'tcw M o ni è reno il po|io|o difficile a contentare, e 
perciò ora si è costretti ad esser più arrendevoli. I.;< fermezza, la 
riverenza e la fedeltà dell'imperatore per quanto riguarda la reli
gione catto lica  «otto grandi »Mai. ma «i deve auclie guardare ad 
acquietar i disordini suscitati e intrattenuti dai Turchi. Si dovrà 
fare «li tu tto  per conquistare gli rngheresi cott'aecondisM'emletua, 
permettendo il culto e le chie*«* protestanti.* Il nunzio Iluonvisi, 
|*er verità, presentò il 27 ili«-eml»re 1SH1 prnteMe, *u incurico di 
Innocenzo X I ,  contro le concezioni fa lle  ¡»gli eterodoaai dagli 
articoli religiosi di òdenhurg, ma «do allo »copo di segnare, c«ime a 
Munster e Nimega, la posizione di principio della Salila  Sede.
Il nunzio rimise la tua dichiarazione coU'agetunta. che non si vo
leva con essa amareggiare nè IT n gh eria  nè la «■arie, nè suaritare 
l>ert urliamomi di sorta.* Il |>eggio fu, eh* h* decisioni religtoar di
• hlenhurg non raggiunsero il loro scopo. Rase non riuscirono a 
soddisfare, nè i cattolici, nè i protestanti. I protestanti prvwrnia-

* \Y U.VKK I 3*4 570. voi. 34. ad u *  l « l .  I j  4«rWatw reli- 
«waa. il drrreto rutto del 9 novembre IM I. rmmtf axlrrali !3  » !«  ardi» 
n<olasioni della dieta del 30 d in t th r .  Il derrela è la  K t i a t t  M »m .  t  la 
JaH. t i» * r  VI *it. >tu . 6m rl. d a  ddmwM * » « « * • « «  IV, I la » b o r i IM». 
14* IM.

* l ib o  a B noti rie». il 2 w » l»  l«77. B w w  a ( Ì K  il 29 aftoato 1*77 
e • novembre 167*. la RmivI I IT I. M#».

* FatKKói jRSKt S9. B ona tem e lo S « * »  riapetto all» trai 
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'« • U ir A  alla rorte lapprovaiiooe dal 5»»p» ad ambrdoe I. am '.»rtal«r>  
<n m i u a  • ’»nlanni n leriare aeOa < u  r tlu ii  n i del 2* dx-etaW» I t o  ita 
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'b a a a  non «Diamente adbrrore al pu doaa *4 alla permiaaénae detta loro reli 
CIO»» |er V alerai. q m te l l  rW  tran ere. n a t i »  4  ■aledeti. n a a a r a d o  Modo 
be%e. (W  DO« pmonnn ia » t»  toriate Ir rw arira a r >, K r l  allena astone I M  *
*e»pO rem eotr aria nfl. l j noe aaeaaa dal l o .ta r ta i  in borra al papa. a * » I M  
d *  W a u o o e  raplirita d laooee.>aa X I •**•«. m a  r davvero. per 4art lefap» 
e aeUa borea del papa, nolevolaurtaa tett, l e v e « ,  lar. *S, 3*. a. I l , aperta! 
• e » le  perrkr l u m n i D  X I M » t *  al pria rip a del 1**1 al « a  raprwMo r a t  
• e trtiu  ttnordiiiaria n » l i a  aa  aerordk», rW  M aM rta, l'ta rla to  p d a rw  in 
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rono proteste formali, peri-hi* non videro soddisfatte completamento 
tutto  le loro richieste. Ma anche i catto lici rimasero assai spiacenti, 
ritenendo i sacrifici di chi«*se loro imposti troppo pravi e contrari 
alla volontà dei fondatori.

Nonostante l’ esito inaoddisfacente della dieta di odenbnrg, 
nonostante il p«Ttido doppio giuoco del Thoktìly e le ammonizioni 
del residente imperiale al Corno d'oro, Giorgio Cristoforo von 
K unitz, a Vienna si s g r a v a  tuttora di poter dominar«* i torbidi 
ungheresi e il pericolo turco m ediante compromessi e trattative. 
Nel dicembre 1681 si concluse un nuovo armistizio col Thòkòly. 
Per Costantinopoli partì il 16 febbraio 1682 Alberto Caprara 
come internuuzio imperiale. Egli doveva salvar«« la pace colla Porta.
I,a preoccupazione principale della corte di Vienna era rivolta 
frattanto  all’<iccidente. Nel corso del 1681 venne stab ilita  l'istitu 
zione di un esen*ito imperiale permanente. Nell'autunno l’impe
ratore accedette al T rattato  di associazione Ir» l'Olanda e la Sve
zia, e colla cosidetta Alleanza «li Laxenburg «lei 10 giugno 1682 
aU’lTniiine dei circoli imperiali e  dei prim-ipi minori, creata dal
l'a ttivo  Giorgio K**«i**ri<» di W aldeek. I>i*gustati dalla politica di 
riunione «li l.nigi X IV , Giovanni Giorgio I I I  di Sassonia e Massimi- 
liano Kinauuele di Baviera si allontanavano sempre più dal re di 
Francia e si a«-«-«stavano all'im peratore. Coll’E lettore di Baviera 
si concluse il 26 gennaio 1683 un'alleanza difensiva. Po«-o prima 
il «luca Ernesto Augusto di Hannover aveva garantito aU'ini]>cra- 
t«»r»> un corpo «li 10.000 uomini. T u tte  «|ueste alleanze ed appre
stam enti di guerra avevano j»er scop«i la protezione deU'imp«To 
contro il vicino di Occidente, ma di fatto  dovevano sostenere la 
prava innanzi tu tto  m ila lo tta  contro i Turchi innanzi a Vienna 
e«l in Cngheria.

Il tentativo di pa<lron«*ggiare con mezzi pacifici la situazione 
orientale falli. Ancor prima di Caprara, giunsero a  Costantinopoli 
gl'inviati del Th«»koly, non per adoperarsi a favore della pace tra 
l'im peratore ed il sultano, come il loro signore dette ad intendere 
alla «'«irte viennese, ma per assicurarsi l’aiuto dei Turchi contro 
gl’imperiali in Cngheria. Il Thokòly ebbe successo. La Porta lo 
dichiara prìncipe d’Cngherìa. Il 21 giugno 1682 egli denunzio 
a Vienna l’anuistizio; incominciò la lotta aperta neH’Cngberìa 
superiora, e «t>n es*a effettivam ente la guerra della P«»rta contro 
l'imperatore.» Allorché neil’ottobre al Caprara giunsero Analmente 
da Vienna, ove tuttora non si voleva comprendere la g rav iti della 
situazioni*, danara e una lettera imperiale, era troppo tardi, l a  
«lichiaratione del Gutllerague* nell’agosto dello Messo anno aveva 
fatto  tacere «lertnitivamente i dubbi contro il piano di guerra di

1 RlU-Udt ano.
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Kara M ustai à . Giusto al principio dell’ottobre il sultano ed il 
•uo Gran Visir mossero da Costantinopoli ad Adrianopoli. II
• aprara potè solo annunciar» alla corte di Vienna, che non rimaneva 
più se non impugnare la spada.

4.

La politica astutissim a, colla quale Luigi X IV  e la Porta cer
carono di cogliere alla sprovvista l'im peratore, jm rtó tu ttavia  in 
un altro punto, in Polonia ed alla  corte ili Giovanni I I I ,  ad un 
risultato, che dovette riu n ire ad ambedue spiacevolissimo. Pino 
•dia metà ilei 16M2 il contegno di 8obieski fu non chiaro ed oecfl* 
laute, l'influenza francese ancora in prevalenza intonto a lui.1 
Innocenzo X I  ritenne necessario far rappresentare ai 8obk«ld  
dal proprio nunzio Palla vicini quanto feti trovasse strano, che il 
ri' seguitasse ad aiutare la Francia neU’appoeeio ad eretici ritielli 
contro il loro signore e coni attira*** i Turchi sulle »palle della cri- 
•tianità.1 Ma l’antica amicizia tra Varsavia e Parigi era già molto 
in raffreddamento, e dalla metà del 1682 il cambiamento di Ho- 
bieski si rompi con rapidità e decisione. I pudendi armamenti 
turchi e l'annunzio della partenza del sultano per Adriiuiopoli 
•■|>eranmo su lui con troppa forca. I>a questo momento egli fu 
'(»minato dal timore, che le mosse arm ate turche dopo la conqui
d a  dell’Ungheria inonderebbero senz'altro la Polonia. Ove davvero 
¡im peratore, come veniva affermato dai Francesi, in ten d ere 
'inirei con Maometto IV  contro la Polonia per stornare il pericolo 
'lai propri territori, il mezzo migliore per prevenire ciO sarebbe 
'li concludere con Leopoldo un'alleanza e costringerlo cosi, tiene o 
inale, alla guerra contro i Torelli.* Non giovò più nessuna a*»lcu 
razione da parte della Francia, che il re Luigi proteggerebbe la 
Polonia da un attacco  turco, e neppure l'ofleria. lilialmente avve
nuta, della dignità di duca, e anzi di Pari, per il marchese Ii'Ar-

1 * f l  u  m m >|m wl'«u li»  U ^ l  XIV « Vttrr 1« y s iln IMa|m In K<*m 
V II 1113. |S7. I» l. 414 S t  1?. 1» : * .  « IS S I» .  54«. Me.

'  Vttrv a  l.uun X IV  il 7 ap ol* te e s  « ì t a i »  IU |. »«1! aftMOti» dato 
‘•alla i ra o ru  a] Tkótólv Is q— Ut IrmfK*. m I a ttw U oaiM »!«  |H'<tr«N»o 

*ofc*w»ki dalla politura f n s n w  la C w W r a . M P tO iik lw  n b t ì » »  a  KuSu 
m <l»u I* »  39 aprile. 17 ( t t ( s » .  i  «gasI» • 1« i s s i ,  la B » n *|
HI 3 » .  SS3. i(|  ». 1  4*7 a . IT I

* K lo rc . Ine. rii. 103 1*4. IST. 3 7 9 ,  In  if >at4 VII SIS. V .u i « 
'■«HO X IV . il S4 Ottobre IM I .« e * r *  113«. U 7 a«m to IMS ArtM Imi v i i  
’ *• ' • 1* Olio««» IM S [ C l s n  11* *-l. I t r  molli» le letaMoM dei V H lj la  
*'*• #V . VII n s ,  s e 4. 419 • r id lK K n  di ( i to n a s i  III per le d a te  locali 

Maeefce de) l**S . ivi VI * .
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quieti. Sobieski dichiari» a ll’inviato francese, che un ulteriore 
appoggio alla politica ili re Luigi era contro la »uà coscienza, e al 
residente imperiale Zierownki affermò ili desiderare la lega.1 Nel 
settem bre 1 682 già fu inviato ila Varsavia a Vienna 1111 progetto di 
lega, a cui peraltro il nunzio Palla vicini ed anche il papa non ere 
dettero di poter prestare ancora vera fiducia.*

Ma l’impulso decisivoal cam biam ento di politica di Giovanni III  
fu dato alluni da una corrispondenza venuta in possesso del ri*M 
dente imperiale di Varsavia. Essa gravava fortem ente l'agente 
fntnccse in Polonia ed in l'ngheria , ubate D nvernay, e dimostrava 
i suoi legami col Thòkòlv ed i Turchi contro la proibizione espli
c ita  del Sobietki.* Ora non servirono più neanche i 100.000 franchi 
offerti dal De Vitry. Il re li respinse, e di ciò il uunzio pontifìcio 
gli fece gnin merito.* Il 15 dicembre 1028 il re di Polonia comunicò 
a Innorenzo X I .  |ier mezzo del suo inviato alla corte pontificia, 
il prete Casimiro DònhofT, di esser pronto a una lega coU’impera- 
tore Leopoldo, che avrebbe dovuto esser negoziata in quell'inverno 
•tesso.* L'im peratore, da parte sua, fece a Varsavia la proposta 
ufliciale, inviando un am ltasciatore stm onlinario. il conte Carlo 
Ferdinando W aldstein, di una lega austn>-polacca difensiva e 
offensiva. A tin di prevenire ogni diflìdenza, egli si obbligò in pari 
tempo a non trattun* in nessuna forma coi Tun-hi tino alla chiu
sura della dieta polacca.* Il papu rispose alla lettera di Sobieski 
il 30 febbraio 1083, accontò alla Polonia jmt il caco dell'alleanza 
la decima di tu tti i beni r n in ilg it ir i e fece sperare sussidi conside
revoli da Honia.7

I  n m w  avanti il papa aveva ten tato  ancora una volta, nel- 
rìnterease della questione turca, di far da mediatore tra l'imponi 
toro l,eo|M>iilo o Luigi X IV .*  11 2» gennaio 10*3 egli pn*g«» ed esortò 
rv Luigi in una lettera pressante a contribuire alla difesa dal peri- 
colo tureo incomberne. » almeno a non oserei! are. durante la guerra 
turca imminente. nessuna pressione |Militica sull' imperatore ed

* Palla virini a riho, u |s lu£ll» c 3 r  Sfi > (« ln  IM S. in B « m i  I t i  
M# 4W . STO; Laici XIV  «1 V ilrt il 31 fu*40(1». I l  giugno. » » 16 taglio e 
9? » *» 1 «  ta s i , in tiftats 115» t'ir. Turi* 19».; K o iiu i U  l

* Pallavirìnl a l'iho. U |« w lirn h ir  IftSJ. il 33 wllctubt*' (parola M irra
*  ra l» llfr t« l*»  |»l il ginduio <M SoliimU da p u l*  (M l’aUartrini . BM-nlrr 
U i f .  r«ti dii», non m Martin partigiano drIU gnorr». tirar ad a a n m u n  la 
•ita gloria con grandi pnagvtti •) 7 ottohrr I6S3: Cibo al Pnllartrini. U 34 otto- 
h»r, in B«Ur* i U t K i  377 a.. M I.

1 Rrlasionr (Mniradarrcgiala M>Ua lettera del Vltfjr a l-aKi XIX' d eU «o(.
tohre 16*2. in l * * l »  117*. Cfr. D f lUMRt V it i  « I «M.

* T m > m  i l  1 7 * «n.; T u r i»  i s .
* m iu xM . 344; Turi-» 13 a.
* l*allaririni a ritto, il 13 granaio ia»3. Atto Pwi. VI S l a .  I I I  (04 .
'  B t » n t u i  II 74. Ku>rr. lo», rit 167.
* IV i quanto u t » « '  d i .  K u > rr  ISO 160.
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i *uoi a llea ii.1 Luigi X IV  rispose il 12 febbraio di aver prevenuto 
da lungo tempo i desideri <1**1 pupa «• di essenti tenuto molto ni 
dirotto dell» m e esigenze legittime rispetto all'impero tedesco; 
bastava solo accogliere le condizioni da lui presentate alla dieta 
uu|ierìule di Katisbonn per mezzo del «un inviato Verius; ma che 
invece di quelito l'im peratore trattava con i Turchi per deviare 
il loro im pubo ili conquista sul tuo virino orientale, e rosi poter 
l>er suo canto rincominciare indisturbato la guerra inu i prìncipi 
ed i poj>oli cristiani.* I due D 'E itr é n  cercarono ancor più forte
mente di persuadete il papa nel nenso del loro re. Sem bra, a iu i, 
che allora vi fosse il piano da parte fra n e w  di proporre un con
gresso in Homa per «internare le controverse coli'impcro tedesco. 
sc  i prìncipi protestanti tedeschi avessero ricusato di larvisi rap
presentare. la cosa avrebbe |iortato una tensione fra essi e 1 prìn
cipi cattolici, con vitntaggio della Francia. Ove i prìncipi cattolici 
»i ricusassero di intervenire al congresso senza i Ioni col leghi pro
testanti. iti poteva prevedere, »lato il carattere d'Innocenzo X I , 
ch’egli Kurehhe divenuto diffidente v er*o  l'imperatore e i prìncipi 
tedesrhi e si sarebbe avvicinato alla Francia.' Il congresso, in Homa, 
tuttavia, non ci fu, ma «ilo dei Brevi del pontefice aU'imprratore 
ed al re di Spagna, perchè si aeeomodaMero con re Luigi, la cui 
lettera m ostrava, ch'egli era »tato sempre pronto a sistemare 
pacificamente le que«tioni entro la comunità cristiana.* A Vienna 
il Breve papale dispiacque non poco, perehè «i credette di leggervi 
•'he Innocenzo X I ,  nelle controversie dell'impero, con Luigi X IV  
pre»taA*e orecchio unilateralmente alla parte fraorese. V era , per 
verità. a Vienna un eereaso di cautela. Ma può ritenersi esalto,
« he il |»apa sarchile stato contento, se l'imperatore ed il re di Spa
gna, a causa della questione turca, avessero ceduto % «lontanam ente 
al re ili F ra n c ia .' T u tta  questa azione papale ebbe rosi poro ri
sultato come l’invio immediatamente «eguito del nunzio ttraor- 
dinarìo Bauiizzi alla corte di Luigi X IV . Xei mesi immediatamente 
'Uccetudvi Luigi fere assicurare di nuovo alla Porta, che si poteva 
contare, ch'egli non avrebbe aiu talo  n* I'tm|»er»tore, n* la Polo
nia. nelle lo tte immioenti.*

* B u n u tu  II M s.
* K tn rr  ISI •.
* KrUix.nr ilei ranbnaV Pi« W  IX m a n »  1 * 0  aS l a w n l a o  I.wimMh, 

ivi IU .
* fUurttiis* I l  ?» ».
* Ktoer is« Ctr. U nliwin M  « kIìmI» h > M  It <f»i« leu

Leopoldi, h i  » .  « l» « W t 33. a. 2 «alla l u m »  rtt  OD»
** l i  data IS ( r * M ja  • 13 marmo 14*1. l i m i  w  t  O ho la <Uu 4.
11 e la  aprile, m IW o.si 111 S »  a t  4 J U .  * j » s .  O U .  G i à »  117-IM.

’ I » *  MfWnW al l iailWTac —«. M  »  apnk. 31 ■M«X'K> • » ftocao i«S3 
*» « i l »  IS I-  123.
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Maggior successo ebbero le esortazioni, che Innocenzo X I, 
contem poraneam ente alla tuia risposta alla lettera di Sobieski. 
rivolse ai senatori e cavalieri polacchi a prò di una lega coll’impe- 
ratore.1 Dipendeva infatti dal loro contegno, alla dieta aperta il 
27 gennaio, la sorte «Ielle tra tta tiv e  «li alleanza ooll’im peratoie. 
I/esito delle tra tta tiv e  era così malsicuro per il fatto , che la pari e 
fmnecse alla dieta contava ancora m olti m em bri, mentre gli agenti 
«li Luigi X IV  lavoravano ora dappertutto con impeguo estremi) 
per condurre al rudimento la «lieta e la lega. Essi spacciavano 
in Polonia, che la l«*gu aveva il solo scopo «li fornir truppe pola« 
che all’im]>erat«ire per la sua lotta contro l’Ungheria. La Poloni;» 
per suo conto era sufficientemente assicurata contro la Mezzaluiui 
«lai re di Francia. La lega, invece, la esp«»rrcbbe a un doppio attacco: 
«la parte dei T atari, che verrebbero messi in moto «lai Turchi 
contro il paese, e «I» parte deU’Klettore di Brandeburgo, che aveva 
a disposizione l'aiuto francese. L ’im peratore frattanto  avrebb« 
potuto tornare ad intendersi colla Porta.*

A Roma il Cardinal D ’Estrées cercò «li utilizzar« l’inviato 
polacco Dòuhoff per gli scopi della |H>litica francese. Questi, ohe 
avrebbe dovuto per l'appunto premier le parti, alla corte ponti
ficia. della lega coH'ini)H<rator«‘. fu «la lui indotto » parlarne al papa 
in senso contrario. Il Oonhoff, cosi il canlinale è in gnwlo di rife
rire a Luigi X IV . ha ««sposto al papa che il Hobieski in fondo vuole 
la pa«-e colla Porta. La sua corpulenza, la sua età , il suo stato di 
salute e tu tta  la sua natura lo facevano altresì apparire incapace 
di «pialsiasi impresi». A ciò il papa ha sospirato e ha risposto, 
che qut'sta è una grande sciagura per la cristianità. Ciò contribuirà, 
opinava il cardinale eoi re,* a «-he il pa|>a si attenda poco dalle tra t
tative per la lega di cui presentemente la corte di Vienna mena 
tanto scalpore, e riponga le sue speranze per la cristianità «esclu
sivam ente uella potenza del re «U Francia. DaU'incaricato d'affari 
papale in Parigi giunse 1*8 gennaio la notizia in Vaticano, che 
pochi giorni avanti era partito un corriere per la Polonia coll'in 
carico per l'inviato fraiu'ese «li procurar»» a ogni co««to, senza ri
guardo a  spese, il dissolvimento della dieta; i m inistri credevano 
di raggiungere il loro scopo, temevano solo «lei nunzio pontiffei» 
di Varsavia e dell'invio di «(ualche Breve papale alla d ieta .4 Inno 
i-enzo X I  emise effettivam ente, s«N'ondochè è stato  ricordato. 
Brevi di esortazione ai membri della dieta.

LI lavorio sotterraneo «lei Francesi contro la lega trovò l'aiuto

■ llEKTWtH« Il ?««.; T naix  l i * ,  le.
* PalUrteuù » « «ho. l‘H dx'rnibr« 1<M3 » 37 Xronajo 1<M3. in Bo ja » i

I I I  SS?«.. *37.
* 24 d in a lH »  IM S. Mi O U l*  133*.
* IWm axi I I I  «3«
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(HÌI prezioso negli agenti «1*1 Brandeburgo. Già nell'estate ilei
I il Grande Elettore av era  inviato emiitsari nella Polonia 
¡ter sm in a re  zizzania in vinta della dieta prossima e procumrM 
iMlerenti. I l  nunzio Pallavicini scorgeva nell» separazione del 
Brandeburgo dalla Francia adilirìttura una paralisi dcll'uzion«- 
francese, giacché allora mancherebbe alla Praueia lo strumento 
adatto per la sua politica polaeea, cesellilo i partigiani dell*Elet
tore «juelli che mostravano più decisione, coraggio e sfacciataggine. 
A prescindere totalm ente dal m u ta to  segreto di Federico Gu
glielmo con Luigi X IV , re c ita z io n e  in Berlino, secoiidochc il 
l'allavieini annunziava a Koma, era da ascrivere in buona parte 
alla notizia, ohe la Svezia volesse inviare in Polouia un negozia
tore per la conclusione di una lep». Ke Giovanni avere infatti 
»ollecitato personalmente l'invio di un negoziatore svede*e. Ma 
l’Elettore considererebbe in ogni caso una lega polacco-*vede*«* 
come d iretta contri» di lui e tenterebbe perciò il dissolvimento della 
dieta. Egli, il nunzio, aveva richiamato l'attenzione di Hohieski 
ani pericolo. In  conseguenza il re aveva fa llo  in modo, che r in 
viato svedese non arrivasse nè prima della dieta, nè durante 
e*«».'

Il capo del partito francese in Polonia era il («rati tesoriere 
Morst-ein.* Ma, per sciagura sua e dei suoi am ici, al principio di 
febbraio, Tarm ilo di tre corrieri bnuideburghcai in prossimità 
di Varsavia aveva dato nelle mani di Sobieski una corrispondenza 
gravissima per il Morstein e il Vitry. Hisullava da essa, che il 
Morstein fra l’altro si era impegnato per denaro a procurare || 
fallimento della «lieta. Esisteva addirittura ii piano di far re di 
Polonia al posto di Hobéeakl un principe franeese oppure lablo 
nowski, e Morstein era «tato in rapporti con qum ti tonta!ivi. 
Più morto che vivo, egli fu posto di fronte ai documenti »eqneutrali
II Sohieski votava subilo infliggergli una pena *everi*aima. Per 
fortuna riusci al nunzio pontifìcio, se anche solo dopo eaortaziont 
ripetute, «l'impedire la eoa» e di trarre in lungo il procedimento 
giudiziario. Anche il Buonvtsi in Vienna, a  m i il Moratein «i t i t n l»  
più tardi nella sua distretta, non gli rispose con un rifiuto: che que 
sti aiutasse la conclusione della lega e fare*«* la sua parte per ev i
tare un diasolvimento della d ic ia te  allora egli farebbe per lui le 
raccomandazioni rie lutate. Il Buon visi aggiunse all’informazione 
da lui «lata a Roma, che era bene, che U Pallavicini e lui atewsero 
aiutalo il Morstein. Altrimenti un uomo rieco e intelligente, ri*

1 Pallavfcaai s  libo. 1*11 alw». *  *  J»  4*nsabe> IMS. la B o o t i  
I l i  MS. Ì U * h  SS»'*.. i U  l i  I tU o w  l«U , la n iL f tm o M . fu « « * »  mad 
di» rràu cU  Kmn* I 71. *1r laoltr* la iH w M » <M r » u « » l  <M tu aprii» 
IM3. in De B asai. V II! *«. a. *. Taass la.

• Pallartruu a OW . I *  d m alH t IMO. ta B o a n i It i  &«?*.
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dotto  alla disperazione, potrebbe fare gravi danni.1 I l decorso e 
l’esito della dieta dovevano m ostrare, come il nunzio giudicasse 
giunto.

So tto  l'impressione delle rivelazioni apportate dalla scoperta 
della corrispondenza del Vitry e del Morstein, la dieta accolse 
all'unanim ità la proposta della conclusione dell'alleanza eoll’im- 
penitore. Una deputazione di 38 m em bri, 5 vescovi, 5 senatori e 
•_’H nunzi delle diete 1<h'»Iì, doveva delil>erure coll'inviato imperiale. 
Nelle prime sedute, dal liti febbraio al 10 marzo,* ci si rese conto 
dell’intensione della corte viennese. Leopoldo voleva stipulare 
nella sua qualità di re di Boemia e arciduca dei suoi paesi ere
ditari e m ettere in campo tiO.OOO uomini. L ’accessione dell’impero 
alla lega e la sistemazione preventiva «lei punti di controversia 
politica colla Francia erano desiderabili, ma non dovevano ritar
dare la conclusione dell'alleanza, perchè il tem po stringeva. La 
Polonia doveva riguadagnare coll’alleanza ciò che aveva perduto 
con » Turchi. Di un’operazione di guerra in comune si sarebbe 
tra tta to  solo nel caso, che tu tte  le forze nemiche si dirigessero 
contro uno dei due stati «la solo. S i dovevano richiedere jmt l'a l
leanza la protezione e la garanzia del collegio cardinalizio e del 
pontefice, 11 nunzio Pai lavicini, per verità, fece notare, che il r i
guardo dovuto anche alle altre nazioni dal pontefice, quale padre 
co m u n e  di tu tta  la cristianità, poteva suscitare difficoltà a questa 
domanda, ove non si trovassero precedenti. Per mediazione del 
Pallavicini l’inviato imperiale conte W aldstein si lasciò anche in
durre ad accordare hi restituzione dell'istrum ento, che i Polacchi 
avevano dovuto rilasciare all'im peratore nella guerra svedese, e 
il quale imponeva loro il pagamento di piü di due milioni di fiorini 
e li obbligava a non elegger mai un re sgradito all'im peratore. 
Inoltro l'imperatore doveva anticipan* 200.000 talleri imperiali 
per gli armamenti polacchi, alla cui parziale copertura avreblte 
potuto servire la metà dei sussidi inviati finora a Vienna dal papa. 
Durante queste trattative giunse la notizia deU'apprnssimami degli 
inviati moscoviti. Kra prevedibile, che gli avversari dell'alleanza 
avrebbero domandato l'inclusione di Mosca nella lega, allo scopo 
di tram» «»si in lungo le tra tta tiv e  o di farle addirittura fallire. 
Questo pericolo fu prevenuto dal Pallavicini proponendo l'inclu
sione neil'istrum ento della lega di una clausola, |»er la quale anche

* Ku>rr ITO c Dt lltv& t. V il i  «7 6». «-rondo la ttiasm ae del l ontanai 
di’! 3 aprile IM I. t i r  l'allaVKini a Cibo, il 24 mar«» I t t i  alla erlaalone
*  a«Q(iant» un « t r a i lo  dell» letteti- nequealrale dell'infialo f l u n a r  a Var- 
«avia. vr.li .Irla /V  VI ««*.)• Huonr». » t ‘,ho. il 7 e 21 manto 1**0. in 
I W a x i  111 AIR a.. «20.

* v o .n d n  1« n - l a j d i  iiannatara negli -Irte P d . VI 4« M  « in B o jt\ i
III «41 *4S. T U »  21 23. La i m a  »eduta fW» laofto U A n a n o
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altri potevano accedere all’alleanza con il «'onsetiMt «lei contraenti. 
Iti tal mudo hì sarchi»«* lasciata aperta la porta per tra tta tiv e  con 
Mosca, senza ritardare la conclusione coll'im peratore. Sotto  la prua- 
«ione delle notizie inquietanti dalla Turchia la proposta venne 
accettata, e trovò la «uà applicazione neU*atino Mediente coll’ac- 
t*-**ione di Venezia e di Monca all'alleanza.

Le trattativ e , però, minacciarono di fallire sopra un altro 
punto. I deputati polacchi richiesero, che i reggitori «Ielle potenze 
(i>ntnienti prestassero |>cr*onalniente un giuramento|*erla sicurezza 
<■ la fedele osservanza «Iella lem». I>opo un lungo andirivieni di 
trattative il Wnldstein e lo Zicrowski, che era »tato aggiunto al 
primo per trattare , m p in itru  la richiesta, come «itTetisiva jht 
rtni|>eratore, con altrettanta «leci*i«me run <|uanta i Polacchi 
incutettero incondizionatamente |«t  la «uà aerei fazione. Il peri- 
colo straordinario, che in tal modo veniva fuori per l'alleanza, 
consisteva in ciò, eh« la lega tur«a contava avversari intlueuti 
non nolo in Polonia, ma altresì alla corte di Vienna. Il «-onte 
Quintino Iòrger, llerm ann von Hailen, e »oprai lui ti l’inviato 
•p»ifuu«do Hoigomuinem lavoravano contro di e*sa ed erano in 
favore di tra tta tiv e  c«d Thokoly e con i Turchi. Kmì trovarono il 
loro avversario più accanito nel nunzio Buon visi, il quale era 
>*••11*1 in favore dell'aceorda eoi Thok«»ly. ma nel «en«o «lell'al 
W-anza contro i Turchi, nella quale egli avrebbe rolentierisaini» 
■nrluMi a«ldirittura la Moldavia e la Valarrhia.1 Il Ituonrisi. 
avvertito dal Pallavicini circa le difficoltà «Ielle trai Ia lite  alla «lieta 
(«lacca, fece tu tti gli «forzi (ter indurre l'imperatore ad accondi- 
••emlenza, ed ottenne almeno, ch'egli non de*«e nessuna risposta 
Negativa. Le parti ebbero rim prrasjon*. che Leopoldo non «con
fesserebbe il *uo inviato in Varsavia, o\e que*ti, oli rrpauando le 
proprie istruzioni, n 'indo«tw i al giuramento.*

Non ni giunse pero tan to  a ra n ti. A V arsavia il re G iovanni 
» » e ra  fa tto  sapere al nunzio di là . «abito  dopo l'inizio deila 
•rial, eh 'egli deaiderava la «uà m ediazione. Il PallavlH ni l in tr a  
pmee, m a da principio urto ncirintram dgvnza «li am bedue le p a n i; 
*11» line, pero. eane «1 dispo*ero a tra i ta re  nello «Icmmi luogo 
“ »ito la *u a m ediazione. Le p arti, quindi, punsero posto ai due 
lati della «ala delle sedute, sep arate l'una d a ll'a ltra , in modo che 
<ion potevano sentire quel ch e l’a ltra  p arte d icera . Il nunzio 
P a llaricin i facev a «la interm ediario  andando e  venendo, facendo 
proporne e  ricevendo risposte. ( I o  corniusse a  un risa lta to  a c c e t ta 
bile per am bedue le p arli. Il K iufam enia doveva«! pm starr nelle 
mani del papa, e quindi da persone diverse dai m o r a l i .  In  co m e

• T U *!* 31-34.
* Ki-.rr |sa. an i»*» le i t i u n s i  <W r o te r a i  4*1 V> ♦ J *  «un» I M .
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gtionza furono scelti per ciò i duo cardinali protettori, Pio per 
l'A ustria e Barberini per la Polonia. La formula di giuramento do
veva costituire un articolo segreto e non «tare nell'utrum ento del 
tra tta to . Il re ed i ministri approvarono, e si potè cominciare 
la redazione del tra tta to .1

Le tra tta tiv e  fra i deputati imperiali e quelli poh tee hi andarono 
innanzi, sebbene con ritardi spiacevoli per cose affatto secondarie. 
Si discorreva infinitam ente molto. I senatori, rispose il re al nun 
zio, che faceva aperte rimostranze e lagnanze, tenevano discordi 
cosi lunghi più per far brillare la loro eloquenza, che noll'inte 
resse della causa. Agi, lusso, studi umanistici e inoltre trascurali/.1 
del mestiere «Ielle anni danneggiavano lo stato . Egli, il re, te
meva, che un giorno le biblioteche polacche avrebbero servito di 
stalle por i cavalli turchi, come quelle cinesi per i cavalli dei 
Tatari. La caduta di Vienna sarebbe ancont più fatale di quella ili 
Cracovia. Davanti Cracovia i Turchi verrebbero serrati nella t.i 
tiaglia austriaca e polacca. Cracovia, cìosì, pi.irebbe esser riconqtn 
stata . Ma se andava |>er«luta Vienna, la Polonia sarebbe tagliai.« 
via dal resto dell» cristianità. Dietro le lungaggini delle trattative, 
del resto, v’orano anche i nemici «Iella lega, che cercavano di gun 
«Iitgnar tempo e aspettavano di esser com prati dalla Francia. Tut 
tavia agli sforzi infaticabili del nunzio pontifìcio e del plenipoten 
/.tariti imperiale riusci eoU'aiuto «lei re e della regina, che ora s’im 
pegnanm» ambedue senza riservo a favore della lega, a superar» 
tu tti gli ostacoli.*

Una difficoltò, « he m inacciava la lega precisamente da parte 
«Iella regina Casimira, venne ugualmente elim inata. I>al 1678 si 
era discorso di sponsali tm  il figlio di Sobieaki e di Casimira. 
Giacomo, e l’areiduchessa Maria Antonia. Questo matrimonio, 
calcolavano i genitori, uvrebbe potuto essere forse la prima pietra 
«li una monarchia ereditaria del Sobicaki, specialmente se il popolai 
venisse entusiasm ato da splendide vittorie del padre sui Turehi 
S i diceva, anzi, in Polonia, che l'im peratore acconsentirebbe al 
matrimonio a  cagione della lega, e «larebbe come dote all’areidu 
che#sa l'Ungheria. la» corte di Vienna sembra effettivam ente aver

• A fU  rw . VI A ia.; B oJ a s i III  »4?; T ittts  23 2 * Il Barberini ara 
dalla primavera «lei IM I cardinale protettore tirila Potna a .  rfr. la lettera di 
rr Giovanni a innervato X I del 30 aprile Itisi, T n a n ,  JVm. M .  I li 67*

* Ofr. le trU noni del Hallarteim a Roma del f i .  24 • 31 marco IM3. 
.•tri* Tal. VI S»-*S i B * u a * i  II I  U t  60«, SS». Fra sii « ta ra li  alle trattati rr 
r i  la  anebe un amhaariaU do! Tbòkólr alla dirta polare* treladom  del Palla 
tteàni «W 31 marao IM3>. Il nansio *  l 'am U ara io rt imperiala m nppnaar» 
a eli» ta t i  farne nervata a eorte. Non bisogna ignorar*, la tta ria , ebe aorba la 
fon«* rtm araa pratq pi ira anrar «rmpre le tratla lir»  coi TW kU r. rfr T h i u x  
3S a.. 31 34.
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dato da principio qualche Inuma speranza.1 Ma a Rotili» non iti 
volle fin dall'inizio super nulla di que«to piano, in un primo 
tempo ]>erchè l'arciduclie«*» veniva dettinata al re «li Spugna 
Cario l i ,  e «lopo, allorché Cario II  nel frattem po ni spoto con 
Maria Luiria di Origami, perchè ni desiderava il matrimonio di Maria 
Antonia eoi giovane Elettore di Baviera. 81 doveva in tal iinxl«» 
prevenire il piano di matrimonio tra Ma*Miuiliano Kmaiiuele «-«I 
Eleonora Enlm uth di Saaumia-Eiftenarh. giacché ihI e»mi Inno 
cenzo X I  era net tinnì mamonte contrario |m t  «'o im ìiI eruzioni reli 
giose, anche nel caso «li conversione della princi|>eAita saanone;1 
e «i doveva avvicinare maggiormente Massimiliano K m an tiele  al 
l'impenitore. Al tempo delle trattative per la lega qu«»t<» m atri
monio era già combinat«» fra Vienna e Monaco, e al nunzio Palla 
vicini toccò il compito non facile di t«»gliere a  (am m ira 1« «ne 
speranze. Egli le rappresento, che pm-i»am«'nte il matrimonio «Il 
Giacomo con Mari» Antonia avrebbe .«istituito un gmMo imp<H|t 
mento all'elezione di lui a re di Polonia, poiehè »t « arrb h ero  
•lovute ni ten d ere  «»posizioni lran«T»i, «pagnuole e |M.|^.lie, Ciò 
fece il tuo effetto, e allorché l'inviato im|»eriale dichiaro, «li«* 
l'arciduchessa appartenevi» g ii ad un altro, la coppia reale p» 
lacca non insistette.1

Si tra ttav a  ora di ottenere l'approvazione del trattato  d'alleanza 
«la parte della dieta. Era risultato nel frattem po, c«»m«- in «■•** 
i partigiani del Morotein f«»ssero m«dto più numeniai di quanto ni 
c re b b e  potuto ermi ere. La corrispondenza sequestratala con Pa 
ngi, poi, ne aveva n a n i  troppi tanto completamente alio srm 
|»erto, «-he essi, già a  causa del timore per *e medesimi, non vo 
levano dare ralla lega in mano al re la potenza e le armi per l'an  
mentameli!« loro proprio. Gl'intrighi «W Vitry. che era aurora a 
V ana via, facevano il reato. Vi furono alla dieta «rene atta ! agi 
>«te, e II 11 per venire fra Minatori a  una mi*rhia «angninou.*

< Coti «Jjee Vilrr nella ava rsU unw  a l.«uc< X IV  dal 1« marra 1 4 «  
t-lrfa Pai. V II l»ri) .“i K » « r i« « W * ««•«*» il to ta , eke il Bw m im  
■Upprineipéo raU'aotoOK-ato u> ■«* *1 »•*»*•*• Maruili la Vai
*»»Ta. efr. Marte»! a Cibo. 0  *  m a«*» ■«?*. ia B «ua*l I 4M. a  I

• L a  dwpenaa per «a» raalriaxM»» « M a . aarbe m  «i lom » rtate <|«afcfc* 
*{*> au a  per aita i t t f n a i n  c u a o n a a * .  Mata dal paf»a Magata » a i«  
altn>. -  Breve dInnoce»Uo X I «M 1« ««atto l«a i a Maaaìmittan» Ltaaaael» 
•BuntiKK ! 4 i5  4 3 : ne» u r i i t a M  dn pn»*ifa la W t o u  «Mia 1 » ~ . 
Ita im poflanu •aeioa«laria- Olf. It* l i i  IIE ►.fcL. ^afdBea a .ISAaadI twt aeaefe»

tloyrr*,. oaova «arte-. Matura IMO. 7 *  M . iH a a  I I I  * » .  M I a,
• Ofr le t r t m M i  dal CD» al Mariella ia data »  » a « * “ • *  I«*»*» I**»  

te B o ja x i 1 433. a li Bacarla) a Cibo ri I» I M n i »  IMS. « ito» a Baoavtal 
U t s  ta c i»  IM S. PalUTKim a CU» il le  mutino 1 4 0 , It i  I I I  8*9 a . S. 
M i a. I; Di Haas«. V il i  57. «ar aadei la n t o i p a  dal Contattali del &  aa 
«asabr» IMS.

• K u irr  ITO a ,  aM-oodo U t i l iiln a« dal « oalarari dd 17 aprile 1 * 0
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Furente e pericolosa è «tata la terapeuta, riferisce il nunzio Pai 
lavicini la domenica 21 marzo a Rom a,1 che ha sconvolto la dieta 
da martedì a saltato. Si è verificato, disgraziatam ente, quello che 
egli, il nunzio, aveva predetto cosi spesso, allorché ammoniva 
istantem ente, e pregava di lasciar stare una buona volta la 
faccenda «Ielle lettere sequestrate. Diverse scappatoie proposte 
dal nunzio furono respinte.’ Alla fine, tu ttavia , la tem pesta si 
acquietò, e la sen» dal 31 marzo il vicecancelliere potè dar let 
flint alla Dieta del progetto concordato per il tra tta to  d'alleanza.
Il pm gctto conteneva sostanzialm ente le seguenti aggiunte e 
m o d ifich e  alle disposizioni già menzionate: la lega doveva esser 
d iretta solo contro i Turchi, per la difesa contro » loro attacchi 
e la riconquista «lei territ«iri perduti. Kssa doveva portare la 
sottoscrizione autografa «lei reggenti. Non si doveva concluder 
pace s«> non dopo accorda fnt le «lue parti. Kntno fissati inoltre 
l'impiego «li un esercito imperiale «li *’>0.000 uomini e di uno po
lacco di 40.000, operazioni comuni solo nel caso di un assedio di 
Vienna o di Cracovia, acquisto di alleati accetti ad am be le 
partì, specialmente di M«»sca. L'im peratore sborsava alla Po- 
lonia 200.000 talleri imperiali, che dovevano esser rimpiazzati 
con i sussidi pmvenientigli dal papa, ma non ridomantlati inai 
alla Polonia, Una decima ecclesiasti«*«, che «loveva essere indetta 
dal p»|m in Mìlan«» e in Napoli, doveva pure spettare esclusiva- 
mente alla Polonia.*

t ’ontn» le a*|M>ttative, il progetto fu accolto «lalla Dieta, e la 
m attina del |° aprile sottoscritto dai deputati della repubblica 
polacca prima della seduta «Iella Dieta. La stessa m attiua s'in- 
vitam iio i plenipotenziari imperiali a sol t oneri verlo. del tu tto  
inaspettatam ente per essi, e senza voler lasciar lon» teni|K> a ri
flettere. Il motivo di un tale pmcedimento apparve loro chiaro, 
allorché in tu tte  fretta esaminamnn il documento presentato. Al
cuni punti, cioè, e in particolare le stipulazioni finanziarie, erano 
regolati neU'ìstniment«i «lei tra tta lo  diversamente e più sfavorevol
m ente per l'imperatore di quel che si era com binalo nelle tra tta 
tive. Si venne a dispute violente con i ministri polacchi. Ma ad 
««gni rimostranza del W aldstein e «lello Zierowrski i Polacchi dettero 
sempre una risposta sola: o sottoscrizione o rottura delle tratta-

• .IH* ¿W VI ST «L; Ih vtX I III  S4* «tól.
• Venne tntrece «dottala un* rhc M am grIUn • forti limitazioni 

U 'timor* «ir|(li inviali «li pótense MnuiMr in Polonia. • In di p tntentn  Ü 
|v*n» il*i loco intrisili. ?*i fir» notare nell* l'ieta. rbe U n M »  ponliAno d o r « i  
m ere «npmiMiacate m r llw la  in lenti «imiti. < M* il te. eoa (m a riapri In 
vefao I* «ede «|mlulir* • «note per i nuoci, rime, rke nw m  etano ntmpmn 
in qtirela k a r t .  IWk u i  III «Al.

• T u ri*  su ».



live. Dopo un» resistenza «li nei or»*, alla fin«* gl'inviati Importali 
sottoscrissero contro voglia il dotum enlo. Il nunzio Pallavicini 
li calmò e li lodò: era «tato meglio, disse. «-edere, che m ettere 
in |>ericolo tu tta  l’opera; l'imperatore approverebbe la l«»ro con
dotta. A lui stesso, tu ttavia, non piacque, ehe la Dieta avesse 
ilisposto con tale libertà dei sussidi pontifici e delle din-ime Pedo
nasti che. Del resto, per evitare diftieoltà eventuali a Vienna, il 
nunzio propose, che alla rat illesi deU'imperatore I/co|xi|«lo e del 
re Sobieski ve ni ss«* sottoposto un testo sostanzialmente nettale 
airistrumento di trattat«» «lei 1° aprile, ma divergente n«*gli arti* 
««di non graditi. Solo qu«*sto t«*sto »ottoM-rìtto «lai n-tf^'Uti avrebbe 
«lovulo esser«• pubblicato. Ma la proposta «lei nunxio votine re- 
•pinta.1

L ’aecetfazione della lega «la parte della Dieta era ««i»i riuscita. 
Ma la Dieta stessa non era ancora term inata. e tu tto  il lavon» 
«IH trattato  diveniva cadu«-o ove rii*ci*»e <liasolv«*rla prima «lei 
suo termine ordinario. A ciò lavorarono x ln u o  gii avversari «Iella 
l«*ga. ritardando le questioni non am'ora risolte eoi m ettere in 
«-»nipt» ogni difllgfiltà possibile. P«*r non lasciar fallire tu lio , il re 
dovette prolungare ripetulam rnte il periodo di se*ai«>ne. Il uimitio 
Pallavicini, m alato a forza di strapazzo e di occilaineiiU», eccito 
i veneti vi partecipam i alla Dieta a premunirsi ciascuno con cento 
uomini o più contro ogni atto «li violenza. Il 11 aprile, inrm»lc*di 
*anto, vi furono di nuovo «lisordini irravi. s|>n utlmenie da perle 
dei Lituani. Nella notte fra il vetwnli e il saltalo «ani«*, il (Iran 
tesoriere Morstein e l’inviato Irw»«we con i «lue fratelli Xoldet, 
mandati a t>elta |H*sla da Parigi per ap p o sta re  il Vitry. perrtir 
»ero rapidamente tutta la città  per guadagnare aderenti. Al loro 
lavorio noi terraneo ai dovettero le tempeste scoppiate nelle «edule 
«lei giorno seguent«* e della notte di Pasqua dal 17 al IM aprile. 
Ancora in questa notte la Dieia «te tte  per ire  volte innanzi al 
fallimento. Ma quando il re comparve in persona e all’albecxtarF 
del giorno «li Pa««|tia ridile»«- ancora una volta l'approvazione «lei 
trattato  già stipulato e la chiusura «Iella Dieta. Deasuno oao più 
interporre il suo veto. lai battaglia era vinta.'

In  qu esta  n o tte , riferisce il nunzio I*a!lavicini la dom enica di 
Pasqua a K om a, ai è chiusa la IWrt», e eud la le«» e  la cuerra lu tea  
*oho fa tt i com piuti, f i una grazia straordinaria fa tta  alla cristian ità  
da Dio per le «uppliche e le preci di Su a S a n tità . liev e  ninfea- 
•arsi apertann-nte. che non abbiam o innanzi un’opera um ana.

I*a ili**la pulserà »annona U k«a n i Ut urrà tUV

• l'allar «tim a l'ibu il TsfWilr IM O. Ira• #W VI H a u l t M U  I t i  I I I  M ij 
TU*I* n  SS.

1 Ku>re ITI. W anda la mtaaww» <M « W itn a i <W 17 aprtW I s t i ,  I*al 
U rirM  • rik »  il U  » |S aprii» IMS. \<*m /W VI T .  «7. III  a&a
*•1 irft. MS. a. Il; 1V*I> S»«.
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giacchi* tu tti gii «forzi, tu tte  le arti della persuasione e tu tta  la 
diplomazia non avrebbero potuto realizzarla. Questa persuasione 
imporsi a lui, quando considera la povertà della Polonia e la di
scordia, il furore e l'odio, esercitatisi in seguito all'afTare delle 
lettere fm i membri della D ieta.1 I l marchese di Vitry dovette 
lasciare Varsavia e si recò a Berlino. Egli, scrisse a Parigi, aveva 
tentato di tutto, corrispondentemunte alle istruzioni del suo re, 
|mt preparare ditlicoltà alla D ieta e farla fallire. Kgli aveva spe
rato di trovare per 1000 ducati uno, che ne proc unisse il dis
solvimento; ma per quanto dammi avesse offerto, non si era 
travato nessuno per ciò. II nunzio pontificio era stato uno dei 
suoi più fieri avversari ed era riuscito a pacificare il Gran Mare
sciallo di Lituania col re.* All'ultim o il Vitry aveva impiegato per 
la corruzione addirittura il suo servizio da tavola in argento.* 
Ma stavolta egli era stato  battuto dalla parte avversa anche su 
questo terreno. Per guadagnare voti i Francesi spesero soltanto 
*■0.000 fiorini, gl'im|icrìali invece 06.000. Il Pallavicini aveva in
coraggiato il W aldstein e lo Zierowski all’impiego di m oneta so
nante e vi aveva contribuito con i danari papali almeno per
11.700 fiorini. I*o .lablonowski, Gerolamo Liilxnnirski. entrato 
nel frattem po ai servizi im periali,4 e i Sapieha «li Lituauia videro 
('«tccasionc e si fecero pagare da ambedue le parti, da Fraintesi e 
«la Imperiali.*

11 23 aprile giunse a Vienna la notizia della conclusione della 
lega. « La giuiu generale è indescrivibile • annunciò il Buon visi a 
Bom a. con gran lode per il nunzio di Varsavia. KgU spedi subito 
tiu corriere a Venezia. |>er «lar notizia al papa il più presto pos
sibile «lei felice avvenimento.* Innocenzo X I  aveva accom pa
gnato le trattative di Varsavia colle sue preghiere. Durante la 
Quarcsimu egli audo più volte dal Quirinale a S . Pietro alle s ta 
zioni. Per 1 venerili di marzo egli indisse indulgenze e giubilei 
generali per ottenere la concordia tra i principi cristiani. Fu pre-

* Palla» irmi a l'ibo il |* apri Ir l«i*3. .Irto /’•!. VI *7 a ..B « U ** l f l l  600«. 
'•ulla d amato drl ir  di Polonia r  lirl nunXK> rfr T u m  II 180 
r  T u » « **. H m n a n b  ¡45 ». Salir ronduooni itu u iiu n r M I» l’okmi» rii. i 
parlirtdan mollo intrrraaanli «tri fa llar inni in B m i i l  I I I  l ì #  3IM una l « w  
apprna «rn«th«tr »all'aiooul dairlibr 20 milioni di ftorini *) i t i  »

1 Krlaaioni drl 17 r 33 apri Ir IIU3. in t i fa i *  ISO.
* K lutT  ITI. «mando la rrlauunr drl I'm U iìm  drl I* maorio IM I.
* I t i .  I imprralotr l-ropoldo al conir S  b»lf*«l»rtt. in data 14 lrl»bra*o 

1**3. Ir*. #w. VI 40 43
* Turni* SO. «mando I m u v n ti  drllo Zwp>«di ixr*ti Jrim W  VI lai 

nnmrrt m a li dal TW l» i  da aKJCKUifrrr aurora il Ni. IS>. n i l im ir  drl Palla- 
«■»rini drl lo  Irb lm io  I4MI : *  * i ra  IM I r  Xr. U  in .Id a  W .  V I; Rrumcm 
30*. a. I. * ,

* U l ln »  al l'uba drl 34 apnlr |U ). in 1Io ja * I  I l i  i t i ;  Irti»«» drl II non- 
«*» al Sokw lii in T * * * r a  II 33 a



11 trattato «Iella l«*£a. I l i

• ritta l'introduzione alla messa ed all«' pubbliche funzioni «Iella 
preghiera ecclesiastica contro gl’infedeli con a ltre  preghiere per 
le granili necessità dell» Chiesa. Il Carnevale venne sospeso. 
Invece «li esso i fedeli dovevano pregare jn*r la protezione della 
cristianità dal pericolo im m inente.1 Ora il giubilo a Rom a fu 
grande, e il papa, nella gioia per la felice conclusione dell’ul- 
leauza, inviò imimuliatametite airimp«*rat«ire loti.000 corone.*

L'im peratore Leopoldo sottoscm sc il trattat<i il 2 maggio a 
Laxenburg. La prestazione del giuramento dei «lue «-animali Pio 
«• Barberini nelle mani «lei papa, «-he secondo la lettera dell’ a r ti
colo segreto doveva avvenire entro «lue mesi, avvenne solo il 
1»> agosto, «piando già Vienna era circondata dai Turchi e già era 
in marcia l’esercito polacco «li sbhjccamento. Dopo la cerimonia 
il papa strìnse nelle braccia i «iue «-animali per commozione e 
|ier gioia.*

L 'am basciatore veneziano alla Porta. Civrano, scrìssi» nel 1 «Hi* 
dopo il suo ritorno da Costantinoftoli nella sua relazione tinaie al 
‘Senato: • Il papa g«Mle pn***o i Turchi di particolare considera- 
zione. Essi lo ritengono capare di unire i potentati cristiani 
contro di essi in una l«*ga, unico Induanlo contro la loro potenza,
< h'essi temano L ’attacco  concentrico «li tu tto  il mondo eri* 
'tiano alla Mezzaluna era effettivam ente l'a n lita  idea d’Innocen- 
» )  X I .  Egli non era, p«T verità, r iu n ito  ad effettuarla; ma almeno 
«*ra croata l'alleanza, che potè fronteggiare il perìcolo turoo imme
diato. Essa fu in misura «lei t utt<» eminente l’<ipera del pontefice, 
secondo le cui i«iee avevano lavorato «'onsa|ievolmente, instanca 
bili nonché «xmeienti, e con eccezionale accortezza, i suoi nunzi, 
il Buonvisi a Vienna e sopratutto -  come fu incondizionatamente 
rìconoflciuto dal Senato polacco in una lettera a  Innocenzo X I 
•ubilo dopo la felice conclusione della Dieta * -  il Palla vicini a
V arsa via.

1 L tm  141 a.
* Ktnrr 173. I Brevi «li cMOgTatnUséntw» al r* «»»oranni «• all'imperalo«« 

l^npoida. d r ils  ru p rlt. IS an K M  1**3. *» B t t r m a  II »4 « a rs .*  3.
* Ku>rr 173. I-a naputt« pm itiiò» aUa p iw W w w  dei ginrament« »Ti 

y » .  T r u s  ¡4 . no 5 • •• Il im o  «M i m u i u  di attronca io De Mowr 
VII 2. 62 «4 itradoamor l i d m  l*«lcraJr in K iu rr  173). n*l f « * »  di fi. 
'«*•. I, Vilna 175*. 337 34S .di <*•■ in . 4 * .  /*WI. VI 63 7«) ► prr»*o 
V v h u ii  Cna. l U i m i ,  t.fntiMrwm k irtmnm  itnmdummm I 2. WS-MOV. 
U  Zaiaaki dà U trattalo arila forata potar«-*, gli ah n  arila forma imperiale.

* In K io rr  147.
* li I» aprile 1663. .ir * , l'mi. VI t » .
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Nell» relazioni dei nunzi da Vienna e «la Varsavia prima del 1 t»H.i 
ni trova ripetutam ente il rilievo, che l'assicurazione di sussidi 
poni ilici determinati accrosccrchlie assai le speranze dell'alleanza.1 
Ancora alla metà del marzo 16H3, quando l'alleanza era già vicina 
al realizzamento, il nunzio liuonvisi trovò l'im p eratore quasi 
disperalo, perchè non vedeva come avrebbe potuto adempier»* 
le condizioni finanziarie, a cui il W aldstein si era impegnato a 
Varsavia.* Innocenzo X I ,  pero, da principio non fu capace di an
dare al di là di promesse generiche. Il segretario di stato  scrive il 
•i giugno Hi TU ai nunzi di Vienna e di Varsavia, che il papa dà 
sicuramente volentieri; ma, essendo vuote le cassedella t ’ameni 
apostolica, nessuno può lagnarsi, se egli non dà ciò che non ha.* 
Innocenzo X I aveva ricevuto lo stato della Chiesa con un debito, 
che deve aver superalo d'assai i 50 milioni di scudi.4 Inoltro la 
po|>olazione dello stato, secondo la rotazione deU'ambasciatorv 
veneziano Mocenigo del 1075, era diminuita in meno di quaranta 
anni di uu terzo, il numero dei fuochi del *10 % , m entre l'imposta 
da pagare annualmente era stata  elevata al doppio.* Con tutto  
ciò il bdancio aveva sempre un deficit annuo di circa 200.000 scudi.* 
Innocenzo X I lamentava dopo la sua ascensione al trono, ili « es
sere stato «-animale ricco e pontefice miserabile Min» della su» 
polito a finanziaria era un bilancio, che senza nuove imposte dessi* 
degli avauzi per coprire il debito di stato  e per sussidiar»- la truemi

* CI». fra I altro Ir relationi iti nuniialura da Vienna e da Varsavia in 
tb oakt t *33. 310. U i  i l » i n o l t r i '  ì Itrevi all’imperatore drj 33 ip a tn  
IM I *  33 agnato l » « .  i« tlinimr.H I *41. I l  4H». Intorno ai «a»«idi pontifici 
conilo i Tur*-hi rfr V t l  U I  negli I t it i, imiti. Mailer XCVttl (ISSSi 5*9 m.

* Huontwi a Cibo. il f i  Rmrxo |«#3. in B iu a s i III  633 «24
* Cibo • Bmimm *  s Martelli. U 3 jnu*no l«7». ivi I S4I 543.
* II lh»nm m  t.•tvfmrmm (X X X IV  150) dA per i debiti la riira di 65 mi 

Ito«*, à t t i m i  »  lo illuni di talleri iM in u rti  I M S), i rrartiani l^twnm e 
«¡rimani «in l ln w i l  I 4*»» |»-r ( li  anni IwìT e ISTI 50 milioni di nmdi. 
s»| valore delle monete nrra U ItW  «Unno informai toni il Ittmr. Hmrwp X X X V  
'  .S  e ie rela4io»»i «|i nunsialota da Vienna e da V u m iii  in I b u o i  I 4SA a.. 
I l i  39?. «3» a. |. Nr limitano 2 talleri > 3 fiorini »ualruri. I fiorino 
a (minar» -  J  io Ano a 4) tortili polacchi (la indicanone del Re41irh (30*] 
«w rotd nrliW l, I darato -  3 Aurini. 12 hrnuer. I «codo 3 ftocim aa*tnari. 
30 Ittm ln ,

* l»alla t r l t t w »  del Mocenigo del 1675. in BMMCB I 4à* a.
* *  Il cardinale I V  a t.eopaido U 3 ottobre UT». A r c h i v i o  d i  

•'“ t a t o  d i  V i e n n a .  Il K«v«ii ; I I I  112). perciò, dà ancora «uà 
cifra troppo piccola con IT o i» .. «cadi. i fr. In a l il i  I». a . 3.

* *  Il cardinale l’io, lor rii
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turca; il mezzo, un sistema ili risparmio largam ente esteso e uni» 
ut retta vigilanza sull*» finanze.

Il popolo di Rom a incominciò subito ail accorgersi dell’in tel
ligenza economica del nuovo papa. Egli non volle sapere di spese 
per la festa della sua elezione. Così pure non vi furono i vestiti e 
ii' monete nuove per i fam iliari della corte pontificia, che erano 
u-uali per l’ascesa al trono dei pontefici. Anche le cento monete 
d oro e d’argento, distribuite ogni anno per San  Pietro o San 
Paolo fra il personale di cort«, andarono d’ora in poi alla Camera 
.ipostolica. Alle potenze straniere, specialmente agli Svizzeri cat- 
tolici ed ai Veneziani, egli fine sapere, che si astenessero da am ba
sciate di obbedienza e impiegassero piuttosto il danaro per in te
ressi catto lici. I donativi, che il papa soleva trarre dalla Camera 
ipostolica per la propria famiglia, sotto Innocenzo X I vennero 

aboliti.1 Il ricavato dei suoi mobili, ch’egli fece vendere dopo eletti», 
fu da lui distribuito fra i poveri.* Anche il nepote del papa don 
Livio venne tenuto a corto in fatto  di danari.*

[ j’ufllcio di sopraintendente generale dello stato  eecl«>sittHtic<i 
e la legazione di Avignone, duo posti che finora erano torcati ai 
uepoti, furono dati da Innocenzo X I  al suo segretario di s ta to  
•ardimi] Cibo, ma senza annettervi uno stipendio. I posti di gene
rali- della santa Chiesa, di generale della marina e di luogotenente 
•li Castel 8 . Angelo furono da lui lasciati scoperti. Già con questo 
••gli risparmio 7 0 .0 0 0  scudi all’anno. * 1/ufficio di bibliotecario 
ddla Chiesa fu tolto dal ponteftoe al Cardinal Chigi e d a to  a un 
chierico di grado inferiore, a  cu» non ebbe bisogno «li dati* per ciò 
uno stipendio «-osi a lto .* II segretariato «lei Brevi,* i posti «i'Upet- 
tori generali nello stat«i della Chieda,1 «liversi ufHci che servivano 
Milo a provvedere «leterminate famiglie.* furono lasciati da lui 
scomparire. Nel deeembrw 1677 «lovettero «■•»ere aboliti altri '¿i 
(•osti di segretariato.* Chi aveva due o tre uffici di palazzo, dovette 
•MH'onteutarsi «lei salario di uno. Spese straordinarie per impiegati 
«li rorte  furono abolite.**

1 l'rar, rmmm 136 153 H 4* 56.
* Ihar. hmnp  X X IV  15*.
* l'rar tmmm. 130.
* *  Il «ud ù ulr Pio alTimperai'*« I. - *pdd > in «Uls 35 wlt**«jbfi- a 3 otto 

t*T* 1678. lor d L ; Prmt. tmmm 1 « . o t .  «1è cW  rtrranU  U Dtmr. Kmrvf, 
X X X IV  153. rbe i pnsripi (’«infili. BwyWw • S iw lli w « » # »  ‘Stcau lo  l
•tue C*orr«Uti «addetti e U loogoteoenia di Cm*«4 H. AUfrto. m t>«Mi «{«lindi 
rndeataDeau- w p n  an annunrto p«rm*ta>»

* thmr. Kmnrp. X X X V I I I I « . :  *  t r r « .  del 14 «««Mio I « " ,  «■**. 
•417. I< i b I i o I e e *  T t l i t * * * .

* *  . l m »  dei 22 gennai» 14*1. hri.
* Dirnr. hmtmp. X X X V  274.
* II ranU atlr H o all imperala«* Leopoldo U 21 p w u »  1*7». loc. r ii . 
» ¡hmt. Kmr»p. X X X V I 4*7 ila data 4«»«»b«e l«77».
“  f t« f .  nm m  13« *.

fétmm. Sfema tri t'm*. X I*. !.



IU liiinM tiir.il X I . 167ti lHKÍt. t'apitolo II .

I giardini del Vaticano, i giardini ilei Quirinale, la vigna di 
papa Giulio e altri parchi, eh« di solito erano messi a disposizione 
di alti impiegati papali, vennero dati da Innocenzo X I  in affitto.
Il ricavato andò alla Camera apostolica.1 I l  papa avrebbe perfino 
pensato di dare a pagamento l’acqua delle fontane pubbliche.* 
I>a guardia pontifìcia venne diminuita, le «pese per l’esercito 
lim itate, aum entata Invece la polizia.* (ìli stipendi di quanti erano 
al servizio pontificio, dai cardinali tino agli impiegati inferiori, 
vennero ridotti.4 Si disse, che il cardinale Ottolioni avesse rimpro
verato apertamente nel settem bre 1687 il pontefice, perchè faceva 
soffrir la fame a parecchi membri del sacro Collegio.* Sulle Bolle 
di «inferm a Innocenzo X I impose tasse elevate.* Invece delle me
daglie pontificie in oro e in argento Innocenzo X I ,  subito al prin
cipio del suo (Mintificato, ne introdusse di cera, con un risparmio, 
si disse, di più che *1000 corone Ogni anno.’

I*o sperpero di danaro nella Camera Apostolica, ove del resto 
*i presumeva mancassero dagli 80.000 ai 100.000 talleri,* venne 
frenato da Innocenzo X I .  Già nell’ottobre 1676 il segretario di stato 
comunicava al cardinal D ’ Estrées, che nell’esaminare le spese 
per Civitavecchia erano «tati defalcati 20.000 talleri, andati finora 
al cardinale Altieri e a don Angelo.* Dalle imposte il cardinale 
Cibo dichiarò, che si poteva ritrarre un terzo ili più; gli appalta
tori di e*se erano prouti a prenderle in appalto anche così, perchè 
colla eliminazione delle uscite segrete, avrebbero guadagnato 
come prima.'* Il papa a boli la franchigia doganale per sè e la sua 
corte.** I comuni gravemente indebitati dello S ta to  ««eclesiástico, 
che dovevano pagare fino a  7 e«l 8 per cento d'interessi, e «-«»si 
non giungevano ad ammortizzare per nulla il capitale del debito, 
furono da lui aiutati cosi: egli anticipò loro il capitale per l’eetin- 
sione dei loro debiti, traendolo da un istituto finanziario statale 
di nuova fondazione, subentrato al posto dei Monti precedenti, 
e che prendeva solo il 3 per cento. Cosi erano sollevati i comuni 
e al temp«. nte**«> la Camera Apostolica, nella quale, dato il tasso

' Ivi.
* *  . l m »  <M |» *g««lo |«77. Iop. HI.
* lh*>  E l X f .  X X X IV  IMI; * I r r t »  drl 23 jcmiuua 16T7. loc. c i!.
* /*•»». f.n n j) . lar. n i .
» M i n i l i  n  I  30« .
* Ir i  30» 311.
* I W  f  X XX V I  V
* Ora»! n lr tw r  l'abtar L o tii dr lU.urlrtmmt al pompo no? a  4<ta T i «• 

totarr 1*7«, m U niM t o  I 3t»7*.
* U m i t a »  i 307.
»  »1». U telano«* i adirala »rila n. #.
“  Ihm>. t .w ~ r  X X X V I  ».
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d’interessi inferiore, cominciò »  tornare a  poco a  poco anche il 
capitale prestato.1

L a  Camera dei pruni di Koma fu ricevuta da Innocenzo X I  
con un deficit, che deve aver superato i 300.000 scudi. Inoltre al 
principio del suo pontificato v'ora penuria «li pane, a cui il papa 
provvide acquistando grano in Olanda.* Nell'autunno 1677 egli 
fece sequestrare al conto Falconieri e ad altri le loro provvisto 
private di grano, perei»’» cercavano esitarle a  prassi usurai. Essi 
dovettero venderle a sette corone il sacco.* Al principio del 1670 
il cardinale Pio riferisce all'imperatore I^eopoblo, che al papa 
•■ra stata  data una lista con i nomi ili quelli, che si arricchivano 
colle Camere granarie ; essi erano stati mandati via dai loro 
!>o«ti; la faccenda susciterebbe irrande scalpore, perchè molti erano 
i compromessi.* Per il fabbisogno dei fornai romani la ('am era 
¡Mintiflcia dei smini comprava ogui mese una quantità determ inata 
di pruno dai proprietari privati. I fortuit a  loro volta dovevano 
acquistare |» farina solo dalla < amen» granaria ed erano obbligati 
a dare il pane di un peso determ inato. Il risultato fu, rhe hi c ittà  
ebbe sempre pane buono e non troppo caro, la Camera dei grani 
pareggiò i suoi debiti e potè coprire le maggiori spese per i grani 
di Olanda. Allorché fu annunciato al papa, che la farina olandese 
era cattiva , egli si fece venire ilei pone «la diverse panetterie,
lo assaggiò, e poi dichiaro, rhe la farina era buona, ma la cottura 
era cattiva .* La tassa sulla cam e rendeva secondo il calcolo del car* 
dinaie D ’B strfos ogni anno 70.000 talleri. Non molto redditiria 
era invece la tassa sul sapone. Del resto la tassa sulla «•arue fu 
abolita dà Innocenzo X I  verso la line «lei suo pontificato.« Egli 
non volle sapere di nuove tasse; anzi fu in grado di ridurre le an
tiche, e cosi sarebbero rimaste le cose, ove la guerra turca e il 
conflitto dei quartieri non avesse rese necessarie nuove spese.1

1 /*n t .  «aaun. 13? | 4» La nuora taaara «  rhuuno • lom m uaila a' Ine 
«radi di fratto per luogo di Monte: rtr UlTM*ri> I 319 323.

* f’n». n a i a .  132 I ì ,  137 | 4’ ».
> thar. hmrap. X X X V I 3S3. Ctr. ivi 422 etrem la M »  «Wi'**aba«rtat»r*

Itw n w  coHr»p«rtaztoiM> di biscotto in Sicilia.
* ‘ Relax**»* all’imputato** Unpoida dri 27 ( i n u l a  1679. A r s i l i *  

« i o  d i  A l a t o  d i  V i e n n a .
* Prmr. tmmm. 137 f  47 te *  t 7 0 * . I . i k i »  CMio Antonio d*» l ’fo 

•pano altmoM qui fra la ltr» . rb t il papa maaivsa» «sapr* il p a »  4*1 !«<"■ 
«»«Coio .  s  o n w . prr il g n u » m ah«» t«U dowaadA tmfU anni drlU raenrfui

r! nU tira 12 «radi. CS* è da oppnmr a «faanlo poeta U M im srt» <1 317-31»». 
fw*fe*Unirnu puautair. la ttaria . rW  «  tra ila » *  «titanio di an U m »  
m uri |6H.

* il rardwale D E « m  in V in u n >  I H i .  O rs a » *** -» I lo  C D .
* /*r*r tmmm. 137. l3 r . *  -trrw» del I* laflw  147*. «W . ¡ia ti. 4130, 

H i b l i o t e r a  V a t i c a n a .
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Kgli |mm«* un freno anche agli interessi unurari »-he venivano presi 
«lutili Kl>rei.1

Il risanamento «Iella ('am era apostolica dette molte preoccupa
zioni al pontefice. Innocenzo X I , scrive il «arilinai«- I ) ' Kstrées a 
Luigi X IV , fa ogni giorno lunghi calcoli sulle entrate della Ca
m era.' Nel febbraio 1(57» il papa «lisse al cardinale Barberini di 
aver trovato la Camera con cinque milioni di scudi di debiti, 
ma «li avere adesso già pareggiato l’entrate e l’uscite.1 Quando, 
però, |mk-o dopo volle aiutare il duca «li York eolia cassa di Propa
ganda, e la cassa si opjiose, dicendo che essa lavorava solo (ter la 
conversione «legli eretici e «legli infedeli, e nel caso presente to c
cava provvedere alla Cameni apostolica, il papa rispose eccitato 
«• con voce che si sentiva da lontano, che il cardinale Barberini 
sapeva pure, quuiito fosse grande il deficit della Camera apostolica; 
lu Propaganda invece, secondo la sua opinione, spendeva 20.000 
scudi di troppo ogni anno.4 In  alTari di danaro il papa era sospet
toso e  «lifinleute. Alhi «usa dei catecum eni e neofiti di 8 . Maria «lei 
Monti egli regalo un giorno 50 scudi, coll'indicazione che doves
sero e s s e r  gettati nella cassetta «Ielle elemosine. Egli f«*<•*• do man - 
ilure a India (Mista, «pianto si era trovato vuotando la cassetta.
I 30 scudi d’oro vi si erano trovati effettivam ente.* Il padre Mar- 
ratei prego una volta il papa «li condonare le imposte, di cui una 
gran casa aveva deframlato lo Stato . Innoceuzo X I  rispose «li non 
essere il padrone del danaro «Iella Camera apostolica. Alle obbie
zione del Marracci, «‘»sere un'opinione molto probabile, che frodi 
«I imposi,, non obbligassero a restituzione, il ]>apa rispose breve
mente: » ( ili altri (tossono pensare «juel che vogliono; Noi abbiamo 
la maitr* opinione •.* I poveri non dovettero soffrire del suo sistema 
«li economie. Il processo per la beatificazione «l'Innocenzo X I è 
in grado di raccontare molte cose «Iella beneficenza «lei Pontefice.’ 
l**' *•** wlemwini) personali ammontavano al mese da 70 a 80 scudi.* 
Quando si trattava di un’opera di misericordia, il papa, ab itu al
mente rigoroso, era capace di esser largo anche nel conferimento 
di preliende. Cosi l'areidiaconato vacatile di Cefali! fu dato da lui 
a don Giacomo Spinola, un degno prete di famiglia povera e pro
lifica, acciò polea.se prov\edere alle sue cinque sorelle.*

* /*«•». tmmm. 11« $ ».
» Mi. »ni «• | 314.
» * Amm. <Wi I» |*T». |or. « t.
* • Il («n liu le  IV> *U >mprtat»rr |m poM» ut d»l* so n «o n »  l*T », 

ler. rii.
* /*<w mmm 111 } |;.
* 1 «  UT | O .
* X *n* /•*H M h . » - » 4 .  «ri Smmmmnmm I«»* 131.
* /“« »  tmmm IM  | SS.
* Ivi ISO | NtS.
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Particolarm ente largo era il pontefice, quando si tra ttav a  
«Iella causa turca. Se in Dalm azia si facevano libere prelature o 
abbazie od altri benefìzi con ricche entrate, conferiti finora ab i
tualmente ai cardinali ed ai prelati «li corte, Innocenzo X I  ora li 
dava a membri del clero locale senza gravarli con censi annuali, 
affinchè le persone cosi provvedute potessero fan* qualcosa per 
'••opi di beneficenza e per la manutenzione «Ielle chiese sempre 
novamente saccheggiate dai Turchi.* Allorché Kagusa nel 107M 
•lovette trovare 80.000 scudi per riscattare i suoi inviati dalla pri
gionia di R ara  Mustafà, Innocenzo X I contribuì per 10.000 «lutati.*

Il consiglio dato da gente ultrazelante «li «opprimere Carnai - 
.(«•lesi, Silvestri ni e Alessiani, affln «li ottenere «'«dl'incamcramcnto 
dei Ioni beni, senza nuove imposte, danaro per la guerra turca, 
non fu accolto «lai jiapa.* Tanto più fortem ente «»gli tassò p«*r la 
interra i lieni ecclesiastici. Il 27 dicembre 1070 il pm tettore «i’al- 
lora della Polonia, canlinalc Vidimi, riferisce a Varsavia, che il 
papa ha incarii-ato tu tti i nunzi «li appnwtan* le entrate «lei vwu-o- 
vati vacanti per il sussidio «Iella «ausa turca in Polonia.* Il 7 gen
naio I6M0 fu emesso l'ulteriore online a tu tti i nunzi «li raccogliere 
i ila nari degli spogli e di altre entrate ecclesiastiche per la guerra 
tim -a.* Nel giugno 1»>70 il papa, su (imposta del nunzio «li Vienna, 
mise a disposizione «IcU'imperatore |H>r la guerra i luo.ooo fiorini 
«Iella Camera «lei sale in Hoc mia. che erano destinati alla i s t i 
tuzione «li umt nuova residenza episcopale in Praga.* Molto si 
operava in Roma «la una decima sui beni ecclesia«!ici dei domini 
«pagnuoli in Italia . Ma la corte di Madrid. coti uniti rincrtwci* 
mento «lei |M>ntetlce, a«-consenti all'im posta solo a condizione, «-he 
precedesse il regio Placet e la metà degli incassi andassi' alla 
s pagna come «|enam di n-galia.’ Con tu tto  ciò la misura si a ltim  
ani-ora «la Luigi X IV  il rimprovero di parzialità.*

L ‘im|>eratorc Leopoldo, allorché neirautunno I 0*2  il pericolo 
turco divenne acuto, gravo ogni proprietà, anche i beni ecclesia
stici. con una imposta dell'uno per cento. Al tempo ste*»o egli 
inviò il conte M attin iti in Italia  per ottenere «lenam ed alleati. Il 
nunzio Ituonvisi e, non meno di lui, Innocenzo X I fun»no dapprima

* I.IWI 1 « .
* 7 9.
* * .Irm a M  34 giù«»« l»T». lor n i
* M irtilli *  Cibo In «Ula *7 <» »wbn 1*79. la B < u o i I *«** *.
* l  irroU ir 4H «Ih» iW  7 fn m *io  IMO. Iti *»»* »
* Il al l'itw 11 U  n m p a  1171. U « i l »  al Hwmtw il 3 (metto 

1*7». in  Ai.". à » ,
* Il Rm s t h ì  al <1bo ia Aala 2» l««fi» 1*7*. il Cibo al UrUtm il »  «Moine 

1*7*. ivi 5*1«. l/tr. la M u m o r M l  in tu t«  t n a w  li M i * «  ««Ila « u
W  I *  « m a  I I * } ,  in Usuiti. I l  *7.

* Laici X IV  al D'Eatftf«« ia <Ula 12 M r m k »  l * * l .  tri So*.
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sdegnati per il procedimento dell’im peratore, lesivo dell'immunità 
eccletiaatica. Ma, a causa della grande necessità e su consiglio di 
una l'ongregazione apposita di dieei cardinali, il pontefice dichiaro 
di acconsentire, ove si trovassero precedenti, ed accordò inoltra» 
nuche una ini|M>sizioue speciale di 500.000 fiorini sul clero austriaco 
e contritmi subito egli stesso con 200.000 corone e 50.000 fiorini.1 
Egli (lette pure il suo consenso alla vendita della tenuta di d ota
to n e  di lanowitz appartenente all’arcivescovato di Praga; essi* 
frutto 18.000 fiorini.* Il cardinale Ludovisi consigliò aiuti insi
stentem ente al papa di togliere le cose preziose alle sacrestie dei 
gesuiti, dato il bisogno di danaro.* Effettivam ente il Buonvisi 
ottenne in tutta segretezza pieni poteri per intaccare anche i te 
sori delle chiese, e al colmo del Insogno egli fece all'im peratore 
l'offerta di far denaro colle argenterie delle chiese e col tesoro di 
Maria-Zeli e d'impegnare i gioielli a Venezia. I milioni di anime 
valere più che i tesori delle chiese. Il sunto Padre avrebbe dovuto 
autorizzare l'E lettore di liaviera a trarre ampi sussidi dal clero 
bavarese, il che effettivamente avvenne. Il Buonvisi propose ad
dirittura di m etter mano al tesoro di Castel S. Angelo, visto che l'oli 
Vienna cadrebbe anche Rom a.* l'u  po’ più tardi, nel novembre 
I88S, il papa medesimo cerco di utilizzare j>er la causa turca le 
argenterie delle chiese e dei santuari spaglinoli.* I prelati (»ciacchi 
furono esortati dal nunzio Pallavicini già alla dieta a dar soldati 
mediante contributi volontari.* Egli scrive il 7 aprile a Coma, 
che l'esercito |>olacco malica abiliialniente di due cose: mezzi ili 
sussistenza e lazzaretti ila cain|Mi, donde avviene che m olli soldati 
muoiono senza sacram enti. Il papa avreblie dovuto a questo scopo

* |lnu««m a l'tW il la  r f i  Iitlubtr Is s i , i.1 aprii* «* 2 m«u«> IM J; Cibo 
a IlauarìM il i l  nuvrmbrr IM I.  i, V e li» grtmai» (qui «»n» dati piti parttralart 
•ni •»ninbttl» pmllfiriu; tana ram p ini in n w  t l l i .u u i  tonni, clw i Rada* 
«Ul ilotfT iiw  anntra all* t'amrra apualoltra). 13 r 2*‘ lebhmin e 17 apnlr 
le a j, tu B « t x i  III  « a ia ., «as u I. t n . 4 « a  t> I. eos. «un ». i. « « .  
e l i * . .  691; U dar« l»'K.«rrr* a latici X IV  in data 23 iln io ln »  I*» } . in Mi 
e ttaro  I SS, U t. K in rr  U s

• TWs» ha t a f X II in » « .; Buoni Ìm a Citm il SS apnlr I M  ifmli a. I 
r  S *i u  l i t i .  Tmki-% U t  IM  m in  a Ritma • In lrm lm  lu r  a urtw  tl pi* 
ImMlMIf  drlla trw tiu  di hmi m lw w lir i .  rtt. l ìlw  a Rsont IM il 17 maino 
I*«*. in I k t i o i  III  «ss.

* * Rriannw  M  rafdm alr IV» all'imperatore l^ropnido il 3  »Mot«* 1 4» ! 
A r c h i v i o  d i  ' i n »  d i  Y i r  n n a .

* t5|W a Itmiinnt .1 17 «polo IMS. in B o j o i  I l i  A ll. R m o u  a Cibo 
U I*  < S « * *  ;IS *I. 15. S i r i *  Ingiio in s j llfau txt I I I  t t i t t l .

B m r  « IìmhmìIìm » C m u n tlr d*l 7 « m i »  I M 1 . Ì *  B l t i n i n  I I  HA,
!**« »  »» « t» t u a *  sa

• 111» a lirttmt il 7  r  31 novrmhtv- in o . Mulini a H i»  il 1« dtrvaatw» 
l**S . in B>u * » i I I I  <m s *.

• PalU tinM  in data 7 apnir Ins.5, ivi nsv o.



SuMÌdi all» lega antiturra. 11»

mettere a disposiziono il denaro destinato »Ila beatificazione di 
un monaco di Andreovia ed aggiungervi le rendite dell’abate non 
più residente di detto monastero, che erano a  disposizione per 
<in<|ue anni e am m ontavano a 120.000 fiorini.1 La deliberazione 
della D ieta richiese poi dal clero polacco un contributo di guerra 
di 500.000 fiorini, in cam bio del quale volle accordargli la libera
zione da ogni altro peso di guerra.* Su tu tti i tieni ecclesiastici 
italiani, non esclusi quelli di posWMUio cardinalizio, Innocenzo X I  
mise nel settem bre 1 «¡H.'t una imposta del 6 per cento per dieci anni.* 
Nel 1685 inoltre egli dette, su richiesta dell'im peratore, la terza 
parte di tu tti i beni acquistati dalle abbazie ricche e dai gesuiti da
00 anni in qua,* e nello stesso anno prelevò per giunta la decima 
dal clero spagnuolo.* La prima di queste misure finanziarie rese 
»ino al termine »lei 1687 1.600.000 fiorini.* Invece lo varie decime 
turi’he poste sui beni ecclesia*!ici non resero m olto.’

Nella primavera del 1683 Innocenzo X I  si era rivolto inoltre 
|>er aiuto all'arcivescovo di (Iran, agli arcivescovi e vescovi di 
Germania, al vescovo di Itasilea e alle abliazie benedettine della 
Svizzera.' Il risultato, perì», non fu cospicuo. (ìli Klettori di .Magonza 
Colonia e Treviri si sentivano legati dal timore o dall'am icizia per 
l» Francia.* Altri vescovi poterono credere di «sser già gravati 
»IiInmIuiiui dai contributi regolari di guerra in trup|»e, munizioni 
e denaro.1* Il più insoddisfaceut«* contributo |H!r il nunzio Buon* 
visi fu quello dell'arcivescovo di Salisburgo. Max voti Kueuburg; 
l'arcivescovo mandò solo .*>000 talleri di polvere a  Vienna, mentre 
data la sua ricchezza, egli avrebbe potuto dar di piit. Anche più 
tartli il nunzio osserva, con biasimo non del tu tto  giustificato, 
che l'arcivescovo faceva solo quello, a  cui era già obbligato sen
z 'a ltro ."  Il vescovo di Trento col suo eleni contribuì più tanti,

» Aria /‘W. VI 74».
• l* i «3.
• Omtrtlr tU Paru 4«! *  w tu o ilm  l * S l .  ta U i l t « l  I I I  ~I i. n. I a.
• * Cibo a B s o n n s  il 13 e 27 i m u w  IM S; ,V « iu l  d< Qrrmaaut 91 

A r r  h i v i o » r  g r r  l  « p o n t i f i c i o . *  B i n n u  a Cil*a I 1 4 « !S  febbrai», 
ls  martn e 12 aconto IM S. ir i 310 t. 7 » .  ICI. 23*. «V\| f. 121.

• *  lib o  a üimaVMi il 17 aor««bfw • I* d m n b rr  l«*S. ir i 3* 
I. *2«. «2*

• R m u n i  VI 374 k ; <Uti (nuI koIu i  m il»» «eu 194. K i * a n  I<»3 
l 'U O o l  I sa, 30« #.

• « « b o  a PaUaririoi il 23 f o U n »  l«M  • il I» (m o n o  l«S7, .V u M t. 
4  / W m a IU  f. 2 > e , I W f . l  A r e b t r i o  a e ç r c t o  p o n t i f i c i o .

• I B r r r i  in  B u i w n  I I  7 * * . .  * 2 - * 4 ,  t e .
• K w r t  ISS. Tm u» SI a.
-  t i r .  U  twUuattr di I V » » â » i al «tbo 4ri t  h«Uo IM 1. ut B ^ » * l  I I I  «*7 .
“  *  B m i w  a l'ibo Ü IS  < fn b  r  37 ta t f f x  l« « l. *« ib »  a B tm rM  U

*  *  I *  « n (W  l«*S. Smmtmi, A  21« f  33 *. 423. 3 *  f S î» ,
U « * « ,  A r c h i r i o  p o > , l i ^ f i » |



nel 1685, con più di 200.000 fiorini austriaci.1 I>e abbazie svizzere 
xi scusarono o dettero buone parole; quella che dette più volente 
resamente fu la più povera di esse, l'abbazia cisterciense di Alta 
ripa (Hauterive).*

I>iil Portogallo, a cui Innocenzo X I  Ri rivolse per aiuto 1*11 
aprii»* ÌKK-V egli ottenne 100.000 talleri. Avutane notizia, egli 
adeguo subito all’iniperatore la stessa somma sulla Camera apo
stolica; essa avrebbe quindi dovuto essere rim piazzata da quel 
contributo portoghese, ma questo venne poi assegnato subito alla 
Polonia.* Dalla Spagna, al cui clero Innocenzo X I  si era partico
larmente indirizzato ancora una volta alla inetà di agosto,* furono 
mundati all'imperatore 200.000 fiorini.* Se dobbiamo credere alle 
relazioni francesi, il papa fu irritato  dalla piccolezza della somma, 
che presumibilmente era sta ta  annunciata dapprima a Roma 
ancora più bassa: esser questo un contributo di un paio di qu at
trini, una vergogni», e l’im peratore essere stato  poco dignitosi» ad 
accettarlo.*

I)opt» conclusa la lega austro-polacca Innocenzo X I  si rivolse 
per sussidi agli stati italiani: al granduca Cosimo di Firenze, ai 
duchi di Parm a-Piacenza, Mantova, Modena, Massa, Mirandola, 
a l.ucca. Genova, Venezia, e alla duchessa-m adre Maria di Savoia, 
ai tre ultimi indirizzi anche per mezzo del conte M artinitz in viag
gio di ritorno.* La Toscana offri le sue galere e promise sussidi, il 
che fu considerato a Vienna come una risposta evasiva.* Ma si fu 
gradevolmente disingannati: il granduca dette poi all'im peratore
I oo.ooo libbre «li polvere1* e alla Polonia 100.000 fiorini." Genova 
contribuì .'10.000 talleri, Lucca 20.O4HI fiorini, il duca di Massa 1000 
doppioni d’oro, la Savoia 50.000 ducati, il principe di < astiglione 
mi.ooo fiorini, altri prìncipi e stati Mimmi1 più piccole.11 Nell’a lta  
Italia si era costretti ad aver gran riguardo alla vicinanza del re
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* * i ibo a ltu.mviM il 24 n u n »  I6HA. ivi SS t. 4*7» e SOO».
* « ber»6ui a  Cibo il 9 I usilo 1**3. in f c m s t  IH 6S7-6S». A urbe i con

tribuii ulteriori dalla S»vUirra furono asaai pkmlt: *  l ib o  a Buootu ì B 7 lugtio 
ISlsi. S amimi. <i. Utrmutmm SS f. 5M . lor. rii.

* ltiKtnir.it II S4.
* t lb o  a Pallaririni il 9 ottobre I6S3. in I II  77«. o. I.
* fo n  Brevi del l& agnolo I6KS, in Br-lrtiiirJi II 119-123.
* BnunvMt a l ibo 11 5 ottobre, l'ibo a B w n v n  il I» ottobre 1»SS. in 

lkxM *t I t i  7*7 n. I , 773 a. 2.
* Il dura II O tre«« a 1 .«« ’ X IV  il 7 dicembre IWlS. io YIk h m i « I l  SS».
* I Brevi in B w m i u  II 9 *  W . T u » «  SS.
* Buone«*« a l ib o  il 9  luglio less. in II I  **T .
*  T n n *  a*.
"  ’Weoodo la reiaùone del Parvi del 24 a«oMo l«SS. .Irta Pm». V I. X r. 1*3; 

T u ri*  sa.
** n l e  a l’allartrint in data 12 ftu foa  issa , in B*u*>i U t * * 9  T iu i*  

4 3 * . U  d°]>|>«ntc d oro è un po' di più di 6  ftorini



Missione di IniMtrenzo X I  alla Persia. 121

di F ran cia ;1 V eneri», tu ttav ia , si dichiarò »Ila tinc in favore ilei 
papa e dell’imperatore.*

Adesso lo g u a rd o  del papa di volse nuovamente »11» Persia. 
Ili un Breve che l'arcivescovo di N axivan tornando dalla sua mis
sione porto con sé, insieme con istnizioni di ltiionvisi e Pulluvicini, 
Innocenzo X I  eccitò il re dei Persiani, uni che i Turchi con 1» massa 
principale delle Ioni truppe si trovavano in Ungheria, ad invadere 
d» Oriente il lon» territorio.* Ma dalla Persia non c'era  più molto 
da sperare, poiché I» P orta nel frattem po aveva p»ralizz»to lo 
zelo guerresco del suo vicino orientale con denaro e con f»cilit»- 
fazioni per i pellegrini persiani all» Mecca.*

Somme non indifferenti dettero |*er 1» guerra i cardinali in Hom», 
nove di essi, secondo un» relazione parigina, complessivamente
41.700 talleri, di cui 15.000 del curdin»le Borghese, 2500 del r»r- 
linale Segn»tario di S ta to .*  Il cwnlimile l.udovisi vendette I» su» 

•irgenteri» »  4000 talleri per 1» causa comune della cristianità,* 
i cardinali Pio e Barberini i pezzi migliori delle Ioni gallerie e guar- 
<l»n>be.T Don Livio f « f  un'obhizione di 10.000 ta lle ri.' Alla n*gin» 
Cristina di Svezia il pap» fece sj»pcn* jx-r mezzo del c»nlinale A l
zolini di »vere assegnato all'Ungheria i IÌ.M00 scudi, che finora 
le erano stati dati annualmente dalla Camera apostolica. La resoti» 
non mancò di dare una dura risposta a  quest» duro provvedimento. 
Kftsa fece dire al can i inai Cibo, che il pajw» le aveva dato un segno 
di favore assi-inumilo il daiiam  aU T nghena in tua vece; esaa aveva 
IM’iisato ili farlo da *è, ma aveva temuto di offendere con questo 
la magnanimità del papa.*

Dalla ('»m era apostolica furono inviali ai Polacchi fino all'ago
sto 16H.H in tu tto , in cifra tonda, 500.000 tìoniu.1* aH'imperafon* 
tino a settem bre un milione di fiorini." 1 .VW.WHi fiorini già prece-

* l'ir . Ofaux 132».
* 1 ombrili a ( ilio U 31 foctto e 21 agoeto 1 * 0 .  in 1VU»»I U t »37; con- 

Ironia R34 «3*.
* Il Brere <W !»  »luglio I M .  in B t t t n t U  II tOSfc PalUririni « l'ilio 

in data 19 agosto IAS3, in f t i H t l  I I I  72».
* PallarK-ini a l'ibo  il 3 £!»£»<> l« * J .  i t i  à*4 B. I. wrowln ta rrla«n«w 

•Wl’inrialo poUrro in Persia.
* ¿HUettr dr Vari» d«-l 14 e 31 agnolo IM .  ia BoJjUII I I I  712 n. I.
* Ivi.
* I j m  147.
* Ivi.
* • Belai «ww del n n lia a ir  l’w all isn|»falu>T I ^ mU »  «MIMI gennaio 

IM S. A r c h i v i o  di  3 1 a  t  • «Il V i e n n a .
■ (1 t  n u ilu  m a «irsirtM  dalia w l i i l n f  M  O h» al l'allarWtni del 

»  «Moto* |««3. in fiku **i 111 77«. a . I.
11 Aerando il dato prenso del B * w <m  neUa «sta teiaaioae al riho dei 

14 wtlem btr Ia«3 '■friisd« «man ornane »KlipliUlT o cot»e**ere aHri dati 
diverti, pel nwtnptn i a l a r t i  dei Benuaw» «A. 9. a i . M , 92l. d'irti informatori
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dcutemente coneeMsi alla Poloni;* orano sta ti frattan to  impiegati 
•lai papa, dal principio del 1683, per l’Ungheria, eolia dichiara 
zinne, che in tal modo egli non li toglieva alla loro destinazione 
primitiva, poiché ciò che veniva fatto  per l’Ungheria, trovava di 
vantaggio anche alla Polonia.1 Una serie di contributi minori, 
esigibili direttamente qua e la dalla Camera apostolica, e da Inno 
cetuKi X I  assegnati alta causa turca, possono essere aggiunti alle 
Minime sopraindicate. In ogni modo si era d ’accordo, che l'appro 
vigionamento degli eserciti in viveri e munizioni non si sarebbe 
|Hituto effettuare senza l’aiuto del papa.* Allorché questi, in un 
momento di estremo bisogno, nell'agosto 1683 inviò all'imperatore 
per la via più rapida 500.000 fiorini, il nunzio Buon visi rispose a 
Notila di aver |>ortato nella notte stessa, dopo l’arrivo della somma, 
la buona novella all’im peratore; questi n 'era rim asto così commosso 
che le lagrime gli erano sgorgate dagli occhi.*

.Sino al term ine del pontificato d'Innocenzo X I  i danari per 
la guerra turca giunti a ll’im peratore da parte della Camera apo
stolica ammontarono a più di 5 milioni di fiorini.4 Secondo la rela
zione ddl'am basciatore veneziano Laudo del 1601* la Camera apo
stolica aveva allora uu debito di 42 milioni, per il quale pagava 
il 3 per cento. Di detta somma 15 milioni erano sta ti spesi per il 
tiene connine della cristianità, -  milioni di scudi romani, ciò«* 6 -7  
milioni di fiorini, per la guerra turca. Di essi la somma al di là dei 
ciuque milioni è aiutata alla Polonia ed .a Venezia.

tranre»i |in Me im  i» Il (itera 138». del Pmoì -<«*• I ’<*■ VI 325),
del U tn ii .ii  (VI 3»o w»n<to il Kraknói e il Xrwald).

* Cibo a Pallarkini il 2 e 10 granaio e 2« febbraio ISSI, I’al larici ni a 
l  ibo il 31 mano, io Bo ja s i III  033. 030».. 031». 053«.

* «Ir. Ira raltro la relasione dal Buonriii cita la  «apra 121 a. 11.
* Brere a lt imperatore I-e«| >.>!<!■> del 7 agj«to 16*1. in B ertu iek  II  114. 

> *« ta  39*.; Cibo a Buonriai. «Im m  «lata. BuonrUi a Cibo il I# afw lu .
in B w iv , HI ree. 71 *.

* T * « n  II lo*. || Troni» aerire a p. 1<H. S'r. 101: < Da un libro in 
m i m n a  il Bixm riti l a n i n i «  l a t o  le parlile del danaro, che gli rMurano 
ruunw d ordine del l’onleAr*. appiri»;i> il quiutit litro  del contante, che 
ollrepa«ia t s  milioni di fiorini. Ctr. I wmich 98. n. I.

* Hu*>ui Bm> u n i. K»m* I *14.



CAPITOLO III .

lai liberazion«’ di Vienna, la le  tra santa r  In guerra tureu 
in l'iichena.

1.

|j<> stesso (nonni, in cui si effettuava In U*ga lungamente deside» 
rata ir» l'im peratore e la Poloni», l'e*ercito tum » ai poneva in 
movimento «I» Adrianopoli contro Belgrado, all» test» i (ìi»uniz- 
wri, «minili il fluitano Maometto IV  col (Iran Visir Kara Must afa. 
il vero autori* «Iella spedizione «li conquista. Music» inebriante 
accompagnava le truppe. La Ioni strada era indicai» «la piccoli 
monticelli «li terra. Ogni nera veniva fatta la preghiera in comune e 
terminata con un augurio per il bene del sultano e con grida di 
Allah ! e di IIn ! Al principio di maggio si giunse a Belgrado, ove fu 
fatta sosta, per attendere i rinforzi «li truppe «tali'Asia, dalla 
Moldavia e dalla Valacchia. Il sultano, che era accotnpagliato da 
tutto j| «no Harem, rimase a Belgrado, o re  consoli«» a Kara Mu- 
Mafa lo stendardo venie del profeta quale «m inilo  della nomina 
di lui a generalissimo.1 Venne quindi fa tta  un'altra «»sta ad Ksseg, 
e si dichiarò all’inviato imperiale, il conte t aprara. che il suo si
gnore aveva violato la pace, erigendo fortezze sul territorio «lei 
sultano, del più potente fra 1 re «Iella terra, la cui sciabola per vo
lontà di Dio gettava la sua om bra auH'universo.' Il t'aprara venne 
«lapprima condotto a linda, m entre il residente imperiale Kunitz 
dovette rimanere in stato di semiprigionia presso l'esercito; egli 
tuttavia trovò m«»do di far |>ervenire agli imperiali notizie preziose.'
Il t'aprara calcolava la forza totale dei Turehi a 1 §0.000 uomini, 
»«•nza il treno enorm e.'

'  V«ti l h « « u  I I I  T*>s.
* Vedi K ò u u  ro s  Dim««« *»  I . Dar. ♦. K i i r r .  /*»• Jm kt M U , |> IVI.
* Vedi K tn u c ii  214».
* La t im i nMjprrù ( r r v lf iS 'i iU  U tarai i n f N i m l )  la tro , parlando 

di «a « i ln a r  Itw ssiil U Aibicdli n u  « O l i  J  »» '» » .  ■  i  « » i t a  l indWaSianr
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I , ’imperaior«* Leopoldo aveva da principio da opporre a questa 
fon:» imponente nolo 30.000 uomini,1 com andati da suo cognato, 
il din-» Carlo di Lorena.* D ata la preponderanza turca, si dovette 
rinunciar«* all'offensiva disegnata in principio; ma anche la difen 
«iva divenne presto impossibile. L ’aperto passaggio al nemico del 
ThOkflly, il cui falso gioco Uno aH’iiltimo momento non venne com 
preso da parte imiterialc,1 distrussi« la speranza di trovare una co 
]x<r1uni nelle fortezze ungheresi. Allorché le schiere turch«*, ava» 
/.aiuto oltre Stiililwcissenburg, apparvero al principio di lugli" 
innanzi a Kaab, l’esercito tedesco si trovò in pericolo di esser 
tagliato fuori. Carlo di lx)rvna, pertanto, delil>ero la ritirata: egli 
invio la fanteria peaante e l’artiglierìa sulla riva sinistra del Danu 
bio, mentre egli colla cavallerìa mosse verso Vienna, per coprire li» 
capitai«* da un colpo di mano. Ma i Turchi, non trattenendosi ad 
a«*ediare Kaab, lo seguirono alle calcagna. Il 7 luglio la sua retro- 
guardia venne attaccata  a Petronell, non lontano dalle rovine 
dcU'antira Caruuntum, dalle schiere di T atari accompagnanti 
(’esercito principale. La fama ingrandì la disavventura di questo 
•contro, cosicché in Vienna, al posto della confidenza precedente, 
scoppiò un panico »paventoso. Chi potè, fuggi. Anche l’impera - 
tore, che non poteva esporsi al pericolo di «*ss«>r fatt«» prigioniero, 
lasciò, insieme «»gli intinti «» la corte, la capitale.*

Kara Mustafà l’H luglio passò la Kaab, «»spugno Altenhurg e 
liainburg, ove le guarnigioni furono m assacrate e le provviste «li 
grano in gran parte bruciate. Colonne di fumo s'innalzarono in 
lu tto  l’orizzonte, incendio, strage e stupro infuriarono per «igni 
«love.*

l ’onhè Kara Must afa doveva attender«' innanzi tu tto  l'arrivo 
dei l'annoili d'ass«*dio e delle munizioni, ai difensori di Vienna 
rimasero aurora sei giorni preziosi che vennero utilizzati o ttim a
mente dall'energico ed avveduto comandanti- supremo conte Eroe* 
sto Htliliger von Starhemtx'rg. Solo il 12 luglio comparve l'avan* 
guardia lurva, mettendo a fuoco e fiamme i dintorni di Vienna.

•li R « »  '• » lu ti Ifti.mw vnli Vacuo« *51). l'w i «H-br U Kl.»>rr. lor. et». 
I * : .  tornii* lo /tukrMvn (V s») (ree a v o »  U rifra di Il Kki>li<u
.314. d*r* pJwknlrttKm r. rbc I n r ir iln  larvo mII in ngni raw  alla I m  «opra 
» | W ,«n  nummi II ¿r. Stadi ITm» IV 13?. fa M  part.o-
Kara » « I t a  ro® .. ........... nomini da Adrtanopuli. ma poi dir»- ip. 141). *•
arurml» |) ralrui» dd M td n lr  imprtialr KiinitJ. cfce gii uomini a lti a 
Ktilrte "K>»ol< rutiliu V irai« poli-ratto ammontari» la tt  a) JnO a W.QW.

* Vedi Kk m m i  J l * .  H i .
* So fa»*» di l.orvtv*. (»«rrnalor« drl Tirolo dal I * * * .  rrdi .1%, I*.m fr*  

/.Y*r>*pW XV »**. K>uìm. (Arar*. Il 400 *.
» \ « ti  R tM S  il 313-314.
» Yrdi Vi Jo t ì  13? «.
* VwM l l m w *  11 1  :x j.
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|i r il che lo Starhem herg si decisi* a sacrificare i sobborghi: un 
n ire di fiamme, che mise in pericolo la stessa c ittà  propriamente 
•i ita , li ridusse in cenere il 13. Il giorno seguente i Turchi com
pletarono il blocco dell'antica città  im periale; la cinta di assedio,
< >tninciando dalla riva del Danubio a S t . Marx, si estendeva 
I>*t  Gutnpendorf. O ttakring, Hernals. W&hring, Ddhling lino di 
nuovo al Danubio, a  Nussdorf. Una foresta di 25.000 tende indicava 
il posto dell’accam pam ento, da cui adesso ogni giorno, al cader 
«1«*1 sole, risonò terribile il grido di Allah e di Hu ! dei Musulmani, 
l'opochè il Iti In tri io la cavallerìa imperiale abbandonò la posizione 
in sostenibile nella Ijeopoldstadt. dette quest« alle liamme e si ri - 
tirò sulla sinistra del Danubio, il blocco di Vienna si estesi* anche 
•la questa parte.1 Incomincio cosi uno degli assedi più memorabili 
<li tu tti i tempi.*

Fu una gran fort una, che rim|»eralore avesse collocato in Vienna 
lottimi ad atti |>er i propri posti. L ’energico Starbem berg era com 
pletato ottim am ente dal vecchio, ma giovauiimente fresco, conte 
'ìaspare Zdenko »voli Kaplirs, generale d'artiglierìa., esperto di 
>inministraaioue, e daH'eccellente Ixirgomastro Giovanni Andrea 
von Lielienberg. S tav a loro a tianco il vescovo di W iener—Neu- 
stadi, conte Leopoldo Kollonitsch, che un tCtnpo aveva combat 
luto a l'am lia contro i Turchi, quale Cavaliere ili Malta. Il K o l
lonitsch si trovò volontariamente a Vienna e si acquisto fama 
non meno duratura dei già nominati, colla sua attiv ità  caritativa 
per i feriti e gli orfaui. che «■crebbe anche il i-oraggio dei difensori.1

1 dicci mila uomini, che il duca di Lorena aveva gettato nella 
•iltà, erano insudicienti alla difesa; lo Stahrem berg chiamò per 
tanto i cittadini a com battere per la sa lv eu a  della vita e della 
iibertà. Borghesi, artigiani, studenti, |»ertino i domestici ili corte, 
presero parte alta ditata, assumendo il «arriaio di guardia e i lavori 
di trincea. T u tti erano anim ati ila un solo pensiero, quello di

1 Vrdi V *m «» 141. I t r .  il piano di U w sliv  Anca»»«*)!» tu Kl-<>rr 710
*  q arilo di Daniele !<iltin|H p ra w  C i» l» i* »  art /lrr«#Al» 4** H Vw r ,111«
l»<u trn iM  V il i  (IS4&) 102

* S«1 Ir {unti e 1« letteratura dà r w in iU iia w  m tfbafr U VjMOM nrlU  
•«a Ut*ré . 4r> M i  II'tra IV 40 a.. 13« a . I. .*«11» M lX * l« ta  prt il (intuirò  
M  IMS rfr anche l iti la i  orile IfiUni. »«> iSw »,
h n y  V 32« m. e lltLTM T nelle J l U a J . 4r* Uhm fUmtUrh. 4*t f f in w e l .  
IK 4 . L 'npm iiiu ar piti r m U  d*Ua ir ltr f»lar» i p r i ali' <omp»nta nrl trai, 
«rtnpo è in R to u n i  31« «a. Di M a h a i»  otlna am . U qaa*i ««noto diano 
W  tira« dragomanno «leUa Porla. Ales. H w tolmrialn«. ha fis tia to  terra 
Irm rnlr O. B a tx v k *  arile WiMral 4m IV m w  fét I.W * <lrr SUtJl ITira
V l l«£S).

* ¿tallo M athrrahrt* vrdi la « M m fn t»  dai oontr T u f M t l« .  Vienna I »«2. 
•al Kaplir» R u tu c s  31». sai I jr h r n W *  V « t » i  IV 13« e ( l i  «ertiti parli 
« U r i  ivi citati, cal Kolloaitarh la béqgnAa di M anata, lansbnwh IM I.
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tenere ad ogni conto la città  tino a che ni approssimasse la liberi 
siane.

In  guerra l’errore più pernicioso è quello di svalutare l ’avver 
»»rio. In esso cadile Kara Must afa. Égli pertanto condusse da 
principio mollemente l’assedio e solo il 20 luglio principiò a  collo 
cure mine, operazione in etti i Turchi erano abilissim i.1 A quest" 
il Orati Visir aggiunse un altro errore non meno fatale: tra tto  in 
errore da un ingegnere, ch’egli apprezzava molto, e che nel novelli 
lire I»la2 aveva fatto per incarico del Thòkdly la pianta delle for 
t ideazioni di Vienna, il cappuccino apostata Ahmed Bey,* egli 
diresse l’attacco principale contro il bastione del Castello e quello 
del I/jwoI e il rivellino ch’era nel mezzo, cioè il punto più fortifi
cato. 1 primi assalti pertanto fallirono com pletamente.* t'ionono
ttan te  Kara Mii*tafù si ostinò con accecam ento inesplicabile in 
quest«» errore strategici». Uopo lotte sanguinose, in cui i Turchi 
gettarono sugli assediati una pioggia di palle, di proiettili e dì 
fn w ie  avvelenate, riuscì Umilmente ad essi il 3 agosto di penetrare 
innanzi al rivellino del Castello nella controscarpa e di stabilirsi 
il 12 agosto nel fossato della città  innanzi al rivellino. l<a condi
zione della guarnigione divenne anche più critica per l’intervento 
di un altro nemico: a causa del calore estivo scoppio la dissenteria. 
Ma lo StaritelaIterg, ferito già il 15 luglio, non si perdette di corag
gio. IVr mezzo di uno scaltro uomo di Raiz di nome Koltschitzky, 
che scivolo travestito attraverso le linee turche, egli fece annun
ciare al «luca di fioretta il li* agosto: « Fin adesso abbiam o dispu
tato il terreno al nemico palmo a palmo, ed egli non ha guadagnato 
neppure un pollice di terra, in cui non abbia dovuto lasciar la sua 
pelle, e quante volte hanno assalito, tante sotto sta ti respinti dai 
nostri con tali perdite, che noti hanno osato più levar la testa 
dalle loro tane. I miei non hanno nessuna paura ilei Turchi, trenla
o quaranta ne attaccano sempre cento ».« In  seguito, tu ttavia . la 
situazione cambio a danno dei difensori. 11 27 agosto lo Starheni- 
l'erg dovette annunciare, per mezzo di un altro ardito messaggero, 
al dura di l*»rena: < fi tempo di venirci in aiuto, perdiamo assai 
uomini ed ufficiali, più ancora per la dissenteria che j»er il fooeo 
del i h -m i n > :  muoiono sessanta {tersone al giorno. Non abbiam o più 
granate, che erano d nostro mezzo di difesa migliore; i nostri can 
noni in parte sono «tati resi inservìbili dal nemico, in parte hanno 
l'anim a logora ». In un p o s c r i t t o  lo Starhem berg aggiunge ancora:
• In questo momento i miei minatori annunciano di sentire il ne
mico lavorare sotto di vale a dire sotto il bastione del Castello.

* V*4i K i» rr  330.
* '« li Ktorr ss). Se». ¿42.
* Il httiliM» «W C**i*!to m  si potili drU t l l a i l »  V o lk tfu lrs .
* Ctr. Rtoer 233».
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Perciò, vostra Signoria vede che non vi è più tempo «la perdere ».* 
Ix> stesso annunciava contem poraneam ente il Kaplirs colla sua 
conclusione: « Il pericolo è più grande di quel che possa esser con
fidato allo scritto» .* Ora venivano lanciati ogni notte dal cam 
panile di S . Stefano razzi in segno ili pericolo estremo. Nella notte 
lai '2 al 3 settem bre si dovette aitine abbandonare il rivellino del 

fastello  inzuppato di sangue, « la  rupe m unita di tu tte  le arti 
magiche dei Cristiani », come lo chiam ava K ara Must afa; il 1 set* 
tombre una mina enorme sul fianco del bastione del ('astello fece 
una breccia larga dieci m etri. S i riuscì ancora, qui e al bastione del 
l/òwel, a » ‘spingere gli ¡««salti furiosi dei Turchi. Ma alla lunga era 
impossibile tenere ancora la città . La metà della guarnigione 
•il un terzo dei cittadini arm ati erano caduti nella lo tta  accanita
o avevano soggiaciuto alla dissenteria; munizioni e viveri si appros- 
'  ima va no all'esaurim ento.* Ku, finalmente, nella notte dal 10 a ll'l I 
-«•Membro, che cinque razzi si elevarono dalla cim a del Kahlenltorg 
ad annunciare, che l'esercito di soccorso era vicinissimo.

Il duca Carlo di Lorena, battu te il 29 luglio ini il 7 agosto le 
truppe del Thòkòly, aveva risalito il Danubio per congiungersi 
« olle truppe di soccorso attesi* dall'impero e dalla Polonia. Queste, 
|H>rò, non procedevaro che lentam ente. Giunsero da principio a 
metà agosto, a Krem s, 11.non Itavan-xi sotto il comando supremo 
•lei barone von Degenfeld, mentre le truppe del gruppo francone 
e renano-superiore condotte dal principe di W alileck, 1 Sassoni 
«otto Giovanni Giorgio I I I  e anche i Polacchi ai facevano ancora 
attendere. Il da«» era deciso, anche se questo aiuto non dovesse 
arrivare, a  far da solo un tentativo per la liberazione di Vienna,
* o perire ».* Tanto egli che l'im peratore cercarono con ogni mezzo 
di affrettare l’avanzata dei Polacchi.* Questi, in forza non «li IO.ihm» 
uomini, come era l'impegno del tra tta to , ma di soli 2B.000,* avevano 
passato solo il 22 agosto il contine della Slesia.

I l Hohieski precorse le sue truppe e si incontro il .11 agosto ad
• iherhollabrunn con Carlo di I/o rena. L’ incontro dei due, che si 
erano già disputata .la corona di Polonia, fu penoso; ma riusci al 
•luca d'imporre al suo rivale di un tempo rispetto, anzi simpatia e 
d'indurlo ad approvare il suo piano di attacco dei Turchi al disopri* 
del Wiener Wald. Più difficile fu regolar* un'altra questione: l'am 
bizioso Sobieski, cioè, reclamò il comando supremo di tu tto  l'eser-

• Vnli tri 24«.
• Ymii tr i  241.
• fttll w fw uiT  i M U  ilianiIrtM  n d i  B o i U t  I I I  7 4 7 .
• Vnli U b u « n  4*1 (iw nJ*> T m I»  dal I?  K m t»  t* *3  in il. V. R t * « u ,  

» • «  im 1M Ì. V m uu l i t i .  4**9.
» V*dé T ax i«  S I; IH H * a * i  Vi l i  219.
• Ctr. I»c lU u c t  V il i  231.
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«iti» cristiano. I>i ciò ni poteva parlare, nolo si* l'im peratore non 
compariva all'esercito. Originariamente Leopoldo I aveva inten
zione «li assistere alla battaglia decisiva; ma abltandonò quest’idea, 
in parte «otto l'influenza d«*l cappuccino Marco d’Aviano, invia 
togli da Innocenzo X I .  La «lillicoltà ulteriore di subordinare tutt«‘ 
l«* truppe ausiliari«* tedesche al re polacco, secontlochè era (Ubidi
rai o, particolarmente, dalla vanità della consorte «li gobieski. 
Maria Casimira,1 fu risolta dall’accortezza di Carlo di Lorena, 
dividendo tutto l'esercito in una serie di coniatoli indipeudeiiti 
l’uno dall'altro.*

Cosi l'esercito di soccorso, forte «li 70.(Mio uomini,* potò il i* 
settem bre cominciare l’avanzata su Vienna sotto il supremo 
comando nominale «lei Sohieski. Kssa incontrò «(ualche ostatolo 
nelle ditlkcoltà «lei terreno «* nel cattivo  tempo. .Soltanto la sen* 
di'll’ l  1 settem bre furono occupate dall’esercito cristiano le alture 
«lei Kahlenlierg, che l’accecato e male inf«>riuato K ara M ustafà1 
non aveva messo al sicuro. Colpi di cannone annunciarono alla 
città  imperiale cosi gravem ente oppressa la Migrazione che si 
avvicinava. « 1 >al monte iti cospetto «li Vienna •, Marco d 'Av ian o  
seriase per <-ons«dazionc a lasopoldo I ,  che tu tti i generali e i prin
cipi erano in nn ottim o accordo, che verosimilmente sarebl»e stato 
turbai«« daH'arrivo dell'imperatore senza aver regolato in prece- 
«lenza il cerimoniale. * Il «luta di I/orena non mangia, non dorme, 
ispeziona personalmente i |>osti di guardia e compie ottim am ente 
le parti «li un buon generale. L ’esercito ò eccellente. Domani, come 
l>io vuole, si attaccherà ».*

11 12 settem bre, domenica. Marco d’Aviano disse prima «lei 
sorger del side, nel chiostro camaldolese sullo Iosephsberg.* una 
messa, che fu serv ita «la Sohieski. Quindi il famoso predicatore 
sì reco in un punto visibile lin da luugi a implorare, nel cospetto 
di tu tti, con Ü t'rocefisAo iu mano, la vittoria sulla Mezzaluna.’

1 V «Jt T in i»  93 ».
* VwU V a s o » *  IV  13»»».: K w r r  3 9 3 * . .  3 9 3 * . ;  R*i> i.t»n 1 » .  D o  l i t u i : )

V ili  334 m
* Vedi Rói»m iHnjtsM Ktt I 31. r  •pmalmrnt«' < Da* K n q p jtk r  ISSI, 

»ari» Aklm dancratrllt ». nrlla A U nt Mr K n .y ^ f«r*  * »  K K  U n t+ m n á "* .
V ncnna I v<l. S3a«».

• I»r I U k u  vi l i  333 il: G. O tlU .o t m-Oa K t .  «Tfe* 4,mi X XV  
(1911) 42».

• Trai» in Ku>rf 433 e di nuovo orila fW rì»p. r fu i. Ir» LrmpmUm I  
• f . Vmn» 4~ In a w . mlila dal K lo r r  2». Kao»imilr hi R n v u  49»

• V*d» K txxfc* *2» n_; VàKCM IV 141 n.
* Vrdi la M mìuii» in Ku»rp 3»»* n. 2. Sa Vam> 4 V» iano. molto uri 

l* e *  a Vi m m . rW  «Tota» aa a lt in ta  zrandioaa qtt»W ptwdkwla«* (MfoUir 
1« Italia, livnnaata. Francia a ari l’acM llamt. » fa in wh iiw ii w l ia r  m a 
Im fa U o  |. «pari» pr« la qawUnw lam a. «Ir. olir» la t u  <wm»pwJ»«ra »dii* 
dal K to rr  f*«1» K>|m n 4k, I» BwnafnAr di F s n s u i K t Z t u  U  voli .
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Sei giorni precedenti il tempo m  stato  piovoso; oro spuntò un 
assolato, limpido giorno d'autunno, che favori l'a ttacco  dell'esor- 
« ito cristiano. Un vantaggio ancor più grande fu dato dal fatto ,
■ la- K ara Mustafà lasciò innanzi a Vienna la maggior parto delle 
n e  truppe scelte, i Giannizzeri. Il coniando supremo, però, fu 
preso da lui personalmente. La sua ala destra fu collocata sul 
V ussberg, la sinistra spinta avanti tino a Doratateli.1

Gl'imperiali sotto il duca di Lotena e i Sassoni, che formavano 
l'ala sinistra dell'esercito di soccorso, furono i primi a incontrarsi 
col nemico, il quale oppose resistenza ostinata, cosicché il Nus- 
-lierg potè essere espugnato solo verso mezzogiorno, ('¡rea questo 
tempo il centro dell'esercito di soccorso, composto delle trup|>e 
dell'impero e dei Bavaresi, era pure proceduto vittoriosam ente. 
Ma poiché l'a la  destra, fonnata dai Polacchi, che doveva percorrere 
la via maggiore e più difficile, non era ancora giunta, la battaglia 
'ostò. Circa le due, i Polacchi attaccarono a Domimeli; ma non po
terono rompere le masse com patte dei Turchi e  dovettero esser 
sostenuti dalle truppe tedesche. I*a decisione fu provocata da Carlo 
di Lorena, rigettando l'a la  destra dei Turchi sul centro. Dupochè 
un grande attacco  di cavalleria di K ara Mustafà a lireitensee e 
llernals ebbe fatto  fallimento contro la resistenza valorosa dei 
Polacchi, il nemico circa le quattro inizio la ritirata , che presto 
degenero in una generale fuga sfrenata verso il confine ungherese. 
Anche K ara Mustafà e i Giannizzeri delle trincee si unirono ai 
fuggenti.

Diecimila Turchi caddero sul campo di Ital taglia, le perdite 
dell’c e r cito cristiano ammontarono a circa ‘JOOO uomini.* Il bot
tino dei vincitori, che i Polacchi in gran parte si appropriarono, fu 
enorme: 117 cannoni, 15.000 tende, fra cui quella splendida del 
Gran Visir, 10.000 buoi, bufali e camelli, altrettante jiecoro. iHHl 
tacchetti pieni di piastre, numerosi stendardi e un materiale da 
guerra straordinariam ente ricco. « Io non ho visto ancora tu tto  il 
trottino, scrisse Sobieski alla moglie, ma non v’è paragone c o n  
quello che vedemmo a Chocim. fc impossibile descrivere il lu»so.

Vmmwìs I <M| • di R t s m  i B r a t r i ln  IIH | . V n ìì is c Iw  H * t « r .  J f  tA n m m a  
<K<mk> 1900); » to t-* iB m M M t»  1*®*». ffu * pata HUm*t C II 1 7 * « .  
!»T ss.. U 1  ss. < tr. AUf  l.O+rwimMmtl i n  Um trn ritm èmlt I*W>. U l .

* l-a d w m iioM  nuitioff1 • pi* pm |M ru M U  balUciia. Ir» gli salari 
fw *»ti. i  data dsJ T s s c s s  (IV  l i ]  s.) » dal Kat>u< u iK 9 fc )  •‘«U» p siu - 
n p u w n r dri { U t im ì  tredi R m u s  V II 17  s *  ( I r  J o m t t t  «alls p m *  
n « l s  dal riparta t r a s c m  alLs liW ru n s r  di V n u  dH 1**3, ia HiM Verrim 
U t  JUm irrf X L V 1I.

* Cosi l l t w v u  IV <44 *  R m i m  331 U  o f i«  d d  t «starm i lia  K lo r r  
313). •»«*• T ard o  • SOO C rM iatl doroao « m n  do » u » « i l»  Unppo b m * . 
iW aadn 1« rviatKMO dal XAwrUh la V in s i«  T*t s. «atrM rrtv  cadati addirti- 
la ta  w iu s ts  «*■■> Tarrki

• »» sm N e  x ir  * 9



Innocenzo X I . ItITtV IHX». Capitolo I I I .

eh» regnava nelle tende del Gran ViHir: bagni, giardini, fontane, 
conigliera e perfino un pappagallo. I pezzi migliori del mio bot 
tino Mino una cintura di diamanti, due orologi tem pestati di dia 
munti, cinque faretre con zaffiri, rubini e perle, tappeti e i più 
splendidi zibellini del mondo».1 Il più bel bottino furono 50» 
bambini di e ri* t ¡ani rifluisti nel campo turco (i prigionieri atti 
alle unni erano «tati fa tti trucidare da K ara Must afa prima della 
battaglia), e a cui provvide il vescovo Kollonitsch meritandosi 
il nome di onore di • grande tutor»» «higli orfani ». Il vescovo si 
occupò anche dei vecchi e delle dotuie abbam binate.*

La liberazione, del r»>sto, era giunta aU 'nltim 'ora. * La «’itti», 
•criuè Sobieski, non avreblx* potuto resistere ancor» cimine giorni; 
il castello imperiale è perforato dalle palle; i bastioni, scavati 
sotto e rovinati, hanno un aspetto spaventoso, non sono più 
che grandi ammassi di pietre. T u tte  le trup|ie hanno fatto  con zelo 
il loro dovere. T u tti ascrivono la vittoria a Dio ed a me ».* 

Sobieski ardeva infatti del «li»si«lerio ili cogliere lui tu tti gli 
all«»ri della vitttiria, e per questo era entrato solennemente in 
Vienna giit il 13 settem bre, prima ancoro deH’ini|>emtore. Il nobil«- 
I,.-..pollili I aveva sopportato ci«1» in silenzi«».4 Ma per quanto alto 
si possano valutare i meriti di S»ibi«>ski. non fu lui s»il»» a salvare 
dalla barbarie orientale Vienna, il baluardo e il pilastro angolare 
«l'oriente «Iella cultura crisiiatui «li Kuropa. La gloria della spk«u- 
«lida vittoria sulla Mezzaluna non spetta sol«i ai Polacchi, ma 
anche agli Austria«'!, Sassoni, Bavaresi e Svevi e<l ai loro »•api.* 
K quest 'avvenimento «l'importanza storica mondiale fu reso 
possibile solo dall'appoggio magnanimo del pontefice.

* l ini scrittoio intarsialo «li rluiiu, invialo ila lnuurvtuo X I dopo la 
libriaim ar di Vienila a g h in d o , si trova aalraao nrl caalrllo di Willanow, 
d«>vr la ramerà in cui mori Sohimki r »tata trasformata in cappella. Un aitar* 
da viaggio, rhr || s»btr*ki portò ron sr orila liberasene di Vienna. c conarr 
vai«» orila ramera del biwm di CMaatoehaa.

* Vidi Kiurr 33A. 3 »  31«.
* Vedi K l t m c t t .  .Irta lammmit I I I ,  n. 23«i. \nrhr orila * Ir ltrr* al 

cardinale «*iK>. datala Vimna 14 settembre ISS3. il !*«bM ii «i <U l'aria di 
avrt o lim aia  la vittoria da «olo. mrnlrr in una lettera praaeriorr. drl SO ix> 
vrtahrr I«4.s3. dà la tta  l'importansa al danaro J  liutofftuo X I (ambrdor 
I* lettere «ano urli A r c h i v i o  d i  ! < t t l «  d i  M a s s a :  vedi L . llow t 
«ri t w n r »  t  limi** del 14 m»«no 19341. Il lIuonviM rileva orila ««a lettera 
al «"ibo drl Itt novembre IM I. rbe. «r U Sohirakt si » t ln k a s n  la tta  la vittoria, 
ciò nntnw U  col latto, rii» Ir sor »nappe cominciavano a p trfit»  rd ebbero 
t»«*Httw> di soatenatr «lai Tedeschi (BtM ixt I t i  7*1).

* Vedi la id u lo w  drl BaoiivW drl IS norrmbfe ISSS te S a n ta . S w  
•mé • * »  ms t t * 4. Virnna ISS3. ISO.

* Ceai ( i «dirano K i.«rr 333 a.; Xbwaij». Pnt>syr rmt drr ÌUim 
fm ra f rwa i r «  11. Vienna lt» 3 . 114».; W u t t ,  X * S*S. I t o u m  
333 II I»r l la x n . (V ili  344 «s.) a m a s a  al fatto, ebe aou « ita a lo  i p a m l l  
imperiali. <aa u r lw  rinviato vu tsm ao  • gli strani ciambellani ali f a t e slri
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•»

Innocenzo X I ,  mentre faceva tutti» quello ch 'era possibile 
al l'uomo, non manco ili ntccoiuaudan< il grande negozio »1 Reggi
tore di tu tti i destini. Come egli Messo, preweu (Mitissimo, implo
rava Dio giorno e notte, cosi ordinò anche preghiere pubbliche * 
e fece pregare in tu tti i conventi.* Dal luglio dominò in Roma 
la più grande eccitazione, accresciuta ancora dal fatto , che Io 
notizie sui progressi turchi erano contraddittorie.* • Vienna, scrisse 
la regina Cristina, non può esser salvala più che da un mira* 
colo simile a quello del Mar Rosso. U n * volta pentola essa, chi 
potrà resistere al vincitore» f 1 L 'I I  agosto 1083 il papa fece indir«« 
un giubileo generale. perehè Dio benediceste le anni congiunte 
•Icirimpcrutoro. del re di I'oIoiiìa e degli altri principi cristiani ed 
i suoi «forzi propri, e concede*** ai \a]oru*t difensori di Vicniut 
coraggio e forza, ai sovrani cristiani unione.* In un conditori) del 
Iti agosto venne annunciata l'allea tua tra Is-opoldo I e Sobieski 
e giurata dal cardinale Pio in nome dell'imperatore, dal cardi
nale Barberini in nome del re di Polonia.* Con forte concorso di
■ ardinali e di romani ebbe luogo il IM agosto una grande proccs- 
«ione giubilare dalla Minerva alla chieaa nazionale tedesca dell’Ani
ma, ove il cantinate Luilovisi. invece del papa m alato di po
dagra, compì le solite funzioni ecclesiastiche di simili occasioni,

etano d'opinione, che U parte de« Potaorbi oeUa battaglia n*m Ino» siala 
rbiant né importante Tuttavia lo I I ««••<* «*»»* /’aleaut SM) qualifica l'in 
tervento di ^obteaki di derialvo 1-0 7.t r i * *  iOemh f'mlrmt *07) die*, rba 
P la n il i  non ottenne la vittoria «la anlo. ma e appena tn w ta il» . fh» arnia 
lai ai aan-bbe ottenuta Mentir ■ menti del r* di Polonia aono valutati euai 
dit ermamente, «li arrtllori di «atte le parti e di la tte  le nacioni anno d 'aerar do 
•alla grande parie avuta da lnnor««ua X I nello «volta di «torta mondiale 
rappresentato dalla Ubera* ione di Vienna. • i*m <  I aiuto del papa », arriva 
r iu n ii  li ( In * * »m i X I  S3). . la liberazione di Vienna è  appena eoncepibile .. 
'Hmilmente gindirano Mono d*«li indirm i pi* dlflrrenti. r a t i reeentetnent* 
« .  O rtU jnr nella He, tkéM. Api. X X V  (1*11)  4 » .

» Vedi Bm t n o  A3 a.; U i n u o r t i  M
* Vadi • J n ù a  del »  ottobre l u i .  B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .
* Vedi gli • .(reo* MmrtmmtU del 84 (■ l'oniaaa rimane qumta (ort» 

e la rittS  la tta  delle naove etera li pm p »«M do' Tunrbi *| a del principio del- 
I attorto I6S3 || tonfo*« rv-ata qneata rtttà  per t aaardio di Vienna, non meno 
per la divem U delle noore *>. B  I b 1 i o I e e  a  V i t t o r i o  l i m i n u i l »  
d i R o m a .

« Vedi O tu in r r  II 177.
» Vedi BnO X IX  301 • Cfr. R a m i  I II  731
* Vedi * V I *  m *  B  i b i  io  t e r  a V a l i » »  » a .  U t. U 

lettera del cardinale Barberini la A tra »  41 a «opra p. I I I .
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coM'esposizione del Sacramento.* Allorché lt* nuove dell’assedio 
iti Vienna divennero sempre più m inacciose, il papa ordinò il 
A settem bre, ohe in S . Pietro, in .S. Maria Maggiore, in Laterano, 
itll’Anima «• nella eliietta del Collegio Germ anico venisse esposto 
p*-r tre giorni il Santissimo affinché i fetidi implorassero la libera
zione della citta imjteriale. (Queste supplici devozioni furono assai 
frequentate.* Il cardinale H o scriveva in data 11 settem bre a l
l'imperatore l<60poldo, che non v'era a Roma nulla di nuovo ila 
annunciare. |>erchc tutta l'attenzione vi si concentrava suH'assedio 
di Vienna.* in questo tempo di tensione ansiosissima il pontefice 
affermò, indicando con salda fiducia la Croce: Questo Signore ci 
proteggerà *.4 L ’11 settem bre egli scriveva al Sobieski come pre* 
ifasse giorno e notte per la vittoria delle anni cristiane.*

I na notizia prematura della interazione di Vienua giunse, pro
veniente da Kagusa, già il 17 settem bre* da Venezia e suscito 
un vero tumulto di gioia.* Piena certezza, però, si ebbe solo dopo 
una settim ana la »era ilei 22, allorché giunsero un corriere del 
nunzio di Vienna e un altri» del cardiual legato di Ferrara, che 
annunciarono aml>educ concordemente la liltemzioue ili Vienua e 
la fuga dell'esercito turni assediatile. Notizie ulteriori portarono 
il 23 la conferma,* e allora il giubilo non conobbe piti lim iti: a 
ricordo d’uomo non si erano viste mai tali esplosioni di gioia.*
Il pa|>a era stato  talm ente in (iena, che le ultime notti quasi non 
aveva dormito. Arrivato il corriere, si gettò in ginocchio u rin
graziar Dio, «>«I eccito coloro che gli erano intorno a fan* altret- 
tanto .1* Il 24 settem bre un editto del Vicario generale preterisse 
per le due sere seguenti dopo l’Ave Maria, che le campane sonas
sero a festa |ht un’ora e venissero celebrate in tu tte  le chiese 
della città  funzioni di ringraziamento a Dw.11 Al com inciar della

■ Ymti il /»M r tn  llmUmtm» in !t»nui SS ».: ivi 12 U Irtlita  drl ratdinair 
lUrU-nni. inaiti» «li *  I m n  Marrtraiti (a lih u ati <U S tH llu u n . .1 > im  4<M) 
tW 14 « SI i fm la  ISSI (la«, r ii.)  r  Ir rrlMtoni in U > i i i u u m  SS.

* Yrdi Sjkt im S i; U x m t o n t  SS ». Cfr * Im w  I f o n n a i  M  4 •rtlrn  
fctr I1U . |«r rii.

* < * X n atr di Rum« n»i> |«mm«i>o di qui «prr»r»t n r a l ir  (« iti i iu o »  
•Urtili al (Tuoi tf fu r  di Virnna. »landoai n nrllr riorar prr un W k» h k m w  
a «tir ponte prr u|<rr. *r «Un (luntr nnuvr bilunr 11 pontrtw  p«É di («Iti 
è Irtnrido r  nrtlorarr » nel promorrtr Ir divottoni r  nrl h ru M »  Ir la«aor 
nitore. t  i r  I li  i  in  d i  S t a t a  d i  V i e n n a .

» Vrdt R t t t t i i» .  lor. rèi.
* Vedi 47.
* Vedi ivi SA
1 Vedi R o l u i  I I )  7SS
* Vmi» l a x r t u o m  « I .
* Vedi r w .  !;»<*(., X II  to » . b ir r i  IS7.
*  * ■*"«• dei ss  M im lm  lasa. k». e«
•» Vrdì U u K U im t  «3 »,
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noti« tilt tu Roma fu illum inata; il ptq>olo gridava entusiasti
camente: Viva il papa, l’imperatore ed il re ili Polonia!, e ni di
vertiva con pupazzi v « ititi da Gran Visir.1 Il papa fece illuminare 
la facciata e la cu)>oia di 8 . Pietro e sparare salve di gioia da Castel 
S. Angelo.* I l 25 egli cantò in 8 . Maria Maggiore, con l’intervento 
di tutto il sacro Collegio, un «T e Demn • solenne, il liti fece dir 
mense di requiem per i caduti in tu tte  le ch ie se  di Roma,1 il 
27 parlò deU’avvenim ento storico mondiale in un concistoro se
creto, in cui ascrisse il m erito al Signori- Iddio soltanto e annun
c io  una decim a per sei anni sul clero italiano.* Il 21* Innocenzo X I

1 « * Per Roma non «i ridde altro tu lla  la mille (di ubato] ette varie 
'tuppè di d iren i quarti, rhe condur-erano in trionfo il l in a  Vmr. ehi »opra 

■«»inello, chi entro una gabbia, e citi in una foggia, e ehi in un'altra, tirando 
•eco tutto il popolo. In Camp» Vaccino harettdo quella gente di Campagna, che 
ridà dimora, fatto una aimil aaaemblea. nella quale cu citi l a v a n o  il Urnii Via».
Il sbirri di Campidoglio vedendo U grandtaaimo Iracaaao et baccano, che ai 
lacera, accontivi per reprìmer la truppa licetua. furun da quei villani haatonsti.
il ebe diede mot irò a queato cardinale governatore di probibir in arrentra 
*imil radunarne e apet taccili •. .tern a  U am rani del J  ottobre 1<1*3. Ine. d i .

* Vedi U m ’i u o n i  «4.
* Vedi ir i M  a.
* Il Usto del diacorao dice « * Quaiila* mtaerìcnrdla* bis diebua protone

• lapai» fecerìt nobiacum llcua eierrituum. Vobta tam notum naac non dubi> 
' «nuia. raa tamen aaaidue commemorare memore« gratlqoe debemua; par 
•iquideni rat. ut arrìbantur haec in generaltorae altera, et ut »arreni populi 
mirabilia rirtutw atque potentiae. quam Itotninua uateadil nobta. Areta cibai 
dione liberata rat Vienna, aede* impelli, poat fuattm fugatumque cxncilurn 
ac d a irru a  copia* illaa iramaniMBiorun boatium. quac rabido funire flotte
’ i*aimaa provincia« antea r»»l«v erari t. et redemplKinem mtait |»t>alo ano, 
\gnoaramua Itaque et «-«•nfiteamar opti» deiterae Kr«ei«l. qui Irrtt rirtuletn 
magnani in laraei et etaud irii ram i eUttaaUwB ad a»; elrnim raitaNlMin 
•n « bruto ftlmui l<e«poldum imperatore» elortatn totnmqae Komanum impe 
rium ne urbem Vtennam trepidantem t m i l  cart»a«tnua ttrdetn in t'briato 
»Ima noalcr lo bari ne» Poioniae re», quem hrOtra r  irto te irvlitam  altoaque 
l'raecUnawmoa prìncipe» Unta» rirtaria* ro a p irtir ii» »  nnritia*im«a laudibna 
in dica magia cumulare non reaaabwnaa Mattine rem  Patri miaerìcordiarum 
ac tot io« ronanlat tonta, qui aaarltarit in noa aaidium de aanrto. intimo cordi« 
aauuiqite *enau aarrifteandam eat Inalu ai laudi» t'n*» emm lo« noeta Polonia» 
rei prò mtnftra *«a in calboltcaai rettgioaem ttnirecaamqne - bri«ti*nam 
'etnpuMiram pietale aeioque oceani t . et ad w a a  gloriato propaganda» etUm 
prunanam t e i  illuni. qaod ipa» «nana a*a e labemarnto •«premi buattam due. 
•orla a bai rat it. ad Xraa mini latra ver». I«alala tamqae leOciter ahUlam confi- 
'• a d ì belli opportunità!** ipai ne duarttaaiaa.. malandato rrtw tae  rat. at qaraa 
boati» obatnnvit. c«ptirit«taa rrnralta enm aaiar M e r t o  principe» antere non 
dimtllemtta enaqae ptoM^ai grattar no* defaenma*. q a» tarla angnatia* alni 
U M in re  V e r ta  tam praerlara ( « u  a a is w m l Noa ad decim ar«» itnp»ajt«o. 
* * » .  Voa ab eia etiateolca rara pancia «bqaib-aa ali*», tasta  Italiani qaam prò 
•aatgahroina Qaod reOqaam «at. oauu» «p a  et «dacia iwura in I>eo rat. Ipa* 
»aia*, non manna noatra, fe .il b w  ornata, pentade ttorem cardia aderta eoo 
rert«a»aa noa ad l*oatin m  I>*«a saatw s t. al tartean at eraa aempet prò» 
t «et tana de tendi «h iaiairia  noatri» in Mt f a l iia n  tribalataoaiba» I Acta corta«»! ,
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ricevette alla messa in Quirinale, in presenza di tu tti gli inviati, 
dall«» mani del rappresentante di Sobieski, il sacerdote DònhotT. 
giunto il 25, la grande bandiera turca, che poi fu portata a 
S. Pietro e appesa in segno di trionfo sopra la porta principale. 
Distribuitone di ricche elemosine ai poveri ed amnistia pei minori 
reati civili,* nuovo scampanio a festa e sparo di cannoni, linai 
mente ancora futi/ioni religiose speciali il 1° ottobre al Quirinale, 
il 10 a ll’Anima, il 17 a 8 . Stanislao dei Polacch i* chiusero i fe
steggiamenti per la vittoria, che si rifleterono nella maggior parte 
delle città  d 'Italia .*

Il riconoscimento generale della parte grande, decisiva, avuta 
du Innocenzo X I  alla interazione di Vienna, riusciva penosa alla 
profonda umiltà di lui. Quando si parlava dei suoi m eriti,egli 
portava il discorso su quelli di altri ed ascriveva al Signore 
Iddio ogni onore.* • I.a tua destra, o Signore, ha colpito il ne
mico », dice l’iscrizione delle medaglie commemorative, ch'egli 
allora fece coniare a perpetuo ricordo.* K in ringraziamento per 
l'aiuto della Madri* di Dio nella liberazione di Vienna egli pre
scrisse più tanli la festa del Nome di Maria alla domenica iìojm»

lUnh, USOti. Il ì b I i o t e e a V a t i c a n a ) .  U  bolla |»*r la <1 penna. Uri 
5* M-ttrmbrr 10*3. <> in Hull. X IX  40H ». HuUop|>o»iiione ad ntaa in Napoli, 
•'icilia r  Milano vnli Mieti A Ut< Il »2. 1.« Spaienti ni ricusò a permettere la 
riM-iMaionr «Iella decima nei »uni imhmmmi italiani; redi tri.

' Vedi IIkhmko a l ;  U x c K L u m i 69. 70 con ripnxluji.un- r  >pwi» 
»iimr tirila bandiera nmindu un ramr ilei tnnpo; «*oai in SaI'K I W a». Il B m r  
ili ringraziamento al Sobmdó in Hr.ntmr.it II 134». A Koma ai rm tettr. 
ebe <1 unii a  bandiera tome Iti »tendardo del Profeta conaegnato a Kara Montala 
(♦«li * lettera de) cardinale l'arlo |*io a I.copol«lo l del 2 ottobre 16*3. 
A r r k  ì t  i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a :  cfr. la lettera del Ruonriai in 

93 ». e ivi SIS la lettera di .*obi*wki>: ma U preaiu*o cimelio fu portalo 
In »alvo dal valore del Tataro lladarhi di tieroj; vedi I 36».
PW tu annuncialo »nbito dal Sébeville a Luigi XI V;  redi ViCMOV 76» I»elU 
•eneaaiuoe dentala dalla bandiera inviata a Koma è tofttimonuuu* l abbou 
danle letteratura rontemporaneia registrala in VaK U  IV 44 •. La prima 
•piegatjoiw delle uwriaioni arabe della bandiera fu pubblicata dal ronfeaaure 
del papa. Marrani, redi * . I m a  V«>«ratti del 16 ottobre 16*3. B i b l i o -  
I e r a V i t t o r i o  E m a n u e l e  d i  K o m a .  lineato p m n to  rtmeiei 
«lei bottino di guerra renne purtroppo rapilo ptU tardi dai frano*»» ed è «com 
pan» Tre bandiere donate dalla moglie del Aobieaki alla rbwwa di *  Maria 
della Vittoria rowton» ancora; redi l .« v r tL U in i 73 ».

* \ edi la *  lettera del cantinate l'arto Pio a l.eopoldo I det S ottobre 16*3. 
A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a .

* Vedi L » v < tu o n i  74 : Scil*tt>u» 467.
* < I l  oltre il L tv i U l i i n i  64 a., S t l  U  *3. «® a.; I ‘» v t t . f ’ireaje 74 ».
* '  «di I j r r i  UT a.
* « liciterà  tua. iKxnine. pere»«Mt iniuurum • iI mxJ »  14. 61. Vedi L * * -  

l U l u r t l  *1. ore però è detto erronnamenl». rbe Pio V a re rà  fatto mettere 
ie »«raae punir »«Uè »«e medaglie rommemoratirei cfr. la prearate «»pera 
rol. Vi l i  374.
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la sua N atività per tu tta  la Chiesa.1 Come P io  V, egli considerò 
la potente A vvocata «Iella cristianità com e l'autrice della grande 
vittoria; e come allora, così anche questa volta l’avvenimento 
-torico mondiale venne m olteplicemente celebrato in prosa ed in 
' ersi. Fra le poesie primeggia il |H»ema epico popolaresco « Mi*> 
Patacca », ilei romano (iiusep|>e Herneri, fra le prediche celebra
tivi» quella del grande |to|>olano viennese Abramo di Santa Chiara: 

Su, su, o cristiani! ».*
Fino a che punto Innocenzo X I  fossi* l'anima vera e propria 

delle intraprese contro il nemico ereditario Turco, appare dalle 
lettere di congratulazione, che gli furono dirette da |»arti le più 
diverse.* In  Brevi alati, del 25 settem bre, egli risjiosc alle comu
nicazioni «li Sobieski e di I,co|>oldo I sulla lori» gloriosa vittoria,
«• uni alle ampie lodi l’incitam ento a »fruttarla lino ad annicn- 
*are il nemico.* Anche a Carlo di I<orena, a Kmliger voli Star- 
liemlierg e all'K lettore «li Baviera furono inviati il 25 settem bre 
«lei Brevi esortanti a nuove impresi* Kuem-sche.* stesso giorno 
«•gli inviò al Bano di Croazia. conte Nicola Krdòdy, ’.J.Y immi Au
rini |**t indurlo ad attaccare Kanizsa.*

Quali ampi piani vagheggiasse il pontefice nei primi giorni 
«li ottobre, risulta dalla relazione del duca ICKstr^e« a Luigi X IV  
»opra un'udienza, che gli fu ron m w i allora. Il papa, sperando 
tuttora ndl'anim o cattolico del re cristianissimo, disse che la , 
Polonia potreblu* continuare a com battere nel suo territorio, l'im 
peratore in Ungheria, Venezia a ( am ba. Luigi X IV  per mare, a  
lìn di adonian* il suo capo, conquistando Costantinopoli, colla 
cotona imperiale di t»riente. A questo particolari* il papa aveva

1 ss; Hr. ««li«* p OT.
* Il numero (Ielle p>wir invi*»* al ( « ( a .  •«««»luffce è riferì»« «U un

* .Irru a M am ntU  già II 30 nUnbf» Ifcsl ilor ro ti tu nu l gr*«'lr. rbe il pap« 
•e ae «latxVi e |e ia r i i  fa lle  al « ta nepote la«r*o * I W I I I  italiani 1« lode di 
iMMrmia X I. di Xobinki e di ('«ria di I jo m u  riletmUM alla llbrru sw « di 
Vienna tono m 4 (W . 104*7 del H r i l .  M » » » «  m d i  L o n d r a .  Sai 
logli rotanti, le poeoie e le piedirfce ram pane alle «lampe nelle lìngue pia 
diTene redi, oitrr H. K «ansito. /htf«ayrapAé* imi tirm l dee hnJrn Tnri+m- 
M ofrraofee H*i«m, Vienna 1*7*. ano-be V » » u »  IV I J  «... I.»\< TUAorn *1 »4 
B u x il* u > (  74. Sopra ana • ««>«b n  « n anne > del h lw «u  rid i l ' i U l H I  
nello X pnlffM  Fatinone I 47* V e  aœ ora male*tale medilo, ngae la raeralu 
di pomwe italiane nel Codi OCTIII II 27 e C. QQLX della M l b l l o .  
t a r a  M a r a e e l l i a a a  d i  F I r • a S a . l a »  c w w iU  A «m ateroU
**U'A r e  b i v i o  A i t o l i  a i  d i  R o m s .

* Vedi j ) i m  74. «7: B s ir in is *  I l  114 II» . I J * .
4 Vedi H i m  74 a.. S4 i .  Sulla « a w a n ia t  pastone«* «Mia -lata nella 

M ieta di Hobétaki a ls a « « a * a  X I rodi * f t » r n n  aella Ifom fl. di * n t  
" d .  V (1907) a . M .

» Vedi S a r a *  77. 7S. 7».
* Vedi tr i  sa, Cfr. T u n *  I I I  a.
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già accennato nel luglio 1082 col cardinale d’E strées.1 La inira di 
ottenere il concorso dell'amhizioso re di Francia nella crociai * 
contro gli Ottomani appare anche dal piano sviluppato da Inn<t 
ren io  X I  alla fine di novembre per una spartizione deU’impem 
turco: all’imperatore dovrebbe toccare l'U ngheria, alla Polonia 
la Moldavia e la Valacchia, a Venezia la Slavonia, la Croazia turca, 
la Bosnia, la Dalmazia, l'A lbania e l’Epiro, la Francia dovrebbe 
prendere in poMtesso come nua parte la Tracia con Costantinopoli 
e Adrianopoli, la lUilgaria, la Serbia, la Macedonia, la Morea, la 
Acaia e ('Arcipelago. Della Tranni! vania e del Ballato si progettava 
fan* »tati—cuscinetto ira  l'A ustria e la Francia; le due avrebbero 
confinato fra loro solo nella Serbia, difficilmente attraversabile 
a causa delle lu e foreste e dei suoi monti. La Francia avrebbe 
quindi potuto sottom ettere anche l’E g itto  e la Siria e il duca 
d'Angiò (il futuro Filippo V) divenire im peratore d’Oriente.* Si 
vede, come la lo tta  contro il nemico ereditario del nome cri
stiano fosse allora più che mai nel centro dei pensieri e degli 
sforzi »lei pontefice.*

L'esecuzione di questi piani grandiosi era. per verità, co»a 
assai lontana; ma l'asp ettativa fiduciosa di nuovi successi, ripe
tuta da Innocenzo X I  in un secondo Breve aH‘im|>eratore il 2 o t
tobre,* non fu delusa. SebW ne i Sassoni avessero intrapreso già 

. i l  15 settem bre la marcia di ritorno in patria e poco dopo anche 
le trup|>e dell'impero avessero fatto altrettan to , i soldati dell'im* 
peratore »otto fa r lo  di I^orena e i Polacchi sotto Sohieski avevano 
in.»cguito il nemico; Sobieski, che con i suoi cavalieri correva 
avanti con folle anlitezza, aveva però riportalo una sconfitta il 
7 ottobre non lontano «la I’arkàny. sfuggendo alla morte solo 
|»er una »|tecie di mira«-«do. Ma già il » questo insuccesso venne 
compensato dalla splendida vittoria degli imperiali e dei Polacchi 
"ili pancia di Ofen, nello stesso campo «li battaglia. Si ¡Miti- m etter 
mano all'»s*edio ili («raii, che dal 1IKI.*» si trovava nelle mani dei 
Turchi, tini il 25 ottobre fu espugnata la città  inferiore, il 27 «In
veite capitolare la cittad ella .4 Quale gioia per il Papa, che ora la 
cattedrale del Prim ate d'Ungheria potesse venir restituita al

1 V«wtl U rrUiumr Uri due« I > 1 j I i w  dei à ottobre IM S. in ' i t s n .  
«Ir» fmnt kut. X X X I X  Issa» Imo. f la rrUxtmw <M rnnUiMir D i s i « .  

•»•-I 18 Inetto |«*3. ivi 133 ».
* M  3* n o n n lii«  I M .  in Micustre II 93
• * *  5 . S * .  rW  non Bm llU tlu o  rW  U dretrnlUon* «I»' Tntvki • In iliit- 

Uno» d»U» Irdo rntlaltrn. | »n» d 'u m u r  l f  hnomini Itoluuu Ann««« u r o  
*•  ftnfere ». l ’i t lU t lo  Ism U M adl di p i f U »  prt un» di r w wn inpattnntr 
A m i »  JVanmA) dot *»  ottobre IAS3. toc r ii.

• V««U &ACU M.
* Vedi Rm om  «o*  i H u o t im  I N t i  t U r n u  III  t U i i i  Z m t a n

V I lo » , o n  , Bnrn in S j , r i *  M. •». 93. 9«. 97. 100. 103 • H u m i u  Il 147 t .
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« ulto divino, dopoché aveva servito a  lungo ram e moschea! 
Ricevuta la notizia, Innocenzo X I .  Mcondochà viene narrato, 
rimase per due ore intere in preghiera «li ringraziamento, e di«««' 
•liiindi la messa con un» devozione, che commosse profondamente 
tutti i presenti.1 Egli orti nulla desidera più ardentem ente, che 
mmve «confitte dei Turchi, viene annunciato da Roma il 20 no
vembre 108.3.* C<»nt<*mporan«*amcnte si sollevarono anche i Mor- 
iacchi e gli Albanesi in Dalmazia e in Erzeg«»vina per senotere il 
¡.'iogo turco, m entre il detronizzato (ioApodar della Moldavia e 
della Valacchia, Stefano I’etriceicu, si accingeva a rìgua«lagmtre il 
•ito stato, ricevendo per ci«1» sussidi |n*< ulnari da Innocenzo.* 

Ma il papa non si allietava «li «piesti sue«'«***!, |*er«hè era conti
nuamente in pensiero circa il j»eric«»lo di un diftftolvimento del- 
r.dleanza jxdn«<*t»-imperinle. Meschine su*«-ettibilità fra Sohi«‘MkÌ 
•• Leopohlo I avevano già *ul»ito dopo la interazione di Vienna 
dato luogo a malint«*si e a«l urti, «-he il nunzio «li Vienna iiuonvisi 
-i adoperò con zelo e sue«*«**.'« ad «•linunare.4 Più difficile rimu-i 
a lui e al suo collega Pallavicini di eliminare a Vamavia la t«*n*iotie 
•uscitala dnll'ambiziosa regina «li Polonia col suo pian«* avven
turoso di pmcuran* al figlio (ìisrom n la cortina reale «li l'ngheria
• oll'aiuto «lei Thokfily. Il Pallavicini riu*cl a «lis*ua«Iere la re- 
im a ila «(uesto progetto.* Affare più lungo e »pinoso di tu tti, |*ero, 
fu jmt il Pallaviciui «*d il liuunvisi eliminare l'alterazione »orla fra
il re «li Polonia e la*opoldo a cau*a «IeH'avvi«'inament<» di S«ibie«ki 
»1 Thokfily. A Roma la preoc»upazi«»ne in pn>|»osito «*ra tant«i 
più grand«*, in «|Uanto la Polonia favoreggiava il comprimi«***«» mi 
Thfikfily, ove si dovevano fare ancb«* ronceasioili in m ateria di 
f«*de, che eran«« palr»*inate dallo ste«*o Iiuonvisi.* Ki»p«*tt«i al 
ThOkfily Innocenzo era «o*tanzialmente dalla parta* dell‘impera 
tore; |Kiichè i rilielli non soltant«» erano «tali alleati «legli O tto- 
nuuii. ma anche. Mipratlutto, avevano «lato la prima «m-nainne 
a ll'a tta c c o  di quelli conlm  Vienna, il papa sosteneva, che la lo lla  
contro i Turchi include**** eoBlempoianearoenle anche quella 
contro il Th«>k«»ly.’

I pericoli j»er il mantenimento «leU*all*anza ptilai-r-te-impenale 
furono inoltre accresciuti e»»en«alni«-nte «lai piani di Luigi X IV ,

* Vrdi • .Im w  JV«nwaOi «M 11 iwtw» h » IMI. I » .  r i t -  >)ui ai parta 
«Mie eungrstuUamai 4rUa iq p M  ' n rtiM . la ^ «1«  tu « t t jU  4| • Un-

*l w n  rallaUaar-.
* V«Si * .lena* Ima. lor. rtt
* V««di S u »  io li  T n ti*  I l i * .
* Vedi F a * * » * ,  Imm-fmt X i  7*
* Vidi Tww\ I le * .
* Vedi T s t i t  IM * ,. IÌ7  ».
’  Vedi « » r e a  IM
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che cercar» di attrarre la Polonia a rimorchio «Iella sua politica <> 
periiiteva nella mia inimicizia contro l’im peratore. Sordo a ogni 
ammonizione del papa,1 Luigi aveva visto con soddisfazione m> 
tuicciata Vienna, s|>crando di ottenere adesso dall’imperatore la 
rinunzia ai territori riuniti ed a Strasburgo.* Nel momento in cui
i Turchi si approssimavano alla città  imperiale, egli fece entrare I* 
sue truppe nei Paesi Massi spaglinoli. Allorché il giubilo per la 
scontitta del nemico ereditario mise in moto tu tta  l’Europa, 
anch'egli non |>otè fare a meno ili congratularsi col nunzio.* .Mafu 
una pura formalità: in fatto , la v ittoria dell'im peratore lo riempi 
di malcontento, pefchè ora non solo venivauo a fallire i suoi 
piani siiU’ahhandono delle riunioni, ma era scossa altresì fuori 
di Francia la tiducia nei suoi sentim enti cristian i.4 Fino a che 
punto l’opiuione pubblica lo considerasse come l'alleato dei Turchi, 
apparve dalle dimostrazioni antifrancesi di Venezia e di R om a:1 
un mordile«* foglio volante lo derideva come il « T im o  cristia 
nissimo » di Versailles.* Ma che cosa importava al He Sole del
l'opinione pubblica! Allorché il nunzio di Parigi rimostro al 
ministro t'ro in y  quale impressione sfavorevole avrebltero necessa
riamente fatto nel mondo le notizie dell'avanzata bellica nei Paesi 
Bassi s|»agnuoli. il ( roissy rispose: « Il mondo può din* quello 
che vuole, uni il re conosce le sue ragioni « I  ha accordato già 
molto tempo alla Spagna per rispondere ».T HimoMranze rinno
vate del nunzio alla line di settem bre sulla sconvenienza per un 
re così glorioso di turlutre la pace del mondo «-olla guerra, quando 
pure egli |>otcv» ottenere il suo scopo per via pacifica, riusci*

1 Sull'invio tiri Kanuiti n«IT aguato |fiS3. vedi »otto rapitolo V.
* * tf . Tur.IX W i .,  il qual«* aaacnte al giudUio dell'IUNtell (p. SSl «> all» 

rtrcfrhr tiri KòttUUt (p. W), »«condo cui munto era propnaiu etile |n «capo 
«Iella pollile a ipocrita del Re Sol».

* Vnli la rH uionr drl Ranuui del i»  v lln o b iv  I6S3 in B u fasi III  71»«.
* Vedi Kul M t l ,  / j M r e n  111 J J J ;  loc. r ii. 1 4 3 * .;  I<l«l>il. Imm»- 
X I 35. l.a poca gioia di l uigi XIV  per la liberazione di Vienna e lenti.

m ontata dal) in « ia to  t  ragg iano  • •traiamo V enier. in lU a o tz i  P m  n n .  hrm m na
III  «4 4 .

’ IV» Veueata tedi •.m ix nella Ree. de* fu > ( M .  X X X IX  I l i .  Tu» i\ 
»1. Ilo , prl Roma redi KlMUII. I-rapaiJ der Ormar I SAI a. la  wgUÌto il 
mairottlenlo per il contegno Iranemr crebbe ancora aanai a Roma II cardinale 
Carlo l*io riferì a  l^opoldo I il 13 luglio |A*4 • che il p. « alvo si. J .  Prue*, 
latore della Francia premo la l'urta, non ro le ia  pia continuare ad m coIui 
routcMMnnt. . prie he no« M «mi ■ tatto che hratrniluie conilo il « K  Re. tanta
*  «degnalo ■)umt« popolo per I impedimento danno le armi tratterai alla guerra 
m atto il eomun nemico». Il 12 agnato I M  il Fio n l e t « .  u t m  * ebe i 
Frane«»! em ano di comparire in pubblico per non rapar»- a f  irti— l e. Il gore*, 
italo««, teme di non potè* dare caranua A r c h i v i o  d i  i t i l a  d*
V i e n n a .

* Riprodotto in »tmMUKS. »T rlif«r*.r*4,  s w .
* Vedi la ndaaione dei R aau*« del IO [arlterobre j IMS. ta Bm m i  III «1«.



.Sforzi del papa per il proseguimento tirila guerra •ntiturca. isti

mno ugualmente infruttuose. Il Croiiuiy insistette sulla opposi
zione dell'im peratore a qualsisi compromesso; dopo la vittoria 
«ui Turchi t'irli si volgerebbe contro I» Francia, la qual«* doveva 
pensare alla propria difesa.1 Tuttavia il papa continuò nei suoi 
sforzi pacifici,* ma senza risultato. In  dicembre la Spagna risposo 
alla forza colla forza e dichiaro guerra alla Francia. Allora il 
nunzio parigino Rauuzzi ebbe incarico di far da imnliatore almeno 
por un arm istizio. Egli doveva rappresentare con più insistenza 
che mai al Croissy, al Pére La i'haize <*«1 al re medesimo, che 
la circostanza favorevole |»er abbattere com pletam ente i Turchi 
non doveva essere trascurata; I>io stesso voleva la guerra contro 
di Ioni, ed egli sicuram ente inlliggerelilio le punizioni più gravi a 
•pianti le facessero ostacolo. Il Rauuzzi doveva parlare con tutta
l > nergia possibile, perchè il pontefice quale padre comune aveva 
l'oldtligo di parlare lilierumente alla coscienza dei principi ili 
¡•tiare cosi im portante.1

Allorché il Ranuzzi alla line di dicembre propugno, nonostante 
la dichiarazione di guerra, un comprimi«**»o, U ( 'roissy gli rispose,
1 he l'im peratore pensava a far pace con i Turchi per avere quindi 
mano libera contro la Francia.* Ma non era cosi. Per verità, un 
inule procedimento era stato  caI«l«»ggiato neU’ottobre a Vittima 

da un partito s«itto l'influenza «leU'inviato »pagnuolo; ma il 
Itiionvisi f«*«■«* opposizione «-«in tu tte  le sue forze a sìmili tendenze. 
*cnza curarsi del pericolo «li essere acciiMtto di simpatie francesi; 
anzi, egli miniHi'iò una sospensione «lei pagamento dei sussidi 
•la pari«» del papa, ove l'im peratore impegnasse !«■ sue anni in 
-tppogjtio «Iella Spagna.* Innocenzo approvo «completamente, giac
• hè quale piulrecomune della cristianità «teli non poteva am m ettere.

• Vedi U ir li iK W  del Kanuui dei itr tin n U ri l«»3. ivi «43
• Ymìì Cibo a Ranusii il le  ottobre r  t  «*o*rfnbre tftuj. «n H<ua*i I I I  

MA. %«7 t f r .  anrbr ìiarw t I.M .
• • • L a (irm p rn u  tir 11'armi flifW u w  r  ta «il pn«o..n «li quell» drl Turno 

‘•Musa non mn><> l una rhr I altra partr a no« p n W  una rati beila •
ttw». V imi ir però X . 8 .. rbr riia dir» in anta» tato m a ««ni librila  al l’adr«- 
U  • tiaw  al «àt di Croia»* rt ai Kr an lm n »o rb r I»k- «aol la carroa 
roatn» il Tarro. r  rb r mandria p i tM u a i  ra rt« lu  a tutti q orili rbr in qualat 
»"«Ita modo r i  apporteranno imprdimeoio E  *  iaraiira a ir« di pai Ur
ta q orati p im n  l-rnnut. prrrbr «a B a lta  bm r. rb r M  ai trota il pia drilr 
*o»tr rbi parti a i pnnnjn eoo la dora«« Hbrrt». la qaalr n m iim r priori pai 
» ra t»  ai drbilo rt atta qualità di Padre n t a i a r .  cb rJU  wMimr orila rb in a . 
" » w « »  ta un altare di tasta  M p attaata. r t  ia «ai <4 ha dalia ««a una 
»«»«i (iarta  premura ». u r i «  di O b» a Kanurai SI dwoatbw IMO, '••;■<•<
*  f m n *  ITO p. Ina. A t r b i t i »  » « ( t r i «  p o a « 1 1 i e i o». Sttnilmralr 
H I *  d tm abr* IM 3 al Meiltm in Madrid!. redi frn.«*«i III  M I.

• Vedi U reta*tour dei K*»« Mt 4ri 9 » darembr* IMO. ia IP o ta i  III  M I.
• Vedi la reiaaoor drl Raoat i f  dei 1« ottobre IMO. ia (’'aaaaót. Immm- 

•nt« X t  «* O r. inoltro la reiaawni dal • ootarlai ia  K u t r  M 2. n. t.
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ohe quoitti do muri fossero adoperati per una guerra contro un 
regnante cristiano.1

Il Buonriai, a cui erano stati inviati dal pontefice per gli arma
m enti 100.000 talleri, potè alla fine di novembre dar la notizia, 
«•he Leopoldo era fermamente risoluto a proseguire la guerra 
contro i Turchi.* Anche dalla Polonia giunsero buone notizie. 
Sobic»ki, che in dicembre aveva ricondotto le «ne truppe a casa, 
pure non |tentava ancora alla pace. La lotta contro i Turchi, 
annunciava egli al papa da Cracovia il 15 gennaio ltittl, era 
appena al principio; coll'appoggio di S . San tità  egli pensava a 
proseguirla.* Poiché ora il Sobienki iti staccò anche decisamente 
dal Thòkoly, il nunzio gli sborsò ¡dia fine di gennaio, per gli 
armamenti della campagna prossima, oltre a contributi per i 
( '»«archi, 200.000 fiorini per la fanteria, e 100.000 ]>er la cavalle 
ria.* Il Sobicxkì dichiari» <|uindi il 27 febbraio al pontefice, di 
<'**er diviso a riprendere al più presto postillile la guerra contro 
i Turchi. A fine, jierò, di jHitere star in campii già al principio di 
maggio colla nuova leva ili truppe, egli impetrò l’autorizzazione 
di prelevare dalle decime almeno 200,000 talleri ini|>erìaU c o m e  

anticipo |»er la guerra.* Ora Innocenzo X I soddisfece il desiderio 
vivi»simam<>nte m anifestato dalla coppia reale polacca, e patro
cinato dal Pallavicini, di una onorificenza spedale. Il 25 marzo 
ebbe luogo il conferimento del berretto consacrato e  della spada 
da generalissimo a Sobieski e della rosa «l’oro alla moglie. La 
stessa onorificenza ebbe allora anche l’im|»eratrice.*

L'onoriticeuxa straordinaria al Sobieski fu in strettissim o rap
inino col fatto , che nello ste*s«i tempo l'alleanza imperiale-polacca 
si rafforzava coll’accessione di Venezia, e si ampliava in una 
Lega Santa.

* V rd i Ir i r iu w i i ì  | r K * l i m  d rl 2 i io r m ih r r  r  21 d im a  to c  Iw U . in 
Mli » u r i .  I t  » 2 » ,  IV r lu * !« • «  m otiv o  Im io w u o  X I  i m *  già a n trr rd m - 
tr m n tlr  itrg a lo  11 »un c n a n in o  »  un« Ir*» , p r o p a la  d a ll*  'p a c a * ,  d rg ll « la ti 
Ita lian i. rfca* r i *  t l i r r l la  m u l i»  U  F ta n r ia ; vrd l lu ia tn i .  / a m » w  X I  22. 
J*ul « n o tili puatiA ri r o n l ln  i T n rr lii  » « l i  llu t . polii / M i n  X l'V 1 1 1  M V m .. 
«**3 m, . 77 4 a*.

* Vrdi la trUtm nr drl lluunvtu drl 21 IH*»rmhrv Iw 3. in K u .rr  364. 
I »  dr*-**it«. m ondo il K u tM rll (p. 337). una r t rta  ifM p tw nua 4i l.uiffi X IV . 
rhr al ptinripa» di norrmHur *i ui<»tr» inrhnato a un a i« M u to  di i r n l i  
anni r<>|| tinprratntr r  l imprrn «alla haar drUu d a l*  fa * .

* Vrdi « i n a  112*.
* Vvdi la rrfcuionr del l ontalim in K lo rr  373. 'u ll aUoalanamrtit» dal 

Tfcwkaiy *»di Tll*a\ 134 *  IH l l *Uf l  Vi l i  2*3» .
* Vrdt T l l t a n u  V m a m b  .*w>
* Vrdi ■ * « «  111 n .  1*7. l i »  ir ft . IS I . 15«*.»; I t r e t n i i s  II  I t i « .  

1.'* i m i *  U *  lim ititi drl i t  I r U n t n  IAM l U i h l i o t r r a  V i t t o r i o  
I'. •> a  n a  r  I r  d i  R a m a i  v a ia la  la »pawla «opta Ita*» «rodi. Riprodanoai 
drgli “B M l i  uoutilWl in 1 , 1 » M i o t t i  * 1
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Î a spaventosa lotta ventiquattrenne «lolla repubblica di 
8. Marco colla Porta, tinita nel 1669 «-olla cessione di i'andia, 
a vera inghiottito nel suo corso la somma enorme di 150 milioni 
•li ducati d’oro.1 Non fa m eraviglia, che nella eittit delle lagune, 
nonostante gli a ttr iti continui con i Turchi, da principio non si 
prova#«* nessuna inclinazione a correre ancora una volta un simile 
iW hio. Agli incitam enti del pontefice in data 12 maggio 1683, 
ripetuti il 22, iM*rchè l'im peratore venisae aiutato , il l>oge rispose 
•umilmente con l'assicurazione corlese di sentim enti favorevoli e 
•lei migliori auguri.' Quando, pero, giunse la notizia della grnu 
disfatta dei Turchi inuanzi a Vienna, rcntuniasmo p«r la guerra 
contro gl'infedeli eaplose a Venezia con tale forza elementare,
1 he si potè sperare uu cam biam ento.* Anche i successi ulteriori 
in t ’nxheria duratile l'autunno 1683 fecero grande impressione a 
Venezia; tu ttavia  non si giunse ancora a una decisione d etln itira .' 
Tre partiti si contrastavano: il primo, rappresentato particolar
mente dal senatore Valiero, era per l'adesione alla legj» poiana 
ini|K<riale; il secondo, cui apparteneva anche il dogi*, voleva 
•*Piaggiare l'im peratore, senza ¡»eri* comparir«* apertamente; 
U terzo, capitanato dal senatore Foscarini. riteneva, che si dove*- 
»ero aspettare ancora «iKcM ti ulteriori e sperialmunte l'itwiirre- 
'ione dei Cristiani languenti sotto il giogo turco.* 1 Mortacelo in 
iKilmazia, che in parte erano ancora «otto la signoria veneziana, 
*i erano già sollevati, e coai pare gli Albano«;* si sperava che 
•unM tie le popolazioni insieme poteasero, con qualche apftoggto, 
mettere in cam|*o di li a primavera .10.000 uomini.’ .fecondo 
notizie che giungevano in proposito, la questione della guerra 
ai Turchi si faceva ardente. S i tem eva, per««, che la Porta facesse 
le «uè vendette e che Venezia dove*»** a«pettarsi anche U perdita 
'Iella Dalmazia; ciò che avrebbe li fo if ln ln  una minaccia immediata 
della c ittà  lagunare da parte della Mezzaluna.

1 g s n a  Dim m i fa 4 r tU  4 «  11. al n *  B u > n « m >i  s i .
* Vadi t l im i la K t r n  S. T a. • k  r iu n i i  <W I»«*» ia i/o«. 
Ili M S

* Ctr. «opra p 133 e It<U*M III
* Vedi 4t i  SAI.
* V x U  it i  M S. I i lu ra n i di I W o u i i  •  Vatm n ia u n t a , ia C o a ts a o ii

I U i  ritm ati emli dal K loct  p. Sai ** . p « w # »  «m ar m * .  
w lm t i  aa lm tin  la  qaarta furata

* Ctr. «opra p I l i
* Vedi la lettera M T a ra ro n r«  ( ia r .  P tn tfu  dt Zara ptumm i » m  l oi a .
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Dato l'esaurimento finanziario, in cui si trovava la repnbbli< .» 
di 8 . Marco,' colà si vedeva chiaro anticipatam ente, che mia 
guerra m arittim a «»litro i Turchi era possibile solo coll’aiuto d<*I 
papa.* Una assicurazione «la questa parte sembrò tanto più neces
saria, perchè non si aveva piena fiducia, nè nell'im peratore, n«- 
nel re polacco. Ma all'intesa con Roma si opponeva il grosso 
ostacolo dei rapporti assai tesi, in cui Venezia si trovava il.» 
anni colla 8 . Sede.

Innocenzo X I  mostrò a Venezia, tin dal principio del su«* 
governo, sentimenti amichevoli, ma il rappresentante della reputi 
Mica in Roma, Antonio Barbaro, già nel novembre 1 ♦»7*» agi 
in modo assai provocante. Kgli abusò grossolanamente dei privi
legi spettanti agli inviati; fra l’altro permise, che il suo scudier> 
impiantasse in prossimità del Palazzo di Venezia un negozio «li 
tal»»cchi e ivi vendesse la sua merce di contm bbaiulo in quantità 
tale da recar danno sensibile al tlsco pontificio.* Incidenti ulte 
riori fur«>no provocati dal contegno del Barbaro in un’altra fa« 
«■elida, cui I nnocenzo X I  annetteva la più grande importanza.

Nel corso del tempo abusi insopportabili si erano infiltrali 
a Roma presso gl'inviati stranieri, in <|uanto essi non si conten
tavano più dell'immunità per la lori» persona e |ter Iu tificio  
«h'H’am hasciata, ma cercavano «li estendete sempre più le lor«» 
franchigie. Oli stranieri delle varie nazutni abitavano a Roma 
|nt lo più in virinanza del loro inviato, sotto la cui protezione 
si trovavano. Accadde, ora, che man mano la giurisdizione posse- 
data dagli inviati sul loro |>alazzo e sui loro «lipendcnti imme
diati venirne estesa a tu tte  le case vicine, anzi a strade interi1. 
Kssi pretesero per il loro quartiere i privilegi più esagerati, spe- 
cialmente l'esenzione dalla giurisdizione papale. A nessun futi* 
zionario «Iella polizia pontificia, doveva esser Unito entrar nel 
quartiere. in cui gentaglia di ogni genere, e perfino delinquenti 
indubbi, cercavano un asilo per sottrarsi cosi al braccio dell» 
giustizia. Si aggiunsero a ciò ant'ora altri abusi, specialmente 
sul terreno «Iella franchigia doganale. Appena al principio del 
su«» governo Innocenzo X I si mostri» risoluto a porre un termine 
a simili abusi lim itando la franchigia dei quartieri al palazzo 
dell'un iato e ai suoi domestici effettivi.* Il liarharo. tu ttavia , 
oppose alle ordinanze del pontefice la più decìsa resistenza;* ma 
la sua posizione si m anifestò presto insostenibile, perchè egli 
mandò ripetutam ente a  Venezia rapporti falsi.* Venne richiam ato

* O tr. I I I  7s s  ».
* « r .  itri sas, ss ì. »63.
• I t r  ir» *2 \  433. 477. 47».
• V«t| èri II 414 K . 41 « *.. 431 4.
* Vwli itri (34 ».
• Vedi ivi 434. 444. 44*.



nell'aprile 1H78 e sostituito «la Girolamo Zeno. Ma i«> Zeno cani- 
minò <1«»1 tu tto  sull«* orme del predecessore «>, facendo valere hi 
»uà liliertà «li quartiere, si arrogo a<l<lirittura prerogative papali.
I reclami in proposito trovarono a Venerili orecchie M irili* .1 Nell» 
notte «lei 1° luglio 1H78, mentri* il séguito «lello Zeno faceva la 
ronda nel quartiere, accadde uno scontro con i soldati «Iella 
( olizia pontificia non lontano dalla chiesa del Gesù, in cui rim a
r r ò  feriti «lue poliziotti.* Sebbene l'am basciatore esprimesse il 
*uo rincrescim ento dell'incidente. «*gli protesse |>erò i colpevoli 
•i tila punizione.1 I.«* lagnanze del papa a Venezia rimasero nova- 
mente senza effetto; e cosi si venne alla rottura. Il nunzio parti 
•ii Venezia, lasciandovi solo il suo l'd itorc, Luigi Giacol>elli. 
l'opo «*iò anche 1«» Zeno lascio al principio del gennaio ItìTl», con 
rutto il personale d 'am basciata, la r i t ta  E tern a .4 Iiip«-tuti ten ta
tivi di accom odam ento riuscirono tanto meno, in «|uanto vennero 
inori anche altri* divergenze; solo il pericolo turco produssi* «li 
nuovo un avvicinam ento.

Già da cardinale Innuceuzo X I *i **ra persuado, che «li fronte 
•u Turchi si aveva bisogno di Venezia;* la regina del mare nelle 
!.agune era precisam ente l'unica potenza, che poterne con sue*
• esiio integrare per man* In guerra terre*«re. Ma, poiché Onora 
•gli aveva avuto «lai Senato solo parole buone e male azioni,* 

tacki che il primo passo per ravvicinam ento venisse fatto  da 
Venezia. Effettivam ente colà si piego e si propose nella pernotta 
•li Girolamo Landò un am basciatore, che alla fu r ia  irmi«*va a««iti 
btton nome.7

Anche prima che il lim ilo  giunge»*** a Koma. ('ontarini, l'in* 
'ia to  veneziano presso l'im peratore, aveva ottenuto nel dicembre 
1«*:* a Lina, per mezzo del nunzio Ituonvisi, la l'ertezza che Leo
poldo era pronto a stringer lega con Venezia contro i Turchi.*
II I^indo. che al principio «lei I t is i  andò a Kom a. com parve là 
non col rang«> di un am basciatore e  ab ito  quindi fuori di Palazzo 
Venezia. Q uesta circostanza facilito  a**a i l’appianam ento delle 
m o t ro v en te  jie r  la libertà  di «juartiere. sulla cui elim inazione il 
papa in sistev a .* D opoché l'in sta n ca b ile  M arco d 'A viano eblie 
elim inate le u ltim e perplessità, fu decisa a  Venezia il 22 gennaio
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IKMt la |«»ga contro i Turchi » grande maggioranza di voti, e presti’, 
iiu-diantc la cooperazione del papa, giunge a conclusione.1 Nell* 
plenipotenza jht l’am basciatore veneziano C ontarini, in «lata 1.’ 
febbraio, si dira: come il santo zelo del Vicario «li ( ‘risto in terr * 
ha fatto  sorger«1 nel 1683 l’allean/.a im periale-polacca e l’ha pni 
mossa potentemente, «’osi ora «ju«>sto medesimo zelo sarà altre») 
il fon<lain<<nt«) della nuova alleanza.*

Innocenzo X I , pieno «li zelo ardente contro il uernico capi 
tale della cristianità,* era deciso agli estremi sacrifici finanziari 
in caso «li necessità avrebbero dovuto perfino essere soppressi 
monasteri minori e un intero Online religioso.4 A Venezia si arnn 
«*on f«»rza, e il Contarini m ostrò nelle conferenze di Linz il più 
granile zelo e fiducia pienissima nel Buonvisi,* che s'impegno per 
la grand«* causa nelle più diverse direzioni. Un partito a Corte 
non voleva fare a Venezia le stesse concessioni che ai Polacchi, 
cioè «li non far pace senza i Veneziani. Ma il Buonvisi ottenne, 
che la lega offensiva e difensiva venisse proposta alla repubblica 
«li S . Marco senza riserva.*

Il Buonvisi appoggiò anche energicam ente il nunzio di V ar
savia; amUnlue agirono infaticabilm ente j>er non lasciar sorgere 
■testano screzio tra l'im peratore e Sobieski e  per manti-nere il 
re di Polonia nella lega nonostante i rinnovati maneggi di Lui- 
gi X IV .-

Il Papa si mostrò soddisfattìm ìiih» «Iella contlilenza, che regna* » 
tra il Buonvisi e il Contarini, nonché dell'influenza mediatrice e 
pacificatrice, che il Buonvisi esercitava su Leo|>oldo e Sobieski.* 
Kgh s|H>r.iva, che questi sforzi sarebbero stati coronati da successo.* 
»Sebbene i Polacchi per la lettera del tra tta to  non fossero imi»«» 
gnati a far guerra in Ungheria, egli tu ttavia  pensava che si sareb
bero fatti indurr«' a ciò con un'amichevole compiacenza.'* Il 
Buonvisi «la part<> sua rilevò, che il papa non farebbe economia «li 
sussidi, e oerèò anche d'indtirrv l'im peratore ad appagaiv Sobieski

• Vnti K io r r  M I .
• V««di Ho ja s i I I I  917
* Il kuo p n i(tu » n a  è nH lln>rn a *t>btr«ki «MI'11 dirMBfarr I tU . in 
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Attrito del Buonviai per l'alleanza.

roti presenti e onorificenze.1 Era assai increscioso, che i ministri 
imperiali facessero »1 Buonvisi meschine difficoltà. Leopoldo I
• limino questo inciampo, nominando il liimnvisi prmidente «Iella 
t onmiissione per l'alleanza.1 Allesso le deliberazioni procedettero 
più rapidamente.

Il 6 marzo 16HI il Buouvisi potè annunciare a  Roma:*
« I erse ni in casa mia si stabilirono gl'articoli «Iella l«va con 

la Kepublica di Venezia che parvero conclusi in una sessione di 
cinque ore che avevamo fa tta  il giovedì, ma io avevo considerato, 
che avevamo fati(*ato invano, perekè il Cancelliere di Corte, con
tro quello che aveva insinuato precedentemente con approvazione 
<lrll’imperatore, volse mettenti un |>antgrafo che destram ente toc- 
c u  a il regolamento de confini e della navigazione dell’Adriatico, 
«t io avevo veduto nell’istruzione per (Coutanni) l'ordine preciso 
« he aveva, di lasciar totalm ente a parte questo punto, ma il «an-
o  lliere si lusingò di averlo toccato cosi •binatamente che l ’Am- 
hasciaton« non fosse per re p a ra rv i... io dissi al caueellien» eh«* 
questo avrebbe guastato  tu tto  • il che U « «intanili mi coiifenno 
il giorno seguente.

In «juesto momento critico fu ancora il Buonvisi a«l eliminare 
*1 pericolo: egli si volse all* imperatore, che il I decine l'omissione 
dell'articolo. Complicazioni avrebbero potuto sorgere ancora dalle 
••'icenze, che l'inviato polacco elevò di fronte a Venezia c im i il 
conio delle operazioni m ilitari. Ma anche qui fu trovato dal 
Huonvisi un accomodamento soddisfacente.' Elim inate queste 
difficoltà, altre ancora ne sorsero per la ratifica «Iella lega. F in a l
mente, fu accolta la proposta del Ituonvisi. Secondo quieta  il 
•uuzio doveva soltoscrivere il protocollo concernente tu tti I

* Vedi le • relazioni cifrale del linoni«m del I *  r  S i ««ina«. ISS4. Iti.
* Vedi la *  relazione r ì fn la  «W Bdonow «W 14 mazzo IM I, IVI.
* fo ra ta  *  relazione del Banana! i .V>whI 4» (ieftmmmt* J««, f. 173 m. loc. 

<-«-)* a ha*e di quanto x t w .  e r n  *  pn  «aatt* dei dati in T m m i II So ».
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d <<naie «eroodo la eoa Utrazwxw to lerà. rW  la R *p«blra  nfliemmr eoo quante 
fw »  barerebbe operalo, confort»» ai dìrbiaraao aal trattalo m a (m  polonico,
• rèa di piti la KepaMiea ai o b ld ia »  di n *  portale la tmm armi la « andia. 
•MI operane in pane pio rteina, a lla  a caiJooar* direzione, e <h* mandane 
»* ««a armata marittima a i DardaaeUi. «za pcreh* ! azabawiatew* di Venezia 
■o* bavera a tru io M  di dzefeiarare la «ora* a *  ( operazioni. proponi eh* al 
ofc^aawya d imp~«ar* tatti I la»» «*««1 per Mare a per terra, e eh* IW »  
«Ito lerrmUr opera «— ia Dal a i «aia. fW  " l ’» m  aaaeaU- foap ow d f la prò 
rtaeie virine. n»me l'Albania al altra, e la  da la tti a p p ara lo  eoa l accianla. 
«ha doppo rati tic-ala la I^ara ai w w t t a a i w  r« w riitn«M. e « a l  «4 latin

anno. « die nel!, «M etti «i tznraa» « « p  aa a iw .lr e  da' noU««ati pf» 
l« n  - m ,  pa* aiutar» di nMwann. a «ai palla «ti « n a m n i  I an l'altro
»  o m  di anemie net—«ita, a «a«S h  «Sabdilo ». X aaiatt  d* Orrmmmm M ,  
A r c h i v i «  » » « r e t o  p o n t i f i c i o .
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putiti stipulati e sigillarlo, o l ’atto  rim anere nelle mani dell'iru- 
peratore; dovevano, però, inviarsi copie dei protocolli e dei 
documenti di ratifica per mezzo di corrieri a Venezia ed in Polonia 
inaiente con i giuramenti da prestarsi al papa ed ai plenipoten
ziari.

(ìli Iiu|>criuli volevano che il Buonvisi so tto scriv ere  dapprima 
il documento della le};», perchè in esso il pontefice era chiamato 
protettore, mallevadore e rappresentante della lega; i rappn- 
scinauti di Venezia e della Polonia erano «l’accordo. Ma il nunzio 
non aveva i poteri per farlo. Egli propose quindi la seguente f«»r 
nuda: « Io, car«linale Huonvisi, nunzio apostolico p reno l’im pera
tore, richiesto di partecipare e sottoscrivere il tra tta to , testi
monio di essere stato  presente a tu tti gli articoli stipulati e sotto 
scritti «lai plenipotenziari ». T u tti approvarono.1

Il tra tta to  della Lega saniti, conte Innocenzo X I  chiamo 
l'alleanza, è modellalo in gran parte sull'alleanza tra Leopoldo I 
e Sobieski del lt»K3. L'im peratore e il re «li Polonia si obbligano 
ad op«'rare col loro esercito, la repubblica di Veuezia colla sua 
flotta, esclusivamente contro i Turchi ed in nessun caso contro 
un'altra potenza cristiana. 1 membri deU'alleauza delilierano 
in comune la campagna di ogni anno, «‘«si debbono aiu tar» 
reci piticamente e  non possono senza il consenso degli alleati 
trattare col nemico e tanto menti far pace. Ciascuno conduce 
indi|H<ndentemente le «»iterazioni e conserva le sue commiste. 
Tutti i principi «Iella cristianità, specialmente anche lo zar «li 
Mosca, vengono invitati ad entrare nella lega. • Ma per conferire 
maggior fo n a  alla santa intrapresa e stringer l'alleanza con vin
coli indissolubili », le potenze della lega assumono il papa, ed i 
suoi successori, quale padre comune «Iella cristianità, a protet
tore, mallevadore e rappresentante dell'alleanza.*

Prima che la lega p o t e s s e  entrare in vigore, dovettero ancora 
eliminarsi svariate difficoltà. Venezia, cioè, richiese dall'im pera
t o r e  una dichiarazione, che la repubblica potrebbe conservare 
c o m e  p «mum<m o  legittim o quanto conquistasse sui Turchi in Dal- 
tiiozia. Ma il r-ancelliere imperiale sollevò l'obbiezione, che la D al
mazia apparteneva alla corona ungherese. Fu di nuovo il Buon- 
vtsi ad ottenere un compromesso. In articoli particolari venne 
stabilito: quanto Venezia riconquistasse in IhUmazia dei suoi 
possessi anteriori, sarebbe rimasto ad essa, ma le riconquiste nei 
singoli pocAi secondari dell'Ungheria sarebbero reincorporate alla 
corona di 8 . Stefano.*

* Vedi U • rrU*h>»<' del Hikkitim « nana 16*4. Ioc. cM.
* Vedi t»c*u»T VII t  f U  itr. farri lei «4 B r m n .  ct w r f . l i *  

•'««**» <S » l. I 93.
* V«4i h u n t i t .  1m m «w  X t  91 ».
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Anche ulteriori diflicoltù insorte vennero felicemente superale.1 
tosi il 24 n n t^ io  potè finalmente aver luogo a Roma, in una
• "Ugregazione generale tenuta dal papa coll'intervento «Iella mag
gior [»arte dei cardinali, la prestazione solenne di giuramento 
per l'osservanza «lei tra tta to . Vi funziono «la rappresentante del- 
l'imperatore il protettore «li Germania, cardinale Pio, da rappre
sentante di Sobieski, il protettore «li Polonia, cardinale Barbe* 
rmi, da rappresentante di Venezia il eardinale O tto  boni. Il papa 
«lette in questa circostanza assicurazione solenne, che avreblte 
concesso il suo appoggio di preghiere e «li ogni altro aiut«» ai 
collegati.*

Sulla medaglia commemorativa allora coniata, opera di un 
’•-desco, il rinomato m«>dagli*ta Hameran. si vedono i ritratti dei 
membri della lesa, con Inn«»cenzo X I  in tosta.* Kgli inerita un 
tal |«osto d’onore nou solo in forza della sua «ligniti, ma anche 
«»me vero autore d«*lla lega.* Im mediatam ente egli si adoperò 
ad estemlerln ani-ora ulteriormente. Non «ih» le sue galere proprie, 
ina anche quelle dei Cavalieri di Malta e del grandu«'a «U Toscana 
dovevano unirsi alla flotta di Venezia.1 1 nunzi pontifici «li Var
savia e di Vienna ebbero istruzione di appoggiare fortemente gli 
'forzi di 8ol»ie«ki e deU'im|»eraton* |»er l'adesione «lei tirali principe 
russo e del re di Persia alla Triplice alleanza.*

Mentre si schiudevano coni |«* migliori prospettive per la lotta 
contro i Turchi, tu tto  venne messo ancora una volta in forse dalla 
politica di Luigi X IV . Già al principio del 161M inmm-nzo X I  
s 'e v a  fatto  le più serie rimostranze ai re di Francia e di Mpagna 
» causa della loro guerra eri aveva eccitato ad un accomoda*

1 «tr. B .J I M  I t i  9 3 2 a.. 949$.. In2«»
* V«di • Aria conatrt.. lUtr*. 2JW 7»*. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a ;  

« « t n  del Cibo al Buon ria« in B a sa si III  M7 (con lai*» da «ai; • M w a  
4rl cardinale (« f io  l ’io a Leopoldo I del 27 « u à »  I6M . A f f  b 1 1  I o d i  
s t a l o  d i  V i e n n a ;  • f i l ie r a  dal rardiaale B aibm oi a !*ob*»a4i dal 
*5 m an ia  IM 4. LtM- di prime.. A r e k i e i o  e e g r e l o  p o n t i f i c i o .
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monto u »<1 un arm istizio.1 Da allora in poi egli si »doperò incauta» 
tementi* a tale line. Ma la Spaglia si vedeva m inacciata dal re «li 
Francia noti solo nei Paesi Bassi, ina anche in Ita lia . Il gabinetto 
ili Madrid aveva ferrato  già nel lt»78 di assicurare i suoi possessi 
nella penisola degli Appennini mediante una lega di quegli stati. 
Ma il piano si dimostrò irrealizzabile ; Venezia si sentiva cosi 
debole, che pensava solo alla neutralità, il granduca Cosimo di 
Toscana dipendeva da Luigi X IV  a causa della sua miserevole 
situazione matrimoniale. Vittorio Amedeo di Savoia era ancora 
troppo giovane. Innocenzo X I ,  quale capo della cristianità, ritenne 
•li non poter partecipare ad una lega particolare; e tanto più 
mantenne questo punto di vista, in quanto rifuggiva a ragione 
dairinasprire ulteriorm ente le sue questioni politico-ecclesia*! iche 
colla Francia mediante l’accessione a combinazioni politiche.* 
In tuli circostante riusci assai opportuno a Luigi X IV . che il 
degenerato duca di Mantova Ferdinando fa r lo  avesse sempre 
uovamente bisogno di danaro per la sua vita dissipatrice e lilwr 
timi. In un tra tta to  segreto concluso I*M dicembre 1878 a Versail
les il duca di Mantova promise ai Francesi di aprir loro la fortezza 
di Casale, ottenendo in cam bio il comando supremo delle trup|>e 
francesi nel caso di una guerra in Ita lia  e 100.004) scudi. L 'esecu
zione del tra tta to , però, andò a vuoto, perché l'interm ediano, 
il segretario di stato  mantovano M attioli, rivelò il segreto alle 
corti di Madrid e di Torino.1 T u ttav ia  ncH'autunno del HìMl 
Luigi X IV  raggiunse il suo scopo: per la somma di 500.000 lire 
Ferdinando fa r lo  consegno ai Francesi la cittadella di Casale. 
Con questo Luigi X IV  aveva in mano la più forte piazza dell'alta 
Ita lia  e m inacciava gli Spaglinoli in M ilano.4 Dopoché hi Savoia 
fu a ttra tta  nella sfera francese col matrimonio dei duca Vittorio 
Amedeo con Aniui, hi figlia del duca Filippo di Orléans, anche 
Genova, che era per la Spagna, dovette esser forzata a sottom ettersi. 
Non essendo«! i Genovesi m ostrati arrendevoli, nel maggio 1KHI 
comparve innaiuti alla loro c ittà  una flotta francese e con un bom- 
bardaiiicnto spaventoso la ridussi' in cenere e in rovina. « Un 
castigo cosi severo », scrisse il I«nuvoi* giubilante »1 t'rcqui. • in 
segnerà la ragione ai Genovesi e incuterà spavento a tu tti i prin
cipi. che hanno città  sul man* •.*

* Vedi t Bfvrt M i r i  ¿mutato 16*4. in Un *  m i  e «  I I  IM t.
* Vedi K it * o \ t .  r » t e M  I 44*. 111. Inni« H. Immmtrmi X I  31 * «opra 
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* Vrdi In VI* II. >lM V a>,i(na luti.
* Vedi R o r w n . U n u  III  374.



Luigi X IV  a tu rra  il LuMteinlnirgo. UH

Allorché l’inviato francese volle spiegare al papi» i ¡notivi 
ili questo trattam ento fatto  a  Genova, Innocenzo si ritinto di 
f io tta r lo , e colle lagrime agli occhi esclamò: • Signore, difendi 
tu la tua causa ! ».* I l 24 maggio egli si rivolse con una lettera 
predante a Luigi X IV  e Io scongiurò ¡1 non sconvolgere la guerra 
turca voluta «la Dio con un nuovo incendio guerresco in Italiti.9 
('■ià prima egli aveva rivolto le più nerie rimostranze all'inviato 
francese in Roma a causa della guerra crudele condotta in Fiandni, 
e  gli aveva detto addirittura, che il grande incendio appiccato 
da Luigi in Europa avreblte messo in fonte la crociata dei Cristiani 
contro i Turchi.1 T u tto  fu vano. Luigi persistè nell'assedio «li Lus
semburgo, che cadde in sua mano il I giugno. La notizia del fatto 
dette il sopravvento a  Vienna al partito, che voleva la pace coi 
Turchi e la guerra alla Francia. L 'im peratore «lifatti inviò tln «Fora 
»ette Reggimenti sul Reno, indusse la Ba vieni elettorale a prepa
rare il suo esercito e mobilitò le trup|ie «lei cim ili «li Fmnconia e 
dell’Aho Reno.*

Questa nuova piega »uscito nel Buonviai un’eccitazione appas
sionata. e addirittura disperazione. Egli chiese il suo richiamo, 
perchè tanto ormai, egli scrisse, cade tu tto  l'edificio eretto da noi 
«'on tante pene. * Ma il papa lascio al suo ponto lo «perimentato 
rappresentante della .Santa .Sede. Presto si vide la giu*tezza della 
»uà com lotta. A Vienna si compre*«1, «-he non *i poteva condurre

1 Vedi Ka%KE. h'ramiót (ìrtrk. I l i  IT». !>«l iWm» iW |»«t«'«fr «Ir. i iw k  
' u * r .n »  nel (itom  L tfm i. Ias~. 90 a.. 23.

• Il Breve é in HKHTilir.it II 177. t i r .  Cibo a iUwutai «I 24 mafig«*» l»*4 . in 
K4*j**i III  I044 e la • lettera del cardinale «arto l*loa l^eopnldo I «W 27 nati 
í »  ISS4. A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a .  Ininw iiio X I . <!•« 
* , r ’ a già una volta i 167») Interponi» m nliaiu nr Ira «ienova e l.uifii XIV
»•di B u t u i u  I 11*7. 20»; C U U I U ,  lor ó t .  121. m lrap rw  aorbe ad«*w 

••»ámenle l'opera di rtronrdia«oar, la «{«ale per-» la  **»*) «lifllnle. per avere 
d r» di Francia formulalo rondino«! ntraordinariamcnle gravi; o d t  11*«»non
II IW. |M. 210: C u u n t .  lor. « I  23 In a°«ta*>Aa »«tí lni*rtette «o ta lle , 
»»di le • relazioni del cardinale « arlo l*fc» tal dala 1« M»b**|o e 3 mar««. I«VM.

cit. I.a nnnK tlian«w  ebbe langa Analmente il 11 m a«*» IBM. vedi
PLtM ax. Ihpt. fmmf. IV M a.

* • Il cardinale «-arto l*io a l^opoido I in data « mafie*. 1**4 (lor. eét.«
• Il l'onieAre parlò al «mbaurtalote di I  n a n a  ron finto •entimeoto prt la 
'««delta rbet hmm> le armi del *ao r* in fiandra, per le w afpuiM u latte dopo 
•» pare di Xiairfia e per baver eccitato il firaa («ara rb * ra  ad arde«» I Katopa 
• b  pe» impedire li (nm pioi dell’armi (brW iaw  roo Irò il Tarn» ». I.U jria lo  
*■**6 di «m iniar* «{arati l ia p m r t ì .  Qoaodo. per*, vide, rke non t i a o u  a 
far an m n  H trtlo, lanciò r a a la »  l'adm ua.

• Vedi K zn v a . IH* Am+témrf'' | U««.-. Honara l « l .  i f c ,  14«. Kfcuu. Il 
P- 344.

* Vedi le • rrtu m ii dal Uaoorni dal »• « 27 firn«no l*M . 4i 
liw a m n ,  A r r b i r l o  » c e r a t o  p o a l i l i r i o .  H ib u a t*  in h a i i - . i ,

X I  104 a.



la guerra »u «lue friniti, v si porse hi mano a un coni prò intaso, che 
salvava almeno formalmente i diritti deU’iinpero e assicurava 
l’uccidente «n itro  una irruzione, dimodoché si poteva impiegare 
il pieno delle forze contro i Turchi. 11 15 agosto 168-1 venne sotto
scritto a Rat ¡.«¡bona per conto dell'impero e della Spagna un armi 
stizio «li venti anni, secondo il quale Strasburgo con Kehl e i ter 
ritori riuniti fino al 1° agosto 1681 dovevano rimanere per questo 
tempo in |Hissesso «Iella Francia. La Spagna otteneva la restitu
zione di Courtrai e Dixmuideu, ma cedeva Lussemburgo a 
Luigi X IV . Innocenio X I  e il Buon visi salutarono con gioia 
graiidiosirna questa mutazione, |>crchè guardavano tu tto  sotto 
il punto di vista della lotta contro il nemico ereditario della cri
stianità.1

Il papa dette anche questa volta assolutam ente tu tto  quello 
che poteva dare. Venezia, oltre il comando supremi» sulle galee 
papali, ottenne il permesso di una imposizione |>er 100.000 fiorini 
d’oro sul clero di tu tto  il suo territorio.* Il papa inoltre fece acqui
stati- in nutgi;io 1 tuino rubbi «li grano nelle Marche ed in Boinagna. 
e li donò »Ila repubblica per la confezione «Iella galletta.* Piti 
grandi di tu tti furono i sussidi ull'im|>eratore. il quale con una 
largu amnistia in «lata Ili gennaio 16*4 cercò «li remler liltere le 
forze ungheresi. Secondo i dati dell'inviato veneziano essi am m on
tarono in tutto  a 1.300.000 tioriui.1 Inoltre Iunocenzo impianto 
a sii«- spese mi lazzuretto da caui|M> «*«in «‘hirurghi e medici speciali 
|*er i soldati am m alati e feritiglieliVscrcito im periale.* A ll'E lettore

ISO Innnrrnvi X I. 1678-1080. Capitolo I I I .

1 Vmìi U m i li. Immuriti X I  S ì  *. A quali ■‘{•rrauir *1 •bh«niliitia«w il toro«« 
liuonrtM. *|t|wrr dal «un nirmurialr i«rc l.uigi X IV  >11 (tm idr » drl 24 a (m ta 
ISS4 > T u » t i  II J(i» ■>.». in m i. •imitmrulr al l^-ibiua ( v«-»li Pan» I di «taralo tot. 
I' ®^l). » «oinr lo alnan IniHwnilo X I |Tnli «opra p. 91. ISSI, «voltrv» il piano 
prr U rniH|ai»la della *«na. l’alnUiaa e dall'Egitto. r i i  rk» Ü i» 4i Fra nei» 
amila» tfrdilammtr Irli, l 'iu iv ù l 105 a.; S llM I#  3.1»l \ja lelo dal Boonruu 
r  d" InnocHU» X I pr» la «toriata ni m w lri uri ISSA aiwkr ron il progetto 
¡minwiliUr di rom|irii«in- t'ario di U m u  «tri sa» doralo con la Tramulrania 
»rdi f lu iv ú i  IM ». Adattala allo «rio pel la rroria«a drl PonleAr* è la
* Irllrra 4rll l>|l*irr huralnv. in data. Unlitm  IH iC»li> l»M  l,\ I  f  k  1 1  Í  »
• » ( f a t o  p o n t i f i c i o .  L M , M prime.), in m i annuncia al papa lu m i  
•tutu, dire ado. rkr ota poli* awuilimi ron iw tm o  r • i n l i n w i a u  inim m e 
ritiMlUni nomini* s

* V«di il • R n n  .W  33 apnir 1»M. urtla V.~Wi 4. ( l n w *  X I  SIS 
p «33 a., A i r k i r i  O » r  g r e 1 o p o n t i f i c i o .  U  ri ir inainn» dal drnan» 
do»ma «mt» i «rata dall inlet»aitalo r  dal p ainaira di V n m u  f t r .  anrbr 
H>>iJkxl I I I  it i] !« , sai),. eontnHoaioni tratte «la V n m »  u d ì  anni t&SI 
l * * i  dalle Moir drir Arrìprtafo. «redi ì I » .  UUmtmr* K  I .  17. B i b i t a .  
I » * »  r i t i r a  d i  >' r a  n r  o I o r I a .

* Vrdi la • drl cardinale ('allo  Pio a l^opoldu I M  S» im « w  
ISM . lar r ii.; t i r  am aci l  Ilo .

* VwJi « untai«ni in tmmu» m .  .la *» . X X V II Í4 S
* VmI i « «ntaiini in K lo rr  Ss»
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«li Baviera fu concessa per i suoi arm am enti una imposizione di
iOO.OOO fiorini sulle proprietà ecclesiastiche del suo territorio ,1 

al re di Polonia 500.000 ¿orini.*
Disgraziatamente i risultati dulia cam pagna non corrisposero 

in alcun modo a questi sacrifici. L ’inizio delle operazioni belliche, 
avvenuto assai tardi a  causa dell’attitudine m inacciosa di Luigi X IV  
»i svolsi« per verità favorevolmente. L ’esercito principale, di più 
•li 30.(Mio uomini, sotto il comando del duca Tarlo ili Lorena, che 
prima della sua entrata  in campo impetrò la benedizione parti
colare del pontefice,* e presso il quale si trovava il cappuccino 
Marco d’Aviano, si mise in movimento il 13 giugno 1084; il 17 
prette la fortezza di Visegnid. piccola, ma dominante la stretta  
del Danubio, il 27 respinse presso VVaitzen i Turchi ed occupò 
d .’(0 l'est, abbandonata dal nemico. Dopoché l'esercito imperiale, 
cresciuto a lo.ooo uomini, si fu riunito com pletamente il I I lu
glio innanzi a Buda, cominciò l’assedio di questa fortezza -  un 
anno giusto dopo il principio dell'assedio di Vienna da parte dei 
Turchi. Ma adesso si commise da parte cristiana lo stesso errore 
fatto allora da K ant Mustafà: si valutò troppo poco il nemico, 
il quale con 10.000  uomini di truppe scelte era deciso a difendere 
•ino all'estrem o lo Schlosslieru. solidamente fortificato. L'espu
gnazione della città  bassa, la cosidetta W asserstadt, il 10 luglio, 
e l'essere stato  il 22 respinto presso Hanunabég' un esercito di 
soceono fecero salire le aspettative di vittori» da parte im|>orialc, 
•>ve si *pcn> d'impadronirsi di Buda in cinque giorni. Ma i lavori 
di assedio, iniziati troppo in fretta e prematuramente, non cbliero 
alcun succ<*ss<i contro la resistenza d is u n ita  dei Turchi. Ki aggiunse 
una discordia scandalosa tra  i capi, specialmente tra Carlo ili Lo
rena «• Htarhemberg. Profondamente disgustato per d ò . M ano 
d'Aviano lascio l'esercito, prevedendo un esito disastroso. I/ar- 
iivo dei valomsi Bavaresi sotto Massimiliano K ma  miele e delle 
trup|>e di c im ilo  sveve. lilialmente anche <li reggimenti imperiali 
dalla Boemi» in settem bre suscitò nuove speranze, che  pere non si 
effettuarono. Alla fine di ottobre si dovette levar Tassodio: esso 
aveva durato 100 giorni, ed essendo scoppiate anche m alattie, 
aveva costato 23.000  uomini delle migliori truppe. Furono più

* Vodi B o J t t l  I I I  ftì*. tir . U * M ieta  drll X M lon - V u u m ilu to  Km» 
M Hr a liu n m ito  X I. in <tiU Monaco I t t t .  A r c h i v i o  ■ • « r e t o  p o n 
t i f i c i o .  M i  4t prlar. I l»

* HTLVtrs II . hook 33. P IU . Kl»n> *W . Dal Bwew al Xohicalii del 
»  apnlr l«M  ra a lu . eW allora gli Iv a » «  M M fu li X*m.<m» fiorini « d*rii»a- 
i s »  ombum* > «Rr t h i u  II I7Z>

* Vidi la *  M irra  di l'arto di U n ni« a IsaoM um  X I. in data, lana 
IT maggi0 IM 4. urli A r c h i v i o  * r | r * l o  p o n i  i l  i c  i o ,  M i  J i  
r > *  i l r  U Brvrr dH I? «taffno l*M . in B a s t in e *  II IS l *.



■ 152 I imi Melilo X I. 16 70-1089 . Capitolo I I I .

fortunati il fcldnuuetdallo Leslie in Slavonia, o il generale Schulz 
contro il Thòkòly nell’A lta Ungheria.1

I Veneziani, che il 15 luglio 1684 a Costantinopoli avevano 
dichiarato solennemente la guerra -  finora erano sta ti sempre i 
Turchi a dichiararla a loro -  da principio volevano muovere con
tro la Bosnia. Ma quando lu corte di Vienna, appoggiata dal Buon- 
vt»i, fece valere gli antichi titoli dei re d'Ungheria sulla Bosnia, 
qutwto piano fu abbandonato, ha flotta veneziana, rafforzata dalle 
galere papali, da quelle del granduca di Toscana e da quelle dei 
Cavalieri di Malta, fece vela sotto il comando di Francesco Moro- 
sini vano la costa di Albania, conquistò l’8 agosto San ta  Maura 
ucU’isola di Leuca e nel settem bre Prevesa all'im bocco del golfo 
d’Arta.* Un ulteriore successo fu, che la repubblica di Ilagusa 
si sciolse dal snu legame di vassallaggio con la Turchia e il -<* 
agosto 1684 si pose sotto la protezione imperiale in cam bio di anni 
e sussidi contro i Turchi.*

Sobieski rispose alle aspettative meno di tu tti. Secondo il suo 
«olito, egli formò piani grandiosi, ma entrò abbastanza tardi in 
Podolia, assediò la fortezza di Choeim, senza riuscire a  prenderla, 
e anche il suo tentativo di passare il D niestr fu impedito dai 
Turchi.*

Innocenzo X I ,  che nel maggio 1684 aveva fatto  implorare da 
una processione di supplica la tieuedizione del cielo sulle armi 
cristiane,» fu tenuto esattam ente al corrente delle operazioni di 
guerra, a voce dal cardinale Pio, per iscritto da Carlo di Lorena, 
l.<o|Hildi< I , il Doge e Sobieski. Il 20 luglio si congTatulò coll'im 
iterai ore e il duca di Ivo rena per la conquista di Visegràd e la vit -

' *nUa d el IAS4 d r . W a -.m lh . l ì  tel. Leofa U t  I « U  ».; I l» » '
ti».« I l i  Knecn to s  litr.it.« ni Rii I 77 ì l i  tin i. Jet K . K .  Krteftm r
t l „ .  IM 4, 3 7 7 .4  K lu rr 3»l A. VfcKK**. Ordf Mmemfli. Bttdapeal l»*7; 
K k u u .ii JU » .

* *1». I.«h U lU i .  t a m a k  «or. J. I tutta fa rm i >a Lewmmle. Colonia I6VI. 
O U K M I, /Swm A  IV arm  ta lem ¡m JeiUl ». Lefm camita V a m r fk  IV ,  Veoeua 
ITuft, « . . .  I l u « u  III 7M a.; O tu U K U to rn . i^umltm mmmimnm 37S ». 
>rlU  * lei Irta. colla quale tl doge Marcantonio Gioatmiani annuncia al papa 
il J»  *C “ l»  l*M  la 'n o q u tta  di Hanta Maura, v n w  parUcolaravente h k r i io
I alalo 4rt p w iliirt A r c h i v i a  » c g r e l  o p o n t i f i c i o .  LeU. Jt prtar.

* Vedi U n ix * * .  Oeelerr Slamlerrrlni^t | »3.
* '» d i  IU m u s i  74 a. IU h k m , I I I  77 ! Il Sobiolu in » »  al pnatefe* 

pii» volle tU (h r  trU ls n i «alle atte nprium m  (« r ltn c b » . rati il IS luglio.
II  » «guato. 13 iw o n h ir  I6S4 (rrdi T h u x h i . V ra a a ra b  ì* 4  ».(. ma 
»»Ila «ita * Irllrt»  al l ibo del 13 Iturrmhrr IdM A r c h i v i o  a c e r e t o  
p » n I i I i c i a  .  Leti. J ,  prime. 11«) dorelle egli «tnwu a n n x lt r tr  I . dnaaln. 
che kaano aapato in gran palle a ltiire tM ir  i noairi dwgui »- I t i .  T n u x u u  
k»- MI -*•* ItM IHIM  II » 1 .

» Vedi • Ire»«» MmnmmO, del 17 maggio 16*4. B i b l i o t e c a  V i t 
t o r i »  K B> a n *  e I e d i  R o m a .
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tori* di W aitzen;* il 29 rispose »11» coni munizione frittagli dall» 
«•ginn «li Poloni» Maria Casimira circa pii ostacoli, che si frappo* 
rierano »11’en tm ta in campo del m arito.* Per ringraziamento delle 
\ it toric ungheresi il papa fece cantare un « Te Denta » al Quirinale. 
Alla regina Cristina, che si congratulava, disse, che egli avrebbe 
•lato ulteriori sussidi per la guerra turca.1 11 5 aposto Innocenzo X I  
mandò invito agli zar Ivan  e Pietro ai Gran Principi e  ad altri nobili 
•li ltussia, perchè entrassero nella santa Lega. Il 8obi««skÌ,4 che non 
aveva alcun successo da annunciare, mandò a Roma iti aposto una 
Intndiera conquistata Panno precedente u Párkány, sui Turchi, 
la qual«« era destinata per la Santa Casa «li Loreto. ('io corrispon
deva così heue alla fiducia del poutetice nella protezione della 
Vergine Santissim a, ch'cpli fece coniare un» medaglia apposita 
ni ricordo del dono.* Innocenzo X I  puanlò allora verso l’ I'nphcria 
<«>n tanto maKpiore speranza, in quanto pi tinse la notizia «Iella 
vittoria di Hamzsabép, per la «piale il 12 aposto furono inviate 
lettere «li congratulazione all’im peratofe <«d al «lu<‘a  «li Lorena.* 
Il cardinale Pio ebbe ormai «Ielle udienze, che spesso duravano 
■piatirò ore e in cui il papa temleva l'orecchio con tensione «l'animo 
•Ile notizie circa  l’assedio di B in la .’ Il 19 agosto si riferisce «la 
Homa, che Innocenz«i X I  ha fatto  fan* una funzione «li ringrazia
mento a Dio per la vittoria di Hamzsabée, e ch'etili «'• cosi cupido 
«li sapere la preaa di Buda, che c ’è un servizio «li veglia la notte 
l»er esser pronti in ogni or» a ricever notizie.*

Il 2? luglio 16MI l<oo|Mildo annunciavi» al papa di «iterare

1 Vedi BKKTiltr.li I l  1M. \jk “ M irra  di «"arlo di Lolewt al papa * dn
- amp dr Vals > «olla rancatala di V iangntd • dar» Irruir hnirv-a d alta<|U<- » 
e «olla balla«! ut di W ai Urti (tla illw  a or p u l»  dr 1 infanterie m  (iter». |iim  
I»  rtfluni quila aroieat et mìa lear cavallerie dan» noe derootte m llrte  ») 
è in L ati. A  prim e.. A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .

* Vedi B u m t m  II  |8«t. U  ‘ M ir ra  della regina di Polonia. in data 
Zavnrw 14 giugno lAM. in L*U. d< prior. Inr. r i i .

* Vedi • . I m »  Kwnrntt« del SS taglio I M .  loc. r ii. Leopoldo I •olimi« 
dal papa roa * M iera, in dala l.tnr 3 loglio |«M i Lati 4» pnw. I IS. lor. rii.) , 
»*>*i caMudi. rirhiamanduKi ai *nrmmi unghertM

* Vedi Burniteli II 1*7.
* YVdì l 'k t V  LX •> t»4l. V m n  « *•.■»!. I l  mmtmmrw» 4t a la ama 4ifaaa 

«Urte««. Ker an ali II» I». I SS ». ; B »v*>% t I I  *73 . n. 37 a.; A'«*, almr, 1931. 174 
VW l'UTM one l i w n w  del I7 M  la bom berà la  portala • V«nutria per opera 
di u  generale polare», rd ora è  •rnatpafwa

* Vedi B n r lH tu  II 1*9 Ivi 1 «  le raagralulitonni a Venrsia del SA ago. 
•t*> IU 4  per la vittoria navale di l ^ v i d u

* Vedi *  .Imam Marranci» del 13 a fm la  ISM . lor. rii. Il |>apa. * annui» la 
il r ordinale ta rlo  IV» U IS agmto IAM «A r r  h i *  i o d i  l u t a t o  d i  V i e n -  
»  a). pe«wa auto alla gnerra larra  e a lo«tierr il perinalo di g»etra tra i prinnpi 
•'Miteni.

* Vedi * A m m  M«raaam4t» del IV agnwlo IM 4. Inr. t i l .



nella prossima caduta di Buda.1 Ma i resoconti dall'Ungheria 
vennero invecc sempre più sfavorevoli, dimodoché Innocenze 
incitò l’elettore Massimiliano Enrico di Colonia a ll’invio di trupp«- 
ausiliari.' Kgli «parava moltissimo dall’arrivo dei Bavaresi.* Il 
l i  ottobre si rivolse ul Sobieski pregandolo «li abbandonare l’im 
presa contro Katnieniec e «li penetrare nell’interno della Tur 
chia, per facilitare cosi la conquista di Buda.4 Ma l'assedio andava 
sempre più in lungo, e sempre più cresceva la preoccupazione del 
pontefice.* Kj;li salutò quindi con giubilo il 28 ottobre la notizia, 
che i Bavaresi sotto Massimiliano Kmanuele si approssimavano 
a Muda.* Il liti settem bre (’E lettore di Baviera aveva espresso al 
pupa dal campo innanzi a Buda la sua speranza nella conquista 
di questa piazza assai forte j»er arte  e più ancora per natura.’ 
((rande fu pertanto la disillusione del Santo Padre, allorché poi 
giunse la notizia, che l’assedio era stato  tolto. Bclazioni da Bora» 
riferiscono, che il pupa cadde in una tristezza com pleta.* Vi con
tribuirono non poco le notizie, inviategli dall’im peratore il l i  
dicembre, sulle gravi |>erdite di materiale «la guerra e di danaro, 
che aveva costato l'assedio inutile di Buda. Leopoldo accennava 
al teiii|>o stesso ai nuovi grandi arm am enti dei Turchi, che face
vano temere un nuovo assedio di Vienna, e chiedeva insistente
mente un pronto aiuto per la campagna dell'anno dopo.* Nono
stante lo scardo successo del ItWl, il papa vi si mostro pronto. 
Il .1 feblmiio »»gli concesse, che un terzo dei Iteni ecclesia

I&4 Innoc-etuto X I. 1070-1680. Capitolo I I I .

* « * Vilr,« «uh auspici» !*»*• V. nuMlrmqur pianini oratiotiutu «ufliagii» 
hrllutn ra n ln  inftdrira feliritrr adminiatralur liu.-u*|ur. ut mrrupandi Umlaut 
pruvima *|m a ltn llr*! •. A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .
<it prime | |s Ivi una * Ir ltn a  «enaa «lata di t'arlo di l/>mu |ver«*«imltnente 
drl sa giugno IHMl. in m i n lrn a v  particolareggiatamente al papa cirra I m<«<1hi 
«* la ronquiata d*-l . grand »teudnrt de l 'm p ir f  othoman *.

* Breve drl »  t r l t m b i r  IftM . in B u t n i t »  II IM . Inw xTiu«' X I mante 
neva »a»« uomini di truppe. vedi MichaI'H II SS. Il 7 n tlob ir ItM  «*h  
v rta  alt'Elettore di robinia. rbe Ir truppr mandate rontrv l.irgi avrebbero 
*«v(|ii in t ngtwna con maggiore utilità per la cauaa m attan a, egli. per«, 
confida, clic I I.lettore m p tn d rrì alle »»pellatice papali H i i n m «  Il IMI.

» Vrdi It-M.M III WU
* Vedi UutTittntc II IH»
» Vedi » I m a  Ua/nwlli del U  ottobre l«W4. toc eit.
* Vedi B m i i IIKH II IM.
* • * Hperamu» proimie. adbur non otntante brevitaie tM ipofu aul in tra *  

pene m in*. |»r grattala I>«| et VpwM Va» benedici lonrm. lori ttuiu*. 
arte q unterà. «rd natura et «4111 magi» muniti drdit«o«»MH. sua ablenla luna 
ottomanira magnam palietur relipun. Kceleata vem tW . rieri« ul *ol. in im 
meuavm poterli mo> diffundrre radio*, pio qua n w n a  oworum « « IW ie  
lohaerm» non «otum vite» a Dr® mtbi roncrtM *. «rd e» aanguiarm r-mm vita 
tmper*d«rre paralo* *um •- A r e  b i v i o  s e g r e t e  p o  n l t f i r i o .

* Vedi *  , lm a >  V w e m tt* dei 23 novem bre l& M . io r. o t
* le t t e r a  del 14 .tirerà  hre 1 * * 4 . in  T m tX tU I. i l  »mmmrmU S P »
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stici di ogni genere, acquistati dal clero secolare e regolare iu*i 
paesi austrìaci ereditari da sessan tann i a questa parte, venissero 
vendati, c il ricavo impiegato a coprire le spese di guerra.1 Furono 
anche esortati i vescovi e gli aliati itegli Ordini tedeschi a mandare 
truppe e denaro j>er la guerra turca;* così pure gli abati benedettini 
di Svizzera.1 più tardi anche i capitoli cattedrali di Liegi. Colonia. 
Ilildcshcim e Mitnster.* Non meno zelanti del papa furono Marco 
d'Aviano e Huonvisi. Marco d’Aviano sostenne l'opinione, che hi 
prossima campagna dovessi- incominciare assolutam ente il 20 
maggio, e credette anzi di dover abbozzare un vero e proprio 
piano di guerra. Al tempo stesso egli fece premure jwr la riforma 
tanto necessaria del sistema tinanziarìo austriaco.* Nello stesso 
indirizzo si odoperò il cardinale Huonvisi. Kgli ottenne, che il coni* 
mÌMario generale per la guerra, conte Sigfrido Hreuner, non a ll 'a l
tezza del com pito, fosse sostituito dairecfcllen te conte R ab atta .*  
11 Ituonvisi si adopero anche instancabilm ente a procurare mezzi 
pecuniali. Si dovette a lui. se la ricca eredità deU'arcivescov o  di 
(■rati, Szelepcsénvi, e del vescovo di Vienna, Kmtnerich Sinelli, 
venne impiegata, dietro promessa di risarcim ento posteriore, |>er 
tfli arm am enti.’

Per le pratiche del Huonvisi Innocenzo X I  mando al principio 
di a p rile .)MO.OOo fiorini e qualche mese più ta r l i  ancora 5 0 .0 0 0 . 
Il Itano di Croazia ebbe 15.000 fiorini; inoltre il pontefice dette 
altri I o .ihmi fiorini per gli ospedali da ca m p o  i- grandi quantità di 
Italsamo.* Cosi le provvisioni molteplici ed energiche del Capo 
supremo della Chiesa e del suo nunzio riusrirono ancora una volta 
di valore altissim o j*er la prosecuzione della guerra.*

Nonostante le esortazioni di Marco d’Aviano, la campami» ilei 
1HM5 comincio solo in luglio. Il piano fu lo stesso dell'unno prece
dente: il Ijeslie doveva operai« in Slavonia. lo S«-hulz neH'Cnyhena 
superiore, Carlo ili I/orena sulla linea del Danubio. S ’incominciò 
dapprima l’assedio di Neuhàusel. (Quando. però, giunse la notizia, 
che Ihrahini Pascià assediava Gran, il grosso delle forze, 40.000

• Vtdi HftKttiif.* II  212. 21*. F u i < ù l  12«. 13" a-j »U n um  3iA In 
I»* * Botkr ai In a li  ponliAri in V i« u u W » l» b b r ii«  l»*S . «I f i» « '* »  di («urli 
W  24 B im i .  ai v w o tu  di WV sw  S (M « d l de) » (n | w i. il !*•(“  inpoii» di 
•Ui M la u  pin-M  MSt (k— w ii di p lMM  e colin i  w rliw m irl in )1|Wld<i 
«il impasia laura, lo fn r w fl A r t k i r l e  r i v i r a  d i  H r f < r t  i  Jtf «4«.

* Vedi Bm h i i m  II 2 W I i l l t .  Sai risaltali r*d i P«»**w l 12!,
• Vfdi Hm t iiik *  Il SII a.
* Vedi ivi 283 a.
• Vrdi <W ru fn W taM . rd . K u m  ¿2  •
* V«di h a n i A l  12» ♦.
• Vrdi t r i  123 a.
» V«di ivi I » .
* Ciadiaìo M  Ki m u  s  i l ì ì i .
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uomini, mosse a lilierarla «otto il comando di Tarlo di Lorena, 
dell’Elettore Massimiliano Emanuele e del principe Giorgi» di 
W aldeek. Il IO agosto, innanzi a (in n i, si venne a  battaglia, che 
terminò colla disfatta completa dei Turchi. Tre giorni dopo 
venne ripugnata Ncultàusel, una * pietra angolare > della potenza 
turca in Ungheria. Anche in Klavonia l’esercito imperiale ottenne 
un successo. l.cilie conquistò Esseg, dopodiché Ibrahim  Pascià 
si ritiro a Belgrado.1

Dopo le vittorie di Gran e di Neuhauitel Leopoldo I mando il 
giovane conte Rosenberg, il tiglio del presidente cam erale, con una 
lettera autografa a Hotna, in cui chiedeva novaraente sussidi.* 
Giunto nella città  eterna il 29 agosto, il Rosenberg fu subito con
dotto dal cardinale Pio presso il papa, il quale tu ttav ia  si mostro 
assai riservato. Motivo di ciò non fu solo il cattivo  stato delle 
tlnanxc, ma anche il fatto , che proprio il padre del BoM nbergaveva 
qualche colpa per la sua cattiva  amministrazione finanziaria e 
l»er l'impiego dei sussidi pontifici.* L'opinione, però, sorta in Vienna, 
che Innocenzo X I  fosse contrario ad una prosecuzione della guerra 
turca, potè esser confutata pienamente dal Buonviai.* Il papa, 
che solennizzo le vittorie ddl'im peratore con una funzione di rin
graziamento a Dio, e in essa intonò |>cr*onalmente il « Te Dettili *,* 
poteva tanto meno pensare ad un abbandono della lo tta , in quanto 
le prospettive orsi erano favorevoli. So tto  il comando supremo 
dì Pruncesco Morosini la flotta veneziana, nella quale si trovavano

* Vedi W jtiiV U . //•»! Im fM M i / « 5 2  a.; Koki.H Vii» IMMURI mi i ISA ».; 
i Kikx- i 141 iti K tn u m  333 ».

* *  ftH g ia a lt ìli ¡¿rii «fi p rim r. I I S ,  \ r r  b i v i o  « r g r e t o  p o n t i 
f i c i o ,  U  dom ande | iirm trn | i, dpi 22 I r b b n io  r  24 giugno l in i ,  in  T n t i v n .
U n n a ra b  JM . SM U  notum della vittoria di I ì i j u i  (iu iu r « K m u  la mal 

lina del 23 «fm lo (*  t 'i l»  » lUmuvuo 2-5 agosto IUU , A r c h i v i o  
p o n t i f i c i » .  .Xamcal J. fìrrm«ao» 3* p. 3S7b ivi 211 p. 13« ». • BfW * 
itUlmiK ,tt «■*'» chr arguito tp p im n  Strigoli la alti Ifi d'A^OtO) La c«a* 
1 " w *  S l k l m l  In Mpnta a Hntna «al« il I*  (rltrm lirr 1*111» a Bu.mivum
I l ~Urmbfir l«U*3. tr i 3» p. SWV».

* Vedi partirolafTKjtiala tiri t'KAKXòl ( 14» ».). f i »  « l i l iu i  
I»* pómo la « i» la»«w  tiri «militale Carlo Pio del »  «-ttroibrr lr,V, (A r -
• b i v i «  d i  M a l o  d i  V i m a  al. Sul cattivo «tal» drOr ttaaasr vrdi i 
B l* * i  io He a in ita  II 22» a.. 241 ». e U • ir Iasione dello lacohUIi al Cibo da 
\ rw iia  «»r porr .» chiedevano MuaMli) del 7 aprile IMS. Il U bo (ti «rrivava 
il 7 toltilo ltófc.1 , *  Trovando** X. S. manat» r i  angariato  pel i U i(i  «oerorM 
dall «toofa pr» U « a n ta  m atto il Totro, m>a pad «appio* ta ta ti*  Ir parti 
ne taf qaeti» fW  |»< alito avtvMw potato !»»«■ >, .V auw l A  IV «,-«i 12*. 
p i » i «  irti. 2?*>. A t t l i i r i »  « e g r e t o  p o n t i f i c i o .

* Vnll l u m  i 133 «.
» Vidi olili. Ir * KrUtwu dei rantinale Callo Pio del 9 e 21 w t tr a b n  l« tó  

«tur. r i i» . anrbr I *  J n w  NmnmmO, drtl S v llm tb r r  IM I. B i b l i o t e c a
V 11 t o t  !  e  E w a a a v l *  d i  R o m a .  Il H m » di c u a fn li lU M ir  a 
Leopoldo I de* *  .ritrm h f* I&S3 . u, H w ts iw  II 247.
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ancora una volta galere «1»*I papa, ili Toscana e dei Cavalieri ili Malta, 
aveva ottenuto il 12 agosto un successo splendido colla conquista 
di Coron;1 e la notizia ne giunge a lim ila contem poraneam ente a 
quella della conquista di Neuhftusel.* Cosa non meno im portante 
iu. che anche di fronte al Thokòly le unni dell'im peratore ebbero 
fortuna. Il generale Schulz penetrò vittoriosam ente nell’Ungheria 
superiore, cosicché il Thokoly, !’• autore della ribellione e di tu tti 
i inali »,* dovette fuggire presso i Turchi, i quali pero lo portarono 
in catene a Belgrado. Quanto si f o s s e  scoraggiati sul Corno d’oro
10 mostra il fa tto , che il sultano si dichiarò pronto a consegnare
11 Thflkòly, volendo pace coll’imperatore. A Vienna, ove il Buon*

1 Vedi 8«nwENCsr.. Omrkieàl» •irr  kammotr. Trmppem in lirirrh rultimi 
16* t 1699. Hannover IN.V4, 27 «a.. urrondo il quale la partecipatoli» d«l 
«•>1» ausiliari' aunovrrnar. flirt«- di i(m i uomini. fu aaaai ini|mrtante. t 'ir. anrlir 
•»C'-UKumiTl, Squadra 3U0 a., 4<*2 ». Sull'imprnaaionr in Roma violi B ekto- 
‘•otti nell1.4 rriirio  ilei Goni V 50. Scila  * lettera il ri I )ogc al papa, in ilatn, 
Vrnccia Stt aguato Ili**.", ila riapoata *  in B u r n u s *  Il 24H>. la qual» ri ronfiar e
• -iMamentc l'aiuto d'Innorrnso X I . f  detto: • Il Dio degt'naaprrili r  della n i-  
lorie, gradendo la purità della religioaa inlrnUnor con cui imito gl’aunpirii 
Miri di V. B°* la Krpuhlira noatra prontamente unrwlmi alla «arra l<iy>, 
ila ron tutto il rigorr impugnate l'armi contro l'ottomana barbari*, l ' i  degnalo 
™« la sua infinita miarrirordia permettere rbr il noatro capitan generai. a*«i- 
««ilo dal valido r  vigoroa» corpo drllr truppr r  forar di santa l'biraa. r  drll a llir  
Salirai r  Toarane auaailiari. poatoai all'iwwllo drila importantr p i u u  di Conni 
M b  priuripali drl regno drila Morra, doppo quaranta arttr giorni pò«** 
Irionfare d'un raarrrito d'olire dirri millr combattenti. rb r ron la maggiori* 
rMilmionr ai portava all' aorronw drU’oppognato barbaro recinto. r  con horrnlr 
*<ra«gi e morti di cooawlrrabtle nummi di qoegl'infrdeii. tra quali il Baaaà 
rbr |o dirigeva ron altro prinripal comandante. impadronirai drl rampo ron
; acquiate» di lutto il bagaglio, di piti prati di rannonr r  di molte bandiere 
taariatr in abbandono dalle reiiqair deU'caacrrtto medmimo. datoai a preri- 
Piloaa ignomentoaiiwima foga. Lo atraao rapo aupremo con la ava consumala 
"■perirtua. valendo«! drila coogiontara propèlla, m u  perder momenti, con 
•r \ ittorioM militir acrintoai al gm rralr aaaallo della piaxaa. coll'impiego di 
latte  le militari indiutne ba anche potato godete la »rronda «arena« va bene 
•InItone dimpadroairaror a fo n a d'armi. » di piantarvi il gtorioao vernilo deila 
r*nrr r  drl noatro aaato protettore, mandando a Al di spada ta llo  il n i m m u  
pro**dio in pena drH'o*tinala rostanl— ima rn ato tu a  *. IM I. d* prime., A r • 
• b i v i o  a e g r e t o  p o n t i f i c i o .

• Vedi *  l ibo a ltuonvuu 1« arttetnbre |ft*5. -V.a--.oi di tfrrmamut 591. 
A r c h i v i o  i  e g r e i o p o n t i f i c i a .  La • IrUrra di farlo  di Im w w
*  datala Gomena 12 agnato IM&. LtU. di pnme I la . itri. I-» risposi* del 
pop* in B e a n t i* *  I l  24«.

* * KebeUmata omniamqoe maloram «orlar • lo rbum a l^opoldo I orila 
•au *  lettera al pop*. la data. Vienna I» novembre IM S (£ * L  di prime I I * .  
A r c h i v i o  a e g r e t o  p o n I i f  i r  i a j.  Inooanuo X I aveva «oai pmriaalo
il 2» ottobre IMA per M ttJa  drl Itb o  al H aaarM  il ponto di vwta drila l'u n » 
»«st i l la  trattativa roa i Torchi, a« eW inawtevaao aarW  I imperatore e il 
BooavW contro aironi ministri, ma anriw M a n u  trattativa eoi TWókòlv, 
s qacato perfido mostro di nrbcJlioaa • i.Vaanaf. da firn a«»— la  p mia. loc. r-il l.



15* Illlloci-llX» X I. I67G-1689. Capitolo H I.

visi e l'inviato veneziano fo m a ro  si impegnarono a  fondo per I» 
prosecuzione della guerra, l’offerta venne respinta.1

L’imprigionamento del Thòkòly, che il Buonvisi dichiaro un 
vantaggio più £Tande che la riconquista di Xeuhausel.’ ebbe per 
loiiseguenza la dissoluzione completa del suo governo nell’Unghe 
ria supcriore.* Le *|>cmnze del papa ora si rianimarono novamcnte; 
••gli credette di possedere adesso un preannunzio ed una garanzia 
l»>r la rovina completa della dominazione turca in Ungheria. 
Allorché il cardinale l*io gli fece rapporto sull’im portante cam bia
mento di situazione, gli si empirono gli occhi di lagrime; elidendo 
in ginocchio, egli ringraziò Dio e ordinò una funzione di rin
graziamento nella chiesa nazionale tedesca dell’Anim a.* Venne 
ora decisa la tassazione del clero spaglinolo, contro la quale egli 
aveva resistito a lungo a causa dell'aggravio che pesava su di 
esso. Ma per sussidi ulteriori egli dichiarò, avuto riguardo allo 
«tato delle sue tluanze, ili non poter fare ancora nessuna pro
messa.*

Non poche preoccupazioni procacciava al |iapa la disunione 
dei ministri a Vienna e la dipendenza di i/copoldo I dai suoi con
siglieri.* Il re di Polonia Sobieski, terzo membro della santa Lcg*,

* Vedi Kni.u. li 349«.
* Vedi U * Intera del Buonvisi dcJ I" novembre 16*5. A r c h i v i o  

» ' i r » ! »  p o m t l l i l o ,  .VhumI. rfi Urrmania r  U relazione in hu»\<>l
IA? a.

* Vedi Kedlk h 380*.
* V «li I» • relazioni del rarduulr Carlo I*io <irl IS e 24 novembre IMA. 

A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a ,  « l a  rrlaiionr in h u u i « i  IM . 
*tr . •»«'Ite s, itM ieux 4M •  Il cardinale Carlo l ’io a LropoUn I. I# novem 
br* I IU , ilo«*, u t ) ,  (w u  straordinaria drl papa prr la nuova vittoria imperiale

Turchi. ( .Sentite a legjjerr le lettere del cani. Nunzio principiò a pianger*
* «  potè in (inarchi a render irratta a Dio . . .  e pareva come faon di w  p*r 
U (tubilo e per la tenereaaa ». Sotto rimpreaaione per la notista della vittoria
11 pnntritce r<Mi«w al cardinale l ’io la decima «tl clero «pagnuolo. che fino 
allo«» ali aveva wmprr rifiutalo II nunzio «pagnuolo. tuttavia, ebbe ordine 
di d n p n w ir. in lutto « m parte, quanti eflettivamente non potrò ero pagar*.
12 marco I«» : iivii- Il re di itpagna intende permettere la decima «al clero 
•pagnuolo per la guerra turca solo gè viene tolta la »comunica pronunciata dal 
»■»»*«" rw ,l,n  i funzionari napoletani. U  t'ongregazione. «penalmente Cibo • 
'  a*|w*wa. era contraria alla «comunka. cosi pure il nunzio Or« la Ctngrefa 
* " * *  *t*Te «ervir* prr uactr d'impaccio. I t r .  «otto capitolo 1

* '» d i  f a t a v i  ISA. Sull aggravio del riero «pagnaolo d r . il Breve in 
B uriH isa II J|* Vf* u I» dicembre lOSà • il Cibo potava annunciate al 
l im it i t i ,  che a  papa, «ebbene molti vescovi spaglinoli avnmm «retto  a Rum» 
a prupunto del loro aggrarto. aveva u ltoarrtlln  i brevi della decima per la 
Spagna, e che voleva, che tutti paga «aero per quanto era loro po—abilc- Xmmnmi. 
A  (M m m w  U  p. «M . A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .

* i t i .  * Cibo a BuoneM. SO ottobre IU 3 . .Vaaztwf. di Grrmmma 209. 
W». rtt . * t a p s ta  del BaoavM 1 11 novembre e * ntpoata del Cibo ad csna 
del I* dicembre I t t i .  lei.



aveva proposto anche m*l 1 «85 dei annidi piani, ma non aveva 
compiuto operazioni di guerra. La cosa non fa meraviglia, perchè 
l'inviato francese Bctliune, cognato della regina, seminava con
• accesso diffidenza contro l'im peratore. 11 contegno di Hobieski 
. ra cosi ambiguo, che il papa dovè temer»* l'uscita della Polonia 
«(alla lega.1 Ciò spiega, che a Koma ci si decidesse all'invio di 
grandi somme di danaro in Polonia. Alla tine del deccmhre His t 
Innocenzo X I  aveva inviato in Polonia, via Amsterdam, 100.000 
fiori ni. Nel febbraio 1685 mando altri Iimmhhi fiorini. all» tine di 
manto ancora 100.000.* Ma il Sobiodd richiedeva molto di più. 
Kgli aprirebbe la guerra, faceva annunziare da uti corriere, iti 
maggio, e proscguirchi>e la campagna con siffatta tenacia, che non 
l>t>nsava neppure a ritornare nei quartieri d’inverno; ina poteva 
•■fTettuare il suo proposito solo se otteneva un milione intero di 
fiorini.* Innocenzo cedette: egli dette incarico il 10 maggio 1 tiHf» 
al tesoriere di mandare 100.000 fiorini al nunzio Pallavicini; 
<on altri autograti aveva inviato 900.000 fiorini.1 Egli fece comu
nicare a Vienna, per tranquillizzare, che t'olii facendo, intendeva 
rendere un servigio anche all'im peratore, giacché la campagna 
di Hobieski porterebbe grandi vantaggi alla guerra in Ungheria.* 
Tuttavia alla corte ini|>eria!c, come si può comprendere, si era 
molto sdegnati.* .Ma pure hi condotta del papa appare giuntiti-
■ .ita, ove ni pensi, che solo mediante questa generosità ni |>otè 
mantenere la Polonia nella lega, e inoltre raggiungere un acromo-
1 lamento fra la Polonia e la li muda.’

(ìià  dal principio del I 6 M  il nunzio di Varsavia Pallavicini si 
adoperava a  pacificare la Polonia m ila Kunsia e ad unirle am be
due contro i Turchi.* Il papa, l'im peratore e Hobieski avevano

Il contegno ambiguo tiri Sobicski. 150

* Vedi P rakkói 171. 173.
* Vedi ir • l» llrrf ai l’allaririni dai 17 labbra» r  31 ro*r*m IAH5. V«»;mI. 

di f ’o lm a  IK5. p. i JS * . 22S*. A r c h i v i o  s a g r a l o  p o n t i f i c i » .
* Vedi h u ( > « l  I H l .
* • Sommari» dai rbirngTal» «agnato il 1« magrio IM 4, XmmJtml. di 

•ama Itó . p. 238 (rfr. 245*), loc. rit.
* Vedi K u i» o |  UT.
* Il Haonruu U iv n U t i  nella u u  ¡a M ir t i  a  l ibo del 2»* maggio l»*1 

<wr» la condotta tirila ( « r m  da pari» M  Habit l t i :  « K aa 11 Re di Poloni* 
no« cvoprscr* rea  ta tù  gii riarsi, r  aa aoa aarrt maggior riiicari» di quella 
«■ha mò l aano paaaato. or dorerà rendere M M I* «m io a W». r  non orcofTcr* 
rh'il «ao ragno apari mal pik di far k f f e .  s i  di barar aiuti, mentre toltane 
q»rl primo ballar* del aorcano di V irm a. no» d  *  mai piti rn la U  aziona 
m i m a  né profittrroir. *  nddrmo l'anno paatalo. <-be i Tarrlu non Irrrro 
<*ao delle loro »«m alale d lriiw— i. r  qacatanno aapfnaox* da i «npradrtti prwi 
'»pi. ebr niente I» rtirano, aa p«r» *  raro ta tto  qaaUo. ebr mi ba fidatilo. rU
*  ritornalo dalla loro corti *. .Vaaiwf. di Orrmmmt— 210 p. IM . A r c h i v i o
• * f t r i »  p o n t i f i c i o .

* Vtdi K«>U<1i 36ó
* V«di T m i n s ,  Mmmmmrmf 271 a.
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inviato in Persia a causa «Iella lotta contro la P orta , l'arcivescovo 
di N’oxivan, chi* nell'aprile 1684 riferì circa le sue* trattative a 
Mosca |mt (diacciare relazioni amichevoli tra  la Kussia e liorna 
Il Pallavicini si era ado]>crato ripetutam ente per ciò. Ora la 
situazione p anna miglior«*, perchè la zarina Sofia, che dal IBM.* 
aveva la reggenza per i suoi fratelli minorenni Ivan  e Pietro, 
mostrava disposizioni amichevoli verso i cattolici.* Nel giugno 
16*4 era stato mandato a Mosca, insieme coll’inviato imperiai** 
barone lilumherg, l’accorto gesuita Vota, un Savoiardo, che nel 
lutili«» tratto  sul miglioramento delle condizioni ili quei catto lici.* 
Innocenzo X I j»er parte sua aveva fatto  già in maggio donativi in 
denaro ai Cosacchi, e nel luglio promise loro di appoggiarli ulte 
dormente contro i Turchi.* Il 5 agosto 1681 fu mandato l’invito 
alla zarina ad entrare nella lega san ta .4 11 16 settem bre il papa 
era in grado di ringraziare il lilumlierg e il Vota, perchè avevano 
ottenuto l'ammissione di due gesuiti, che avrebbero esercitato 
il ministero pastorale presso gli stranieri cattolici in Mosca. 
Notizie ulteriori favorevoli furono inviate nel maguió 1 685 dal 
Pallavicini circa questo argomento.»

Una grave disillusione, |>erO, fu data dalla constatazione, chi- 
la Polonia nel 16H5 non fece nulla |>er la guerra turca. Si rim 
piangeva ora di aver versato somme cosi granili.' Tuttavia 
Innocenzo X I ,  dietro nuove preghiere e promesse, invio daccapo 
nel gennaio 16M6, 100.000 fiorini e altrettanto  nel febbraio, ordi
nando |ieri> al Pallavicini di pagarli solo se la risoluzione di agir»* 
fos** fermamente determ inata.7 Si aggiunsero ancora in febbraio 
«• marzo 100.000 fiorini per volta,* finalmente in aprile ancora 
100.000.* (Jnesti crossi sussidi vennero concessi anche in consid» 
razione del fatto , che le trattativ e di pace fra la Polonia e 1» 
Ru">ia, di cui il Pallavicini teneva al corrente il papa,1* promet
tevano nn feiiiv risultato.

* V «ll W  57S *. i f r .  l’u  ni iM. IV 77 95: I 3*.
* V«di T im u r» . lar. rtl. S *l a.
* Vedi Ir i «so. ja s
* V«ti iri s m .
* Vrdi ir i ; s t .

* í*» W ttxnmr Im rfn  «talr irapH'tfatr i l lrv r r , M tir r r i  fl Olbo il I*  *»«• 
««»o IM Í *1 i'«lU tK ui). mar M irhW r» •U tr di ( t u d *  BíBto. n u  IB Polonia 
»o« r  arvadato natía i Xmmnml, di 1’aUnim ISA. p. Sitó. A f r  h i r  i o  • « .  
í  r » I o p o n i i f i r  t o». || t¿  dK-rtnbrr l i t ó  il C ito  » r » n  • m ito  «I R v oo tm
« * ***»rbKr karaui t>n|» rW  U Kr di Polonia muta*»* i n o i  pn>(Hti ib ope-
f»U«al » t . t m 4,  i» r m aM  *» p. «su. iri).

Vrdi * l l l s  a Paila t  ir «ai ib dala I»  (niBain r  2 Irbbnlo  I« ** . .V a iM i. 
<h Pdaw a 1*4 p »*1 t t fh , ior. rit„

* Vb í i  *  I t h o  a  Paila« irin i in  d a la  13 frh ttra io  «• 16 m areo l« M , ir i p. Í H ,
» a » .

* Vtdl * obw a Pallavirini il 13 apnlr 16**. ir i  IW *.
*  Vcrdi T m i» U . Ior. » 5 » ,  SVT. SOS
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Innocenzo X I  giubilò, allorché ricevette la notizia, che il 
aprile (6 maggio) 1086 era «tata conclusa un’alleanza difensiva 

«>d offensiva contro i Turchi. Le condizioni di questa « pace eterna » 
■ nino: la R uìhìu conserva i territori acquistati nel 1667, fra cu» 
l’importante K iev, paga per essi 1.500.000 fiorini polacchi e si 
obbliga a com inciare fin dall'anno corrente la guerra contro i 
Turchi e ad attaccare più tardi la Crimea. In  tal modo anche 
il potente impero del Nord veniva incluso nella santa lega, « con 
gioia incommensurabile della cristianità • e con spavento della 
Porta.1 Innocenzo adesso si volse anche il «*0 luglio 1680 nova- 
mente allo Scià  di Persia per incitarlo ad unirsi alla grande lega 
«ontro i Turchi.*

Frattanto  l'instancabile Huonvisi aveva impegiutto tu tte  le 
*ue forze a  preparare la campagna di Ungheria.* Egli si adoperò

1 Vedi Dl'MONT V II 2. 122*.; l 'H l v i i t k i t M  I 37 a. Il Breve «ulta paco 
al *obieaki. del 6 lugli» IMO, in Bektm iex 11 27S a. ( I r .  ivi 2W) il Breve di 
ringraziamento alt'Oginuki (ter l'opera una nella conclusione della lega. I-e rela- 
noni deU'Oginaki al Pallavicini in T iikixkk. loe. cit. 303 a.

* Vedi ir i 307. Il nunzio Pallaviriai inviò rolla «uà * relaaione del 2V gen
naio IOSA le copie di tre * lettere; del 30 loglio e 3 agnato IMA, invia«« queate 
due da Hogdan ( Deodatoa) C.urdziecki i.V iu m ). Jt l'olamm 103, p. 20, 27. 
loe. cit.). e del 23 gennaio ISSA, diretta queuta dal veaeovo di Lacerna al nunzi» 
(ivi p. 29). Kcro il contenuto delle lettere. Quella del 30 lugli» I6HA: il re di 
l'eraia ha appreso la notista della vittoria infialisi a Vienna con ammirazione 
e TMibile gioia. Il p. Raffaele de Latina O. M. C. gli ha tradotto in perniano 
la relazione per iacritto. Il re inviò quindi in Turchia uno «pione. Hzachali 
'bautta. per «apere. te  le cose stavano coai in tutto. <ju**ti confermò le notizie 
•‘ceidetilali. Allorché allo J*eili giunaero in quamatma le lettere del papa, del
1 imperatore e dei re di Polonia, egli ha parlalo perumalmente con i latori 
*ull impresa contro i Turchi. L'inviato »Tedirae alla corte permiana ha rafforzalo
lo Hdà nel pernierò di parteciparvi. L'inviato ai chiama Fabrizio, lo, Bogdan 
Oardzteeki, *ooo «tato incaricato dal re d'inviar« un corriere al re di Polonia 
<off informazione, che 30.000 Arabi drll iw m lo  permana aooo pronti contro 
> Turchi. Nel dialleli« di I tabi torna vengono annunciati torbidi, che naturai 
mente U re dei Permani favoriare. -  Lettera dei 3 agnato: il («urdziecki può 
Annunciare da fonte airara, che i Permani tomo evirali la campo e ai trovano 
*a proaaimiU di Naxivan. !M dire, che tt vada raalro Babilonia - le tte ra  del 
»■rovo di l^ireoria: ImteruunZio regio alla corte perdiana è tornalo ron la 
be«« notizia «eguroteT rgti è partilo da lapohan oeU'agTMrtn IMS. Egli ha portalo 
al ru anatro (il re polacco) lettere amai amichevoli, ha eeprrwo la tu »  giote 
per la liberaziooe di Vienna ed i felici avvenimenti posteriori. Kgli vuole «fruì 
te»* la congiuntura favorevole. Liateruunzio d e a o ha vtrto partite l'me retto, 
fcgli dice a lim i, che i reati degli antichi Parti, i quali fin qui «lavano in parte 
«>i Permani, in parte eoi Tarchi, ora moo pamali totalmente ai Permani, 
perche la Porte voleva «peatire *» M »  di loro r ami' truppe di complemento 
ia Kuropa. A ) l m  I internunzio è «telo a m ilo  te modo «traordinartamenle 
amichevole Alle • »  notizie e .ta l«  prestala fede alla rorte della zarina *oAa.
-  I t r  inoltre Li rei It» .

* Per quanto **goe radi h t i n i  -i 174*. La rela«io«i ir i impiegale del 
B a n a n i  «ano in parte «la ro[»«a  te M i  « n i .  S » » » w  3 a*.

m n* 4tt Pte*. XIV.*«. Il
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nell«* direzioni più divene, innanzi tu tto  perchè la campagna 
comincias*«* già n«*l maggio, in un tempo in cui gli (berciti turchi 
non erano ancora pronti a com battere. Inoltre egli cercò anche di 
acqui*iure influenza stdl'andamento stesso delle operazioni; ma 
»opratutto ni preoccupo deirapprestam euto dei mezzi necessari 
finanziari, la cui mancanza era fa tta  valere incessantem ente dui 
partigiaui della pace iti Vienna e in Madrid. Tanto più penoso 
riuscì al iiuouvisi, che a Roma non si corrispondesse alle sue 
istanze. Ebbe qui influenza determ inante così il malcontento 
|M<r la cattiva amministrazione finanziaria della corte viennese, 
come anche la reale impossibilità di aver disponibili i contanti 
richiesti. Di settim ana in settim ana il Buonvisi ripetè le sue 
richieste di sussidi, ma ottenne sempre in risposta, che la magra 
della Camera apostolica rendeva disgraziatam ente la cosa impos
sibile. Nella sua nota cifrata del Iti febbraio 1686 il Cibo osserva 
freddamente, riguardo ai desideri dei p artiti pacifistici, che Buon
visi ha giustam ente com battuto , che l’im peratore naturalm ente 
è libero di concluder«' o no la pace coi Turchi, come gli sembri 
più vantaggioso, ma ha da considerare, che durante una even
tuale pace i Turchi potrebbero riacquistare forza e tentar«- di 
nuovo l'ass«Hlio «li Vienna.1 Leojxddo I si risentì m olto di questa 
risposta, e lo stesso Buonvisi non meno. Allorché al principio 
di itprìle fu scritto a quest«* no vani ente da Koma, ch 'era impos
sibile inviitr d en aro , egli domamlò, eccitatissim o, il suo richiamo. 
Ma il segretario di S ta to  ris|M>se, che non riteneva il moment«» 
allatto j**r esporre al papa i m otivi, su cui egli fondava la sua 
richiesta.* Lo zelantissimo nunzio era troppo stim ato a Roma, 
perchè si rinunciasse a uua tale personalità, tanto  più che la 
sua azioni- rispondeva perfettam ente agl’intenti del papa.*

IM  resto la situazione appariva al Buonvisi, facilm ente ecci- 
labile, in una luce tropp«t sfavorevole,* perchè i sussidi indiretti 
mediante l’applicazione di entrate ecclesiastiche procuravano 
pur sempre somme assai considerevoli. I prodotti della decima 
s|iaenuola, per la quale si adoperarono con zelo, tanto il Buon* 
visi, quanto il papa stesso, furono per verità una disillnunne; 
ina la rinnovazione della Bolla crociata di Pio V alla fine del 
I6H5 * ottenne buoni eflM ti. Italie parti più diverse affluivano 
al Buonvisi contributi volontari ragguardevoli per la guerra santa. 
Italia Svizzera il vescovo di Basilea mandò 12.000 Aorini, l’abate 
•li S . Gallo tsnoo fiorini. Ije abbazie minori l*enedettine e rister*

1 Ivi U
• U t .  Ir id a ttm i «tri Uuonruu « le h > ) » t r  d*J O l *  tr i  67 »... 7» . »1«
* V*d» K c f i e t t  374 374
• V»di t’iu k « ' i tOA.
* Vwtà K » U l  casi. Itmmmnn, Proti*. SLTtll.
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nettai contribuirono con 220« fiorini, 3000 talleri vennero dal 
cantone di Friburgo, dairEugudina a ltrettanto , da Toledo, l'ar- 
cliidioeesi «lei Cardinal Portoearrero, 10.500, dall’arcivescovo di 
Saragozza, 1000 doppioni.1 Im ponenti, poi. furono i contributi 
iM clero austriaco. Grazie all'autorizzazione papale del 3 feb
braio 1085 a n o  aveva facoltà di vendere il terzo di quanto aveva 
acquistato da MMant’anni. 11 17 febbraio 16X0 il Huonvisi potè 
annunciare a Rom a, che da questa fonte egli aveva messo a  dispo
ni/ione della corte imperiale, inclusi gli anticipi dell'estate passata, 
s.fi.OOO fiorini e fra poco ne darebbe altri 50.000.* Huonvisi e 
Kolloniseh applicarono rigorosamente la contribuzione; allorché 
nel 1687 essa fu chiusa, l'in troito complessivo am m ontava a
1 *100.000 fiorini.*

A Huonvisi e al papa dovette riuscire «li grandissimo com pia
li mento. che l'im peratore riuscisse in Germania non solo a m ante
nere i suoi alleati prfoipetohi precedenti, ma anche a guadagnarne 
ili nuoti. Il fa tto  più im portante fu la conclusione felice delle trat- 
totive coll'E lettore Federico Guglielmo di Brandeburgo militar 
mente potente. Questi abbandono tinalmente la Francia e il 4 gen
naio 1686 promise di m ettere a disposizione 7000 uomini dietro 
; ‘¿amento di 150.000 talleri d'imiH>ro, al che poi si aggiunse il 
-2  marzo un tra tta to  di alleanza coll’imperatore.* L 'E letto re di 
baviera Massimiliano Kmanuele, che il 15 luglio aveva sposato 
1* figlia dell'imperatore. Maria Antonia, promise 8000 uomini, 
i niettore di Sassonia 4700. L 'E letto re  di Colonia mise a disposi
none 2000 uomini, il circolo di Francom a .OHIO, quello di Svevia 
••*00, quello rimano superiori* 1500, la Svezia come stato d’impero 
1**00 uomini. I paesi ereditari austro-boem i concessero come negli

1 Vedi ivi 31, lo», 13«. K m »*"»  1»«. SW9. Kr.i.u< li 375. t*m ron tei ho II 
H I '  i M i  i t iu r r l  cfr. aneli» le • Ut Imi- del Cibo ai Bnonviai del » giogno e
* t»*lio l e u ,  secondo cui anche dal r u lo f lr  di l.oceraa Vmuero ifi~  • «nidi

moneta Romana«. .Tim m I. di Grrmmmm 3S. p. S4A. S*4. A r c h i v i o  
' • I t t i ®  p o n t i f i c i » .

* Vedi tirimi, ra ri, /fumetti U . * Il B noaru i. eh# non era panlo amico 
«lei sem iti, ti era lamentalo il SA febbraio IM S evi Cibo, rbe i Padri (il  procn- 
lavano difficoltà per le rontnbouoni (.Vanno/ di Orrmmmia I lo , p. 161, 
•°c- f i t ) .  • 11 Cibo rispo*» U 17 marao IMA. ebe I p m ll i  potevano rivolgerti
*  Roma. «e i pewi impórti rhw iw ero loro troppo gravi (Ivi 1*  p « M i .  li H o o n  
’ N  nelle m e * rrlaatuni del 11 aprii» e 37 nufip« IM S lamenta anebe man- 
'barai» spirito di M n iV io  in parerrbi abati e neQ'afrivmrovo di *ali*b«rito 
Ori I lo .  pp. 3£3. 433)

• V e d i M s r  mmm, KmümmtUrk I M i f i K > l » i T i  |OS «. iterando vna * lettera  
W  ( i l o  al Boonviai in dal« 34 a ú n a  IMS «Kilríbairuoa: 1‘aiviveeravo di 
’‘«likboritn per 100.000 ftorini. di r » l  7S «S I lo danai». IS.W » in polve«« a 
flu ttu ili. U veaeovo di T rm to  pel 30 (MO. il vvarovo di R im m ik w  per 16 000. 
V l i s t t a .  W In tm if  »  Pad«-* boro mandarono truppe. V X.-m I A  Orrmmmm» 
>* pp. A 9>. suo. loe. cit.

• Vedi R m ou ra 367 ».
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»lini precidenti 3.823.000 Donni, l’Ungheria 2 milioni.1 L'entu
siasmo per 1» guerra Manta comi mutò allora la cerehia più ampia. 
Nobili e plebei presero le armi. Come nella grande epoca «b ile 
crociate la gioventù capace «Ielle arm i «li tu tte  le Nazioni »«-¡rul 
l’invito «lei pap» alla lotta contro la Mezzaluna. Si calcolò il 
numero «lei volontari a 7000.*

L'esercito imperiale, ancora una volta conuuniato «la Carlo 
ili I«orchi», con una forza totale «li 56.000 uomini ni mosse nel 
giugno I6H« direttam ente contro Buda.* La fortezza, naturai 
mente »«»ai forte, ben fornita di vettovaglie e di materiale da 
guerra, era difetta da 7000 Turchi soltanto, ma questi erano eroi 
e il vecchio comandante Abdurrahman Pancia era deciso a  teneri- 
ad ogni costo quel punto im portante.

II 18 giugtu> comincio Famedio: a mezzogiorno, presso il Oer 
hardsberg o Blocksberg. prese posizione l’E lettore di Baviera, 
al lato opposto presso Buda vecchia fino ad occidente verso 
Leopoldsfeld il «luca di Lorena; seguiva a noni-ovest il campo dei 
Itrandeburghesi, quindi ad ovest e su«!—ovest novamente truppe 
dell’imperatore e tedesche «lcll'impcro. Ancora oggi fan ri coni" 
«lei Tedeschi 1 nomi del grande e del piccolo Schwuhenlierg (Moti 
taglia ilegli Svevi).

L ’attacco s'inizio il 20 giugno, prima a noni contn> la Wasaer- 
stad i, che il 24 fu abliandonata «lai Turchi. Questi si ritirarono 
nella città  alta , la fortezza propriamente detta, e fin-ero qui 
l'estrem o della nvistenza. Un an lito  attacco del 13 luglio falli; 
perfino l'esplosione di un grande magazzino ili polvere nel castello. 
I>er cui tremo la terra per un largo raggio, non riuscì a  far vacil
lare U coraggio dei Tun-lii. l*n assalto generale il 27 luglio, in cui 
il francescano Gabrieli, di Nizza, più tardi chiam ato «Gabriele 
del fuoco », »doperò una specie di fuoco greco, non raggiunse lo 
scopo nonostante tutto  l’entusiasmo alYnmtante la morte. Le 
perdite furono da umbe le parti assai gravi. Abdurrahman cre
deva, che un nuovo attacco  sarchi** stato  sicuramente resp in to  
dal potere miracoloso del pndeta. Migliori speranze dava la 
notizia sicura d eiraw icin arsi di un esercito di soccorso »otto il

* V «li Rh u m iil 373. Ctr. K i u u *  V II S*S; K m m l  7 *  ».
* Vali K to rr  402.
* Olir» I» « w n iin a l di Hamiim (III 7*4*.). R6»n li»  i> iu t»aiaa 

il  la *« .) , Ktorr 1401 ».), K t o i e n  (374*.), rfr. itw M lam il»  l'op n *. btM U  
»«• m p if  nrarrb» u rk ltM k W . drl K abul TI: M t  da /‘n i  iw a w in M
#<*# haa (• La rkw ^ «M < di Dada *  di l’n l  iwl l&sa •>. RnU|m t 1M4. m 
t .  Z l l u u r n ,  IH » O /n » («Xen *  il m sm  l«Ww> p*r Bada) aaaa 
d*» f é d n h n w t e f l  I&S4. InM lnw k Issa. Cfr. uw W  la p iM ir a im »  di 
Iiunu ano in »tampala rotar m an cw iill«  Ku>. l u t o » ' ,  «a h  
irnafar* l .Irrw M m ) r l a idi» # la fn a *  M ia  fmrtncaa da dada mrtt«. /SM. 
t\»a Madva no«hrt cd inlrodas. »»or da » . B cskw , |iwU|»ot lav i.



La presa di Buda. 1*3

(-••unimi" del nuovo G ran Visir Solimano. Dopoché il 3 agosto
• n» rimasto senza risultato un secondo assalto generale, il duca 
ili Lorena, lasciando un corpo d 'assed io  innanzi a Buda, mosse con 
to.000 uomini incontro al Gran Visir. In lotte sanguinose si riuscì 
nella seconda metà di agosto a respingere l’esercito di soccorso, 
i oni il destino di Buda fu deciso, l ’n assalto generale nel pome
ri.''ino ilei 2 settem bre procuro in poche or«* la caduta della fortezza. 
Li maggior parte della guarnigione, compreso anche Abdurmh- 
nuii, fece la m orte degli eroi; a lui fu riservata una sorte più 
di-gua che a Kar.» Mustufù, fatto strangolar«* dal sultano il 25 
dicembre 1683.

Al momento decisivo Marco d’A viano scrisse con mano tre 
mante d’emozione un breve rapporto all'im peratore: • Siano 
lodati Gesù e Maria! Buda è sta ta  presa di assalto. V. M. appren
derà i particolari. 15 un vero mirinolo di I»io Dopo 145 anni di 
dominazione mussulmana, la capitale dell*Ungheria, • il baluardo 
di contine dell'IsIam  in Europa, la serratura e la chiave dell'iin- 
I-ro ottom ano*,* era di nuovo iu p<iten* dei cristiani. Celiasi tu tte 
I» nazioni e le classi di Kuropa. vi ebbero parte: Ted«**chi di ogni 
•Hrpe, Ungheresi, Croati. Grandi «li Spagna, marchesi di Francia, 
l'onta inglesi, nobili italiani;1 ma auche molti della liorghesia, 
Ira cui 60 Catalani di Barcellona, avevano preso parte alla lotta, 
il cui e«it«> suscitò una t«*mp«**ta di entusiasmo simile a quella |mt 
I* interazione di Vienna.

Innocenzo X I ,  tenuto al corrente «lai Buonvisi sull'assedio di 
Rutta, aveva st*guito gii avvenimenti con aspettazione piena di 
■»'»sia. Kgli pregava inrw santem ente per l'esito feli«-«* della «lifllcile 
wiprosa.* LÀ sua prewcupazione «*rebbe, allorché la caduta «Iella 
Ertezza si protrasse. Appena minore era l'eccitazione dei K«unani; 
le notizie mtitevoli ponevano tu tta  la c ittà  iu movimento febbrile.* 
finalm ente 1'« settem bre parecchi corrieri p«ulanino la felli» 
novella agognata. l>a piena certezza» tuttavia, non si eM»e, m> 
non coll'arrivo di un t«« timone oculare dell'assedio, il conte I>e 
’̂ »afre, spedito «la M axim iliano Kmanuele c«in una breve lettera 
*1 |<wpa; IniKH-enzo lo trattenne con sé per tre n i* intere. Si 
•‘Minarono salve «la Caatel Sant'Angelo e il au«>no di tu tte  le

■ Vedi K u .ee  40«
* V sJì II m o r a  I I I  7 » .
* P n  m i. il mnunn Uk WIt d'Antr. rW « l i *  prr primo 

brwrU. ma m m a b rU r por» dopo «II» w  Im i» S* q»«ln pud» d*
*n»P» p stlm U ri II U u rd lo iu  w ll» « m i o  rita ta  «allo. n i. p i  a., IO*..
•*».. a»a.

* Vwlt R u t n o  14*. XI*.
* Vrd» le nollur |au1iraUinon»'p ad  rat« « n l io  di » * v » * »  d*t pnnrip» 

l l u r r »  l a n t u i l l l l  /W mrmm4m rnlrmmrtm JUOm rmrrtmlm 4rl Tmnéi 4 » 
**•*». R u m  IMA. SO a.
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• ¡impani* per annunciare ai Romani il grande successo. Sfila  
notte giam i' anche rinviato di Leopoldo I ,  conte Thun, con una 
lei ter» autografa deU'imporatore.*

Il grande avvenimento venne solennizzato a Roma con sommo 
splendore. Le feste incominciarono con uno scampanio di un’ora 
delle campane di tutte le chiese della c ittà . Due giorni più tardi 
venne illuminata la facciata di San Pietro e s’incendiò a Castel 
San t’Angelo una girandola. In  tu tte  Inchiese cominciarono ceri - 
monic di ringraziamento, nella cap|M)lla del Quirinale il cani 
naie Pio disse la messa, alla line della quale il papa stesso intono 
il * Te Deum ». Nobili e plebei parteciparono con entusiasmo 
alle feste; I» gioia crebbe ancora, allorché contemporaneameni<- 
giunsi* la notizia della conquista di Xauplia da parte dei Vern 
zi ani.’  II popolo si spassi) con caricature del Gran Visir. Giacomo 
ile' Rossi appresto un fuoco artificiale, che rappresentava un Tun<- 
morente, col cuore dilaniato da un’aquila coronata da un angelo.’ 
Sontuosa fu l'illuminazione dei palazzi; si distinsero specialmente 
gl'inviati di Massimiliano Emanuele e di Giacomo I I .  Uno spet 
tacolo magico offrivano la cosidetta torre di Nerone pres.-o il 
convento delle domenicane di Santa Caterina a M a g n a n a p o l i .  
che era stata illum inala artisticam ente dalle monache.* Inno 
l'eliso \ l  fece anche din’ messe di Requiem |n>r i raduti e distribuì 
4000 scudi ai poveri.4 Il conte Thun ricevette la Gran Croce del 
l'Ordine di Malta; per il duca di Lorena e l’E lettore di Baviera 
il papa destinò due croci adorne di gemme.* Al tanto  benemerito 
vescovo Kollonitsch, al nunzio ili Varsavia, Pallavicini, e a il’inca 
ricalo d'affari romano di Sobieski. il prete Donlioff, era s ia la  gi» 
conferita la |>or|Mira il 2 settem bre. Nelle parole dette allora dal 
pontefice: « Non vi dovete rallegrare di queste nomine, ma del 
l'incremento della gloria della cristianità », si volle vedere uiw 
profezia del grande avvenimento di quello stesso giorno.1 I l papa 
peri», non confidava in cose simili, ma nell’interceasìonc dell» 
M adre di Dio. Nel settem bre Ittici era accaduta la liberazione di 
Vienna, In ' anni pift tardi nello stesso nie*e la conquista di Buda.

* V*dl l .trTM» tiri 14 «»uomhrr ISSA, in LaXcaUOTM 33 ».
* V n li l . iM  U U i r i l  34. S A . Il UrrTp di » « i t n l s U i i v n «  t  V n x itu  per U  

r «o « l «w U  di N'anplta, del 13 oltohre l**tì. in B t a i m u  It S ita .
* Vrdi l .» \ n u » n i 33 Fuix>>l 333. n. 3.
* '« j i  l . ln u »  dii 31 MUcnWv ISSA, in la s c tU u m  ss».
* VMI R m i« o  li».
* Vb Ii  U x m u m i  37. t Bnrri iti ro o ir tln lu io M  »  L n yoU a I *d « 

MwwmUi*»o Emana»**. «M 33 e 37 «U rtu h tr IMS, m R u i m u  II 307
• Cario di l« N M  ivi 3 la. La M irra  di Cario di Lortoa. in data. Bada 14 •*«- 
l»m hr» issa, in L t x x u o m  3«.

V*di I j f f l  l» ik , U x r t u o r n  Ctr. »«Ila « m i m * » kIim Iiiu  
aneW « Ito . Capitalo S.



.Solennità |ht la prraa ili Buda.

(iiit prima, alla notizia della conquista di Neuh&usel, alcuni pii 
Romani avevano fondato una confraternita nel nome di Maria 
premo la chiesa di Santo Stefano ilei Cacco. Essa fornì a Inno
cenzo X I  l ’occasione d 'istituire la festa «li settem bre del Nome «li 
Maria nella domenica dopo la N atività di Maria, in ricordanza 
delle grandi v ittorie del 1683 e 1686.1 Egli, poi, trasportò la festa 
di S. Stefano re d’Ungheria al 2 settem bre, sfiorito della ricon
quista di Bu«la <ia parte della cristian ità .1

I vescovi italiani ebbero istruzione dal papa di solennizzare 
la presa di Buda con un ■ T e I>eum » e con messe funebri per i c a 
duti.1 L’avvenim ento suscitò commozione colm a di gioia anche al 
•li là «lei c«tntini d’Ita lia ; potente fiammeggio l'entusiasmo per la 
crociata. Ne fanno testimonianza molti fogli volanti c più di 
»««santa medaglie commemorative. Si sentiva, che ora all'IsIam  
era t«»ccato un colpo più grave che colla catastrofe di tre anni 
avanti: allesso erano definiti vantante allontanati di un largo 
tratto i contini della potenza turca, tino a  pttco prima tant«> 
vicini.4

Le c«ttigrat illazioni giunte al |>apa da ogni parte * facevano 
al caso; ancora alla tine di agost«i egli aveva cercato di assicu
rarsi, come rilevò il Buonvisi, una parte nella liberazione «Iella 
città  e fortezza più im portante d’Ungheria col suo sussidio «li
loo.ooo fiorini.* t'osi il nuovo Ke d 'Inghilterra, Giacomo II , 
allorché il nunzio Adda gli comparve innanzi, pot* osservare com-

1 Vedi il • Bfwr» dfl 4 agnato tesi». A r c h i v i o  s e g r e t o  ji o n • 
t i f i e i o . Con * Brere del 16 maggio tea» egli elevò la con fraternità ad atei, 
confraternita, rn li  A r c h i v i o  d e l l ' A r e i c o n f r a l e r n i t a  d e l  
S M . N o m e  d i  M a r t a  p m e i La rhteea del S. Nome di Maria, roalruiln 
net 17SS al poeto delta rbteaa di H. Bernardo. C b . BlaOlo J.RU-* f i  ItirUA*10X11. 
' arraeltiano «calao della provincia Romana; dette f i i  «aetfai nflorw
riportele dai ftdA• per imtrrrtmnmm* 4 M a 8 9 . Uaàn 4i !ha <UfTama ■ 4* Ckm 4o  
¿11 firn» al I6S3. Roma 1*87. Secondo gli a tti deirarr-htriti deil »rrt«jnfraler. 
aita anche Leopoldo 1 ne fece parte, nel IM " t* imperatole te «pedi una grande 
bandiera tare« ed • airone insegne «. La confraternita «  trora ancora oggi 
•otto l'inviato d Auntna p fw o  la 9. «tede, e in tale qualità io potei tenderla 
•errici dopo la gnor»  mondiale Netta n u  i-hiiw «  celebra «allora ogni anno 
«ut ufficio funebre per t cadati aam niri n«Ua guerra lama.

* Vedi il Breve a l^opoldo I dei 57 novembre lese , in T m u sm . Marna. 
atarnU 314*.; I.trrt ITO; U i c n u t l t  *7.'

* Vedi la * lettera del cardinale Carlo Pio • Uopoldo I del 21 «etUro 
bre ISM . A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i t t k t .

* Vedi K n > u o i 1M. «««Ile Monete ram M M tratire  redi ( « s a  in .Ve.
K*dàmf IV 34 a.. VI M ; l i

* X amento» * lettere del genere in LmU. 4» petor. A r c h i v i o  a e g r e t o  
p o n t i f i c i o ,  fra «Me nache * «na del te di s p u s i . in data. Madrid 14 no- 
Te «a bri  lese, che « a t r e  In eanqoMte di Bada ai • conUnoadw» paternale* 
aan lw t de V. g . «.

* Vedi In lettera del Cibo del 34 a XI affatto leM  nette ftefa*. ta r i BaaarUn.
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iikmmi per la gioia: » È  il Santo Padre, che, come libero Vienna, 
rosi ha espugnato ora Buda. Da secoli non sedeva più un papa 
»inule nulla cattedra ili P ietro»,1 Anche per la campagna del 
li»*" Innocenzo X I dette larghi sussidi: a metà aprile il tauto 
attivo Huotivi»! venne rallegrato da un m andato per lOO.Ooo 
boriili, a cui segui più tardi un altro per 200.000; una parte di 
queste Mimine, mi desiderio del papa, fu impiegata per le forti- 
tieazioni di lluda, un'altra per stipendiare le guarnigioni nelle 
fortezze di confine, il resto per la mobilitazione.*

In una lettera dell'8 novembre 1686 l’E lettore di Baviera 
cradette di poter esprimere al pupa la speranza, che la prossima 
rampogna del 1687 avrebbe condotto la  guerra turca a una line 
vittoriosa.* Ma le o|»crazioni di guerra, iniziate di nuovo solo in 
giugno, condussero in luglio ad uno scacco; questo, però, venne 
più che contrabilanciato il 12 agosto dalla splendida vittoria »1 
monte liorsan sul grande esercito del (Iran Visir Solimano.

Il mah'ontcnto per questa disfatta suscitò una rivolta dei 
Giannizzeri e dei Sipahi. I riltelli domandarono la testa del Gran 
Visir. Itopo che questa .rich iesta , l’8 ottobre venne soddisfatta, 
essi estorsero anche la deposizione del sultano Maometto IV .
Il 1» novembre 1687 suo fratello, Solimano I I ,  sali il trono vacil
lante. Poiché i Giannizzeri e i Sipahi seguitavano a voler com an
dare senza freno, la capitale turca fu esposta per un certo tempo 
a tu tti gli orrori di una insurrezione militare. Questi torbidi 
riuscirono straordinariamente vantaggiosi auli Im periali. Il 7 di* 
cemhre li 1*7 cadde Eslau, il 19 gennaio 1688 M unkicz, l'ultim a 
|MMUÌoiie del Thokolv. Carlo di Lorena si preparo a  sottom ettere 
la Transtlvalila.'

Ani he i Veneziani, che alla line dell'agosto 1686 avevano 
conquistato Nauplia (Napoli di Romania). proee<|ettero nel 1687.

* V «il la irbu on» «MIA itila .lei 13 ir ltrm b n  l«W  lu C a a ra x *  t>E C i- 
Vfclu. L*a 4»>ai«r* SlmmrU l i  11g. II gn u  merito d'innwvnin X I. (•** la 
tit»r*4»>»r <MI I tulM m  dalla M*nofia lurra. vrnw  pmlo «  
|4ti >U ua lare dalla |>*bblinaioai> del l'iuKX»! ripetutamene- n U U . • r«u
•* «KW nexw  ancor» gli arridi di I. I. AiTUiT, /**» t a t a k  ITicai /<W «ad 
déf nmm§ l'mfmrm* «aa r a t in m - i  Ma fa n  frWdira m  K a r im li, tlodapmt 
l»MI. m I Aelmaay m  .Ir* Twflrml-nmtìmH K S J  /»W. ivi 1W».

* Vrdl l‘* i i » .  | J * j  *
1 H "*° <“•** U campagna praa*im* debba raarr r  ultima di

|P*ma » « V  la rkrM ÌM iU  inontanlr (iantrn<li> palme a ( a l * *  babbi* ad 
aa*irar»r»t Il m ^iìm i nw v a ip ir  pili Mirranti rltton e, becche aoa m «appi* 
quali alali m a »  per arerr le armi imperiali da' prtanpt pr»1«*li»li *. L M . 
d» pera# 13». Ottonale, interamente autocrata. A r c h i v i o  »e g r e t o
paa t i  l i e t a .

* Vedi i l i  TWla.. «OSa.; RÓ|>M fo n  P ltS M IM  II I f c .  S w r r  
4u *» . RiuU i« »»»IL
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»u rid ia ti ila Innocenzo X I  con decime,1 di v ittoria in vittori».
Il Morosini, clic si guadagnò il titolo di » Peloponnesiaco », con
quistò in agosto Corinto, il conte di Kònigsmarck occupò alla 
firn* «lei mese seguente Atene, dopoché la meraviglia dell’an tica  
arte ellenica, il Partenone, trasform at <• dai Turchi in un magaz
zino di polvere ebbe «offerto gravi danni jmt un'esplosione. Con
tempo raneem ente (lim iam o Cornaro s'impadronì in Ihtlmazia del
l'importante fortezza «li ('asteInnovo sulla co sta ; nel lt»88 cadde 
snche la fortezza di confine «li Kuin.*

Il papa segui «jueste lo tte «lecisive con un interessam ento «v<u- 
•»> r.mte di gioia.1 Tanto più penoso gli riuscì, che il Sobi«*ski nel 
lt>87 dovesse annoverale gli steesi insuccessi che nel 168ti.4 Già nel 
luglio 1087 il «>ardinale segretario «li S ta to , ('ilio, scriveva al nunzio

1 * Tre altri iumìiIìì («al primo «umulio. I6M , vedi «opra p. ISO] |ier 
U t i m i  guerra furono tu m w iram p nlf accordali a delta Itepubbliea dal me- 

l ’ontefire parimente di IOO.IHHI «radi d'oro II 14 Aprile lftN7. ti IO F e
rrara IftHK ds psg*re ambedue in quelli anni reapettivamente et il tenui li 
21 Dicembre del detto anno IfiSS da panar*] U »UMequctite anno. U t*+11.
•  «Veam ie  X I  213, p. 283. A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .  <’on- 
troata il Breve del IO maggi» 1**7 >■> B m t h i u  II 347.

■ Vedi I I amne*  I I I  70 3 *.; / .iS K iftn  V 132*., 137; I .ahmriik, ,H W ««
Il 9 » * .; Kuirr 404 a. r tr . anche (ìt  <iUH.*otTI, SqaaJra »multaría 4<MI • , 
4SI a., 434 a.; P. l 'm T I t ,  /ler K rteg rum Morra tm drm Jairrm IGXÌ and / (II ,
• m Krimarmmf am AraUtkt Taira, irmtmrUrr alt llritra f tar hattmrJkra H rtrjt 
vrrkifktr Kaaael I84Ú; K. VoLfiTO, Ih tpor r  io di Mamnai, rapi lama frmrmlr 
da mtar, latonta al i o a k d n n l »  «d alla presa di .lleae f aaaa i l * ? ,  Velicela 
■ MS ( pabblirasione per noue).

* Vedi le rongratuLaiioni a Veneaia del IS agosto. a l.e«>poldo I del 13 net- 
-■ mbre. a Carlo di Imorena del 2«l •elleuibre. e ancora a Veneti», per «aalcl- 
B iovo. del 19 ottobre IH»i7. in B estiiik k  II U t .  3*0. 361. 3S4 *. Halla l « U  
celebrata in Roma vedi l i t 'a u u .i i> r n . Squadra 441 *.

• Hai ricattalo della campagna del I IM  il «'ìbo >rria » al l'allaviciiii il 
•® novembre IIHM: • *  K ert particolare a n a r a ia  ali amovi irUi)ii«ini>i di 
'  ». il «entìr, che eolia «perans* delle arritte vittorie rbe r t  attivano. manchi 
Mr quella, ch'eraat ( i l  concepita delia rileiuUooe di Jaaai. e d ifl alltl forti, 
«ha ai preeapponevano acculatati dall'armi Potarv-be. Id eila  che pili rilteva
• daole a 9 . B** *  il conaiderani. che roda rtflew w e di non rmm-m fallo  dalie 
*n»i mednume alean aeqaialo co« perdita di tempo e r a t  pmfuaione di U ni« 
■teñan» w m iu n x tii i»  dalla i ra e tw à  benrik w m  pontificia. m vmim*» dalla 
•*»«• generale, alla naolusion* di far la porr col Tom * per dia!arcarai dalla 
1-ega. o par la iHeta mrdeaima *1 ditrtogbnw» v n u  raorluaione. con che *1 
'  'irebbe a mancare non meno 4 * ' B r u ì ,  fin qui né pai *ammmw«»»U dal 
•npno per la conliaaatiooe della gwetra. eh* m  «é é falla , che deHautotll4 
di poterla far» nella ta ta ra  ca mpagna a. iXamnal. di l'alaata ISA. p 344. 
A r c h i v i o  M i r a l o  p o n t i f i c i a ) .  I> w w *m  XI «I «doper* allora 
•d impedire aua par* «e para la  pularea. vedi * 1*41**» del Ciba del 23 novembre 
lto* ;  ivi 347*. 11 Pallavirinl a proponilo detta campagli* fallila «erta— «ai 
Polacchi: * < Vfue*la  nalionc è buona ne primi impeti et ove non bfcugna 
■■vrmr* rom previdenti* et attender« con ( a l i r a u  I» ncngiunlare. e ae ha 
'empo 41 riflettere al pericolo. nmette molto del mh fervore et vale anai 
Mema», le tte ra  al «ibu del 10 novembre I«a«, ivi 102. p. 3*3 a.
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ili Vanta via, r i »  i Polacchi non avevano nessun m otivo «li lagnami 
dei moscoviti, |M(ii'hìa questi adempivano puntualm ente ai loro 
obblighi secondo l’articolo 10 del tra tta to , mentre non vedevano 
nei Polacchi la •tesila prontezza.1 11 16 agosto il Cibo lam entavi, 
chi» ni avverasse disgrazia!amente il tim ore, ohe i Polacchi non 
sarebbero entrati in campo affatto, oppure cosi tarili e così len
tamente, che non ne sarebbe risultalo più nulla; i Turchi pote
vano tranquillamente m ettere al sicuro Randellici-, e non era che 
trop|M> vero, che i ribelli ungheresi e i transilvani trattavano 
colla Polonia.* 11 Sobieski attribuì tu tta  la sfortuna della campagna 
aU'indictn>ggiamento dei Moscoviti.* 11 segretario di S ta to  fint
iti proposito la giusta osservazione, che il re avrebbe dovuto, 
invece di gettare tu tta  la colpa sugli a ltri, a ttaccare una buoni 
volta |mt eonto proprio.1 Al papa rincrebbe particolarm ente il 
fatto, che i generali non potevano intraprende«' nulla, perche 
Sobieski dichiarava di voler venire egli stesso al campo, ove poi. 
invece* non com pariva.*

Mentri* nel 1 l»88 ai piani di Sobieski non corrisposero mai. 
miinni una volta, dei fa lli,*  gl’imperiali poterono annoverar« 
nuovi grandiosi successi. Il li* maggio 1588 il Caprara prew 
Stuhlwcisscnburg. Il 17 giugno I/eopoldo I, il cui primogenito 
Giuseppe era stato coronalo il il dicembre 1687 re d’I'iigheria,’ 
ottenne il proto!foralo della Transilvania, garantendo la liberti 
religiosa.* l*n mese più lardi l'esercito imperiale, comandalo 
dall’ Klettore di Baviera, «ni innanzi a Belgrado; il fi settem bre 
questa fortezza im portante, la • chiave ilei Balcani », nonostante 
una n'sìstenza disperata, venne strappata ai Turchi. Il marchese 
Luigi di Haden |»eiietrato in Hosnia, sconfìsse quasi contempo 
rancamente i Turchi a I>erbenl.* Non fa meraviglia, che alla

* Vedi * l'ifr» <lrl Ci ho «1 1‘allaririni. ». data. 13 lo«bo ISS 7. 
é» is s . p. 5 2 ».. ir i .

1 V «li *  Cifra drl t'ihn al Pallaririni. in data. IS a (w l«  ISS7, ir i  p. î e
* Vrdi * l tira drl Cik» al i’allaricini. in data IS ottohr* I6S7. ir i  p. *<•
* Vnli *  O h »  drl riho al l ’allaricini. in data SA ottohto 168?, iri.
* Vrdi * l'itra drl Ciho al Pallaririni. in data IS norcoihf* la s* , ir i. 

H« Jaropo i'anirlm i. inrialo aliora in l ’olonia mm» nanjtn «traordinano p *  
la «nrrra lorra. rrdl il ttrerr drll's norrenhf* 18*7 In Hutrnilui 11 1*7. 
Xrtia *  \ lia rriUra dr ratdinali è dato romr m oliro drll inrio- < «aplorafo U 
r*»a r*nw  pa* la qaalr il l r  litoranni » a rlro rra  dal prow fairr rantro il 
T*lw>. brnrhr par troppo *i In w  prrtuaoo (Innorrato X11 rhr o o
(wt nprra dr' Kfannot «. A r r h i r i o  L l r r k l t i t U i i d i  V l » i » i -

* *  < itrr di i ‘ibo a I'anirlmi drl 31 ollobrr. 7 norrtnbrr r  11 d im nbrr lé *v  
Xmmtml 4, PmUmrn ISA. p. I2S*-».. lor rit

* CI». T r » * »  | 7s K hki kvi  &33.
* K n o si» . Zmr Imfmrms (/ « .' /MJ). Vtrnna IS»t. IS  »
* * t r  Roana vos Dift*»»craa II SA*.; K i.-rr  i l » * . .  R iM jm  4**5 

407 • Bu t *  di e w n w u b iin w  a Ma«*itnitiano K a u n irh . rhr a rrra  annan
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corte imperiale si facessero piani arditi di conquista, alim entati 
mrbe dal focoso Marco d’Aviano.' Ma ora intervenne Luigi X IV .

Il Re di Francia aveva s|H»rato che l'iiupenitore consumerebbe 
le sue forze nella lotta gigantesca con i Turchi; |H*r questo egli
■ ■«•reo d'impedire fin dove era |>ossibilf la conclusione di una pace 
tra Leopoldo e il sultano, m entre contem poraneam ente non per
deva d'occhio l'assicurazione definitiva delle sue conquiste sul 
Reno.*

A Innocenzo X I  non sfuggi il pericolo che m inacciava da parte 
di Luigi X IV . Ma non era dunque possibile, accontentando par
zialmente i desideri del He di Francia, impedire un conllitto col
l'imperatore ed assicurare così la prosecuzione della interni turca 
meglio di quanto era accaduto coll'arm istizio di Kutisltona. il 
•piale conteneva senz'altro numerosi germi di nuove complica* 
/-ioni? Fra le questioni lasciate allora in sospeso una delle più 
importanti ero quella tonnate. Il duca Carlo seguitava a chieder 
compenso per il fatto , che i Francesi gli avevano strappato il 
mio paese ereditario. Non soltanto l'interesse per la prosecuzione 
della guerra turca, ma anche un sentim ento di riconoscenza verso 
il duca t'osi benemerito rafforzarono Innocenzo X I  nella detti* 
«ione di far propri i reclami di lui. Con queste aspirazioni, tu t
tavia, si uni flit dal principio il pensiero, già nutrito precedente
mente,* di m obilitare al tempo stesso la più forte (Mitenza m ili
tare d'Kuropa contro il nemico ereditario della fede cristiana, e 
di fornire rosi all'ambizione guerresca del Re Sole un degno obbiet - 
tiro . Innocenzo X I aveva un'alta opinione delle facoltà di Luigi, 
come delle sue forze finanziarie e m ilitari.' Ove gli riuscisse d’in
cludere anche questo monarca nella lega santa, l'annientam ento 
della potenza turca non appariva più un'impossibilità. G l'insuc
cessi delle armi imperiali nel 1684 rafforzatomi il papa nell'opi
nione, che senza un aiuto della Francia fosse difficilmente conce
pibile un colpo derisivo contro i Turchi. Perciò egli si adopero 
per una soluzione della quest Mine lorraese. Il nunzio di Parigi 
Kanuzxi riferi alla fine del gennaio 1685, che difficilmente si poteva

risto  eoa B i« m « y n  «prevali la dì Beigiado. m llsa ru iu i II *t»i.
tr i  4 IS  coagratalasinni a Leopoldo I pet il w iw —  ia I data l i  M<-
letabrr lass. Il 17 dHvxnbrr I « «  laaoretuo XI n a in itò  I KWlor» U i t t n »  
[»» Piarlo di bsndtefe « * x ja » l* le  « Beiffrado tir i *T7< t i r  snelle Baa- 
« n o  is*.

'  Vedi Rm>u Va* l)lU>m t<< Il »7 s.; Gamiap. A JV«n» <TAnmm» 177; 
Rn>LKn 40*.

'  c tr . olire Fb*KV-I 1 S 3 * . InfO N U ow  Ari K »molti aell'apera eitsla 
<opn p. la*, a 3. esp. I.

• Ctr. «opra p »1. I »
* d r .  la rwtsMoo* ddJ *W » fe rr im i del 17 IfWwiuo l**S  ««Ila « u  r ia -  

t m u io M  eoi papa, ia  l i t a i» .  arila S *  yan i . i n i  X X IV  415.
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ottener« qualche rosa in proponilo.1 Alla (ine ilei 168.> dichiarazioni 
de] f*roi»ity non potarono flit* confermarlo in questa opinioni-. 
Ciononostante «*gli f «•<••' ancora un tentativo con Luigi XIV’; ma. 
appetta ebbe tiNvuto castam ente la questione lorenese, il re 
dichiaro reciso di non poterne parlare. Il Kanuzzi ribattè , ch’egli 
aveva parlalo di quell'affare solo perchè la soluzione ne sarebbe 
«tuta onorevolissima |H*r Su» Maestà; ina Luigi X IV  troncò, mal 
contento, ogni spiegazione ulteriore.1 T u ttav ia  a Homa si persiste 
a voler trovare una soluzioni*. Nel luglio 1085 il papa fece »on
dare la corte «li Vienna, se non fosse possibile una separazione 
ileliniiiva della Lorena; il «luca Carlo avrebbe certo potuto esser 
compensato altrove, colle conquiste «-he si farebbero mediante 
l'aiuto del le di Francia,* Il Buonvisi propose di compensare 
il «luca, anzi<-hè colle future conquiste, colla Transilvania. Ma i 
ministri «lell'int perai ore e sopratutto Carlo di Ixtrena stesso decli
narono risolutamente «piesti progetti «li baratto , a cui tuttavia 
Innocenzo tornò di nuovo negli anni prossimi.4

Al principio del febbraio 1080 il Croissy dichiarò al nunzio 
di Parigi, che non c ’era da pensare a una rinunzia al ducato 
loreiiese «la parie «Iella Francia: la sicurezza e il liene dello Stato  
erano contrari. Il Kanuzzi obbiettò, che il «luca Carlo «loveva 
esser «lispost«» a rinunciar«« all'una «i a ll'a ltra  piazza, ma non a tu tto  
il ducato.* Nonostante quiete oscure prospettive, il Kanuzzi ebbe

1 * lUitujui al riho in d a ta  24 gennai» IAM5. il Ranuasi mette in dubbio 
qui la pomihilità di un mirw no. • emendo troppo Ama la mira, che qui li 
Ita di ritenerla per le i-on«eguenie rhe porta nero, in r«guardo alle roec del 
lieno. il etti acquisto è (orai il fine «Ielle applica*ioni predenti di queata corona.
Il Mmiatro dell Imperatore ulliiuanieiite T enu to , mi ha detto di haver ordine 
di lare iataiua per l'accennata m>titottone; onde io alari» «ollavviao per coa
diuvare in i|Uanto «ari pomi bile le di lui premure, le quali per il bene di quel 
l>ura è piti da desiderar* ch e  «la »penare, rhe alano per ha Ter huona m urila ». 
.VtUMl. d« f'n laeM 172». p. 222. A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .

* \ vendo il R annui dello a Luigi. « • ehe acuta quello «lato non baerebbe 
laacialo di emere quel gran re. ch'egli »eiua lanciarmi pam «re  pili aranti, 
mi replicò con a llo  «|uaai di «legno: non non. ne parie« pa» de re la. e aggiunge 
«d» Il (ani prendre d'aulre mote#: volendo mi volta interne a r i*  che già 
mi dime U »«g di «>oimy. cioè che ¡*. A. era «empre alala unita r® i ne miri 
di 8. M“ . v che havera prealalo le armi conin» di ema l.citerà al l ib o  del 
2 * novembre | ** j. ivi p. 171.

* Vedi gti *  ordini del t'ibo «I Ituonviai del 14 luglio. SS agnato e 13 otto
bre IM S, uliluM ti dal F l u i v i l  IM  a. ( I r .  anche * Cibo a B tm r iu . in data 
I» aetlemhre I W .  ,V»«r»al, di Hi na a m i 8» p » » i . .  A r c h i v i o  a e g r e l o  
I» o *  I i t  » r  I o . Ivi 2M». p. J I S  a.. *  M ieta  del Ruotivi»« al l ibo del 4 n o te »  
hte I M Ì  «| teme nella lega la compagnia della trancia. Veneaia non correbbe 
avere la Molla Iranow  nel IfOlla. perché len e  di perderT» la « o v tu ìU  Vienna 
•a* rnole punto truppe lr»nct»i. e danaro aoltanto la Francia non ne 4 * .

* Vedi F u itx V i I U l . Im iitll  4 « *.
1 Vedi • Kaauui a l ibo, in data 4 febbraio IM *. >'wmnai. di f w «

172 v. p. 402. A r c h i v i a  a e g r e l o  p o n t i f i c i o .
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• •rdine nel febbraio e marzo ItiSti di lavorare alla soluzione della 
questione lorenese.1 Un fiduciario del La Chaize propose quindi 
<ii compensar« il duca Carlo col Meclem hurgo; ma il Kunuzzi 
e il cardinale Cibo con ragione non accettarono ili discutere il 
progetto.* Innocenzo X I .  tu ttav ia , non si scoraggiò per questi 
insuccessi; nel luglio Iti*« il nunzio ebbe nuovamente incarico di 
tentare un regolamento della questione lorenese.*

Già durante gli sforzi per una soluzione di tale questione com 
parvero i sintomi di una nuova contesa tra la Francia e l'im pera
tore, i quali suscitarono serie preoccupazioni per un turbam ento 
•Iella pace e quindi anche della prosecuzione della guerra tu rca .'

Con la morte di Carlo del Palatinato, il liti maggio lf»8f», si 
••«tinse nei maschi la linea di Siminern degli Elettori palatini, 
la quale era calvinista. Secondo la pace di W estfalia dignità e 
paesi-elettorali passarono al conte palatino Filip]»o Guglielmo di 
Neuburg, cattolico. Il possesso allodiale del morto fu ereditato 
•bilia sorella E lisabetta Carlotta, detta Liselotte, m aritata col 
fratello di Luigi X IV ; il duca Filippo di Orleans. Come era preve- 
■libile, Luigi X IV  dette ben presto una tale estensione alle pretese 
dell» cognata, che la parte migliore dei |»ae*i palatini, il ducato di 
•s immera e le eontee di Sponheim e Lautern. sarebbe divenuta 
possesso francese. Il papa giudico la rantnw  unicamente dal 
punto di vista, tenuto sempre presente, di render |M>ssibile all'im 
peratore, col mantenimento della pace tra la Francia e l'impero, 
di proseguire energicamente la guerra turca. Egli fece di tu tto  
«in dal principio per un regolamento pacifico, e fu quindi assai 
lieto, quando Luigi X IV  nell'ottobre IfiHS i>i dichiarò pronto a 
rimettere la decisione ad un arbitrato papale.* Per eliminare le 
difficoltà, che l'im peratore e 1*Elettore elevarono in contrario, e*li 
pnqMtse, invece dell'arbitrato, la forma più innocua di una 
mediazione. Ma anche questa riusci assai inopportuna tanto all’E- 
lettore quanto al l'imperatore. Leopoldo I avreblie mandato vo
lentieri a monte la mediazione senza offendere l’alleato nella lotta

• Vedi *C ib o »  Kannui. in <1*1* ÍS  M>brm»o*  5 m ar*' lft»S. ir i yy •>»r«|.
• V « li • IU o u h i a  l ib o .  in d ata S i  m are» ISS4. e  • < '0 »  a  K am usi. 

in ita la  IS aprii» l« M . t r i  pp 437 e  U
• V xti • rih o  • Rm oasi, to data • h «ti»  IM S. Ivi p. 7«.
• Q u il la  ra4rM a r a a ln a .  la q an t ioa» paialm a. n « « w f  m ld ap M lira  

al papa, a  r u t a  M ia  ( w r n  u n » . *■ n lr ta lu  4 «  la i a r i H i« »  «tri 90 sta . 
gao ISSA alI K M lo rr di l'okm ta N w m iU a M  K arira. il «jaale > i»w  p*nral« 
di appuforiarr p m a o  L « m  X IV  «li «torci per a a  en(«djj»*«iU< * « ir W * o lr ;
**d i DutTHiaa I I  <41. Ivi 343 a a * b (M w « l»  • Oiacotao I I .  H i .  aiwb» 
l'*o rd ia » . ano f i la la  dall Iw w l'lt i Im t  I " « p r i r i k  dm I I * » « * * «  Kn«p<|, 
dri n fco  al R w w riu  in d ala  9» ( la p w  IM S . .ThwmI d« « r r »mmtm J»  p ¡ Ü * .  
A r c h i v i »  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .

• V*di I a « i ‘ü .  Zmt r « p « * « 4 f c  31 »... sa.
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contro i Turchi. Sorsero coni degli equivoci. A Rom a si ritenm . 
«•In* l’imperatore e {’E lettore »vennero accetta ta  la mediazioni-, 
mentre in realtà ambedue non erano disposti ad am m etterli
o solo in misura »««li ristretta. Solo al principio del 1687 si riuscì 
ad ottenere un'intesa abbastanza am pia.1 Del resto Innocenzo 
*1 tenne ut rettam ente nei limiti delle sue facoltà; allorché il duca 
di Orifan* chieoe al papa di m etterlo provvisoriamente in pos 
sesso dei paesi palatini reclamati,* questi dette un rifiuto contino, 
ma assai esplicito*

L 'attiv ità mediatrice del papa venne in seguito resa assai 
«li Ilici li- dalla piega, che la politica di Luigi X IV  prese dopo la 
conquista di Buda. Gli allori colti dagli eserciti di Leopoldo in 
Ungili v ia  toglievano i sonni al re di Francia. Egli, che voleva 
essere il primo in Kuropat era costretto ora a vedere, come l’impe
ratore tornasse ad esser»' il condottiero nella grande lotta contro 
il nemico ereditario del nome cristiano, e il Turco, che avrebbe 
dovuto spezzare la potenza degli Absburgo, ora divenisse lo stru
mento involontario «Iella loro improvvisa ascensione.* Anche 
nell'im|M>ro Luigi non poteva più c«mtare sul Brandeburgo e 
ancor meno sulla Baviera. Il cam biam ento di opinione compiu
tosi là venne m ostrato chiaram ente <laU'ath>anza che l ’imperatore 
«*«*ncluse nell'estate del IBM»* con parecchi principi «lell'impero 
e colla Spaglia. * Sebbene questa «lega di Augusta» fosse condan- 
nata all'inazione dalla disunione e dall’egoismo d«>i singoli stati 
Imperiali, essa tuttavia offri al re di Francia un pretesto deside- 
rato per far «'seguire nel settem bre ltìStó, contro una pretesa 
minaccia dei suoi runflni, lavori di f«triideazione contrari ai tra t
tati, sulla destra del Keno.*

1 Vr»ti ImmK’II. Ittmatrmj . t / 45 s.
’ V e l i  1« Iritrr» m i u  «tata. nm n M  il SS lu g lio  I tM  prr tnrun tiri n u o t i»  

•ti l 'M tji K in u u i, tu 1**1« tt. Xmr YorfttrktekU  94.
* Vedi il lltK'Vp drl so t(iw to l(M  In nBR tntM  l i  2*7. ( I r ,  I h s h k . 

Xmr l arynrAtrilf I0O. HVS ».
* Vedi Ru iu c m  410*.
* V ed i K o u m .  iH r .1 a ffA a ry r r  .4 U m U . M oM TO I K M
* *  lU nuui a t'ibo. in dal« *  w llrrahir ISSA: « ni dir* «II* rari» r  in o lU . 

<rb» II r» di Francia abbia r im a to  da qorllo d Inghilterra «ma ra p a  «M trai- 
tal», a | ptnrtpi (irotratuli arrvbbrro acranamtilo in A ip u t* . Il *ao 
•rapo wrrbhr il maiilrntmrato della rWig>ot»e raltolira là. do«* m ote, e ài Mw 
tMlalnli mento dove r  »lata proibita (Jui r i  *i tn lr  nn trataliTn di tndarr» 
il te ad una ««ara rualvrma drtlrdillo di N u ln .  Oli A (u lnari Battano, rbr 
»all* di »imilr »la »lato raorlnao ad A n n * !*  Si I n l im W »  di aaa para 
m irnunar a fin di dare an a fp trrn i*  di dirillo ad ana guerra r a a ln  la Urt- 
mania * i.V.vmI di Pmmn» I 7 S * .  p. A3«. kx eh.). • Ktaynata del l'ibo del
I* nltobtv: il rafdinale Pio «• la g ra ie  di Spagna dichiarano a p « tw ia *m ra tr . 
•b» Dalla del frn r tr  *i trova uri trattalo di Angoxta. i « n  wrrbb» «tato 
ranrhMo wl» prr a>Korare la para di Nitnvtta l i t i  p M ). *  Raaajxi • 
l'ibo. in data 7 ottobre IM *  l F ru c w i hanno «wtlo di I m i »  a l l l n a f n i
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Il contegno d'Innoeenzo X I  di fronte a questi fa tti m ostra 
chiaramente, come per lui la prosecuzione della guerra turca 

il perno della sua politica. Kgli si sforzò pertanto di evitare 
•<1 ogni costo una rottura tra la Francia e l’im peratore. A Parigi 
»gli cercò per mezzo del Ranuzzi di dissipar«* la preoccupazione 
per un attacco  dell'im peratore dopo la fine della guerra turca, 
mI esortò ad arrestare gli arm am enti; m entre a Vienna cercò per 
mezzo del Buonvisi d'indurre Leopoldo a  dimostrazioni di pace e 
«i pronunciò contro l’alleanza di Augusta, chiamandola inutile, 
anzi dannosa.1 Questa, perii, fu m antenuta nonostante le rimo- 
*1 ranze del pontefice; si riuscì tu ttavia  almeno ad ostacolare le 
mire di quel partito , che a Vienna spingeva ad una pace con i 
Turchi, e a rafforzare l’imperatore nell» sua decisione di prose
guire la guerra turca. Innocenzo X I  non fece |iolitica francese n i 
»'■«triaca; egli si preoccupo unicamente del mantenimento della 
lutee e della prosecuzione, strettam ente legata ud esso, «Iella lotta 
contro i Turchi.*

Su questo punto agi ora la politica francese. Una espressione 
<lel Buonvisi. mule interpretata e m alaecortam ente utilizzata tlal 
nunzio K anu u i,* forni l’occaiioue desiderata, a tiu ili richiedere

ani fortcaaa «ul territori« del marche»* di Raden. (tu lagnanza del conta
I •■hliowiu il Croiasy ha dichiaralo, che. di fronte a quanto era avvenuto in
V ugnata. ratti dovevano prendere le loro p rm u nnm  per non essere «orprrsi 
¡ivi p. 536). * 14 ottobre: i Francesi esigerebbero anche il giuramento di 
''•deità da diverti (ignori tedeschi net dintorni del territorio occupato (ivi 
P 547). * 31 ottobre: la corte di Parigi strepita per l'alIeianM di Augusta.
II te, ai dice, fu troppo generoso ad accettare I t r a n l i iw  di Ratiabona. Alla »uà 
C n n w iu  r  al «no riserbo è dovuta la conquista di Buda. W fa le viste come «e 
>AUeatua avrase già gettato 60 000 uomini sul Keno II re. si dice pure, avrà 
fra poco là tante truppe da poter resistere ad agni attacco. He ne soffrirà la 
(«erra turca, non sarà colpa sua (Ivi p. 54« a.). • 35 novembre: anche U Hran 
f-burgo ha protestato contro l'occupasaone di territorio tedesco (Ivi p. 570).
* 3 dicembre: il re ha dichiarato pubblicamente, esser* un bene per lui. che
• suoi avven iri abbiano svelato a tempo le loto mire. Lo  troveranno pronto. 
L» p iane vicino al Retto si riempiono di soldati, in un'isola presso l’hilippsburg 
Viene costruito ancora un altro forte (ivi p. 573). *  • dicembre: vengono gettate 
i ruppe anche nel circondario di toblenaa e di Trrviri (Ivi p. 57*). * W dicem- 
W» le tortene presso IlOaingen e lieiaiwhaim veagono ampliate. 8t afferma, 
perà, di non avere n n saaa mira saU territorio tedesco. tanto si fa unicamente 
per ««curvata l.e guarnigioni in Altana to so  completamente piene di soldati.
Il forte di (iftiM M m . ai opina, deva render possibile un ponte «tal Reno, 
♦ebbene tali ponti aiano proibiti dai trattata di pace di M tw lrt e di Xtmega. 
N ritiene, che tatto  questo abbia per il tv anàcamente lo «capo di trarre il 
Maggior profitto possibile dalla «ita«rione del ■naaento l'orw si vorranno 
anche tenere a freno gli t ‘ganotti. che aspettano aa  a ita n o  da fnon avi p 5*3).

1 Vedi le reiaaiow in Iwwi-ii. Xmr reeyesfA«tàl» 13*. 1X3 a.. 134 a., \ W f .  
133 «l. I t i .  IM ; ha «‘ mno. Jmmmtrmt X I  54 a.

• Ivi M.
• Ctr T u v t *  I l  SO a.
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m*l decembre 1«86 »1 papa la mediazione per una pace, che a«-i- 
curasse alla Francia il possesso permanente di tu tte  le Riunioni.1 
Innocenzo, rendendosi chiaram ente conto quanto debole garanzia 
per la pace fosse l'armistizio di Katisbona, si entusiasmò da prim i 
pio per il progetto di una pace definitiva, specialmente quando il 
cardinale D’KstriVs gli fece sperare, nel caso di riuscita, un su- 
sidio considerevole di danaro per la guerra turca. Ma, dopoché 
il cardinale l ’io ebbe spiegato al papa le probabilità minime di 
un successo, questi sottopose la faccenda ad una congregazione 
cardinalizia. Kssa rilevò pure i pericoli molto maggiori per la 
pace europea e la guerra turca, nel caso che la mediazione ni 
ponesse in opera, ma non avesse successo. In seguito a questo 
Innocenzo X I rifiutò.* Dal grosso imbarazzo, in cui si venne » 
trovare per tal modo il gabinetto francese, esso ricavò tuttavia 
due piccoli vantaggi: l'assicurazione solenne di Leopoldo di osser 
vare rigorosamente anche dopo la guerra turca l'arm istizio di 
Katisbona, e l'altra di tacere riguardo alle ultime usurpazioni 
francesi: ambedue grazie alla mediazione di Innocenzo X I ,  per il 
quale tu tto  stava neU'assicurare al possibile In guerra turca.’

Il papa, pur essendosi convinto sempre più nel com i delle 
ultime trattative, che le sue ripetute rimostranze e serie ammoni 
sioni non sarebbero in grado di frenare la sm ania di conquista 
di Luigi X IV , voleva ciònonostante evitare quanto potesse dar»* 
al re valido m otivo di lamento.* Diversamente procedette il ri
di Francia; poiché il papa non si lasciava adoperar»* come stru
mento arrendevole, nelle questioni politiche non più che nelle 
ecclesiastiche, «-gli decise ili ottenere il suo scopo con misure di 
violenza. Egli cblie a subire, però, un'am ara disillusione. NeìTi 
questione «lei quartieri * Innocenzo X I  tenne fermo al suo diritto 
di sovrano; in quella della provvisione dell’arcive«w'ovatodM'olonia. 
che Luigi voleva per un suo partigiami, difese tenacem ente la 
libertà della t'hieaa. Anche l'occupazione di Avignone e del Yenaissin 
non tlarrò il suo Miraggio.* Ancor più gravemente, forse, che da 
questa violenza il vecchio |n>nt«-tìn- fu colpito dal fallimento deft

• ' « l i  l» » l* lt .  / » f ISI lo rtX M . Immmtr mi X I  SS. V»I 
T**■’**' <n«a»«T»Io ro n fia m i irtn ro tr. rk r  U papa. aè i hom i. Iwmw p*» 
■ “* “  I* l« » J“i » « i o w  M I'tn a M u io  di Kaltalxiaa nel Modo propn>t» 4 *  
l*»l«ì X tv . l'adr con <| ara lo u  rappinmiUnoM- b n lw lin i M
t k *  I I P  i U i . )  di una «randr ro«*iara rallofar»

• Vrd» laura, / .»  r w y a k~*U 173«.. 177«.. Io»t~ao. Immu n i A l <• 
K t» r r  II I  JW . * »  t W  il papa non potrà» ri»alar la rota a frèm i. *

rw-oaoMriBlo aachr 4«U t « « tl 71*1.
• • Vedi la«i< II. Immmnmt X I  SI «*.

• v«il la a s a . lm. i tsù ... im  3«a » 7  iSi J «
• t'ir, «opta p 143 r  pia aranti Capitalo ».
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uitivo «lei suoi sforzi per la pace tra la Fran cia  e l’im peratore. 
Ora non si poteva più pensar«' ad una prosecuzione energica della 
guerra turca. I l 6 settem bre 1688 era  caduto Belgrado; in quello 
'tesso mese Luigi X IV  venne iu aiuto ai Turchi ponendo in m ovi
mento le sue truppe contro il Palatinato, contro Madonna e Tre- 
viri. I Turchi, che già trattavano a Vienna per una pace con 
grandi concessioni, ora, eccitati dalla Francia, richiesero la rinunzia 
a Belgrado e alla Transilvania.1

Per com pletare la sciagura, Innocenzo X I  dovette proprio 
adesso lim itare i sussidi dati finora in misura cosi grandiosa per 
la guerra torca . Egli aveva dato tinor» cinque milioni ull’imperit- 
lore, inviate grosse somme in Polonia e sussidiato anche Venezia. 
Proseguire una tale liberalità nella misura passatu era tanto meno 
IHissibile, perché un terrem oto nello S ta to  Pontificio, speeialnientc 
a Benevento, aveva fatto  sorgere grandi bisogni, a  cui egli dovette 
dare un aiuto immediato.1 Si aggiunse a ciò, che por causa delle 
minacci«' di Luigi X IV  egli dovette pensare alla difesa sua propria, 
l»er assicurarsi da un attacco  improvviso.* Tuttav ia Leopoldo I ,
• olla fortezza d'animo confidante in I>io degli Absburgo,4 pre*e 
l'eroica decisione dì accettare la lo tta  sui due fronti, contro i 
Turchi però solo difensiva. Mentre il Hobiraki preparava al papa 
nuove disillusioni.* fu per Innocenzo X I  un’ultima soddisfazione,

1 Vedi R n iu m  54» ». >*aj(li recitarne»!« traaraai. voli t ì tm *  m-IU Hrr. 
j f *  qntsi. hitt. X X X I I I  121 Io». f f « M . ¡Irrida » (dadl'art-hivio «li W alici- 
••«•ini uier d i» Kmhrrunq Hrlqtndi rom Jmltn H $ ». nrlla t'mfarimhr K»cnr 
XV (IHttS) 7 *-*7 .

* V«!di Tkmtntm Huruf, X I I I  «07. ¿«rondo U GvaKSjux'1 (110) U pap* 
*(>«» allora 150.000 dorati.

» Vidi Tktmlmm Kmnp X I I I  »«2; K inTT. f i l t r i  IV «12. Cfr. «otto.
*'apilui» 4.

* Vedi R iiim.m i  421.
* Nidi « ta te  l«W» Innorrtuto X I »« adoperò mollo p «  nnj-^lirr una m i 

tara i n  la Polonia r  l’ im p m lorr. M io tk i  n w id it i« a  la Valarrhia romr 
nn'anitra dipradrnaa >l>l »no rrjroo. pnrki ona rollar» w irim p m b irr r r i  dite- 
nata minarrkmammlr r trina (*  l ’ibo a B ao arm , la data 7 « j» t n  IW i. Ifmm- 
timi, di (irrmmmm 209. A r r k i f i o  i f | i r l o  p o i l l l l r l o l .  Il HnonrU
* il 29 affnto. rb r l'ww rilo  im pm alr d o m a  «Mrt» *r«j»»rt x (« to  lungo 
il l>a»«bto «ino a Xiropoll. r i i  rb r non rr» (nw iW k M M  orrapaur la Valarrbla. 
la Polonia poterà « v ln d ro i orila lloidaria (vedi ivi). Il iHbo quindi frrr 
•M rtur P i i  «rilnabr» prr dk-uo <M R n m rm  a l i »  di m ite  almmo prr 
M i  im tarr aurora di pik fobtrabi. • • n i  alla prwro te a a i i c u a  M l'in p m riw  
mal natoti MI drlla maryraria di Raartl co) principe Cario Palai ino ojfm prodrnia 
n o i* .  «Imi wm ai diano ( iw li  pwtewtl da i fp a n r à  dalla I r f a  ». Il I  ollobrr 
il R M arM  annntarta al lib o : ad m p H I .. « k  il pr di Poloaia. d aorordo ron 
i Talari pr* M«m»»ll» m  la nob*Hà f  alarra. U n ta  al Iroap» « • *>  donativi 
dal Valariro p*-r p w rrail»  dall'iaratdoae «tetti iaaprnali. Il popolo in Vaiar- 
rida dfln4nrtr)>t» M « t dadi'Inapetalor» pr* raair l ib n in  dalla Uiannia drl 
prinrapr II BnoorM  •< adoprra. p u d»  no* *i pm»da*o qaartten in ValarrJda. 
•Jori matrimonio ba a r m a la  di pmwiiwat  il rv di l'ojoaia IM  iw lo  »01,

r u n a .  Marta M  N pf. U t ,  t. IS
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che l'im peratore, nonostante l'a ttacco  francese ai paesi renani, 
persiste**** nella guerra contro il nemico ereditario. La notizia 
«Iella splendida vittoria xui Turchi, riportata dal m archese Luigi

dopo l'unito liuto per Virtma. non ha mostrato mai piìi un scio simile. Kgli 
Ila ap|Miggiato il Thokòlv. romr risulta «lallc sue lettere, e diretto le «uc min
ai la Transilvania. Il Cibo ri*|io*c il ti novembre; il papa vedrebbe volentieri, 
e h e  l'imperatore roti una lettera al Sobiraki e alla moglie v<de»«e togliere ogni 
MM|Htto di una qualatasi otta parteeipaiione neH'aflare del matrimonio tra 
Kadsiwill e Neuburg. Scrive il Buonviai al Cibo in proposito il 2# novembre- 
l'inviato imperiale a Berlino ha favorito 1‘affare del matrimonio, perché credeva 
di far piacere coni all'imperatrice (Mirella di Carlo di Neuburg». l ’crciò anche 
non «i vuole i-eniiurarlo. I.’imperatore dice, del resto. che Giovanni III  non 
ha motivo per volergli male, perchè Giovanni non ha fatto mai vedere di voler 
la Kadsiwill per »uo Aglio; egli ha trattato unicamente tutto l'affare in argreto 
coll'inviato francese, come in Kcnerr ai lancia guidare da lui. Il Cibo rispoac al 
Buonviai: moti». Cantelmi ha formulato il piano, certamente noto al Buonvisi. 
di un matrimonio di Giacomo di l ’olonla con una figlia deU'Klettore palatino
Il pontefice appoggia l'aliare con una lettera all'imperatore, qui accludi (del 
20 novembre, in lli.KTinr.it l i  419). Scopo: l'intim a untone delle corti di 
Vienna e di Varsavia. A questo il Buonvisi replicò il 5 dicembre; il piano del 
< ‘autelmi è »tato m m u fuori già piti volte, ma »i urta in difficoltà, Ciononostante 
egli ha conaegnalo il Breve all'imperatore. Il 12 dicembre comunica lariapoata 
importale: l'imperatore trattandosi di « fatto alieno *, ha trasmesso la « m  
all1 K letture palatino. Xel frattempo l'imperatore uà già. che la primogenita 
è promessa al »ovrano di l'arma, la »econda al dura di Ìw aunu l,aucobur*. 
e la tersa non è ancora ili età da marito. Il Cibo annunaia al Buonviai n i  di
cembre; il re di Polonia ha latto pervenire al papa una lettera, in cui è 
eaprrua la *ua amareaaa per il matrimonio Itadaiwill Neuburg. Il |u|» ha 
ri»po»to eoo un Breve, di cui è acclusa copia, e il cui contenuto deve t « r r  rilento 
oralmente dal Buonviai all'imperatore. Scopo: l'imperatore deve comunicare 
al re di Polonia, ch'egli non ha colpa nel matrimonio e che l'inviato ha agito 
di te*ta »uà. Il 3 gennaio Ititi) il lluonvisi ri tenace al segretario di 'ta to : 
egli ha letto all'imperatore il Breve del papa a Sobieski. {.'imperatore adraao 
inclina a «rriverv una lettera a Sohmaki; ma dice di ronoacere la lettera d» 
Sobieski al papa c«l ai Palatini, le quali wnn cosi aspre, che non c 'è  da sperare 
gran «osa. l.'clesiouo di Giacomo a re di Polonia non viene facilitala da 
questo matrimoni», ma piutloato resa più difficile. I.* Palatina »nreila del* 
l'imperatrice, rimarrebbe quindi una nobile dama polacca quaUiaat II 17 aprile 
1M» Buonviai rtferwce novamente, che il .Sobieski vuole non solo la Moldavia, 
che l'imperatore è ben diaposto ad accordargli, ma anche la Valacchia, la 
quale rvidrnttasimamentr è nella sfera d'interessi dell'imperatore. A Inno- 
re«»»« X I riuartva grave di rinunciare alla apcransa. che SoM nki darebbe 
accolto aH ewirtaaione papale del 20 novembre KMW i B n m i U  II 42»t di 

la guerra contro i Turchi, l a  decima italiana per la guerra tnrea 
venne perdò prolungata il J J  novembre IM I tifali. X IX  02* *.). Il Cibo 
nella atta ‘ tetterà al Cantelmi d ell'Il dicembre Ito *  »è lamenta vivamente 
di « vasti d targai . del Sobtmki per la campagna |>rwiau. ta o  adrm» » i fatti 
non hanno tasi ronu|>«)D ai piani (Xmmetml. é i i'oimmm IH , A r c h i v i o
• e g r e t o  p o n t i f i c i o ) ,  OU ulteriori svolgimenti m ultano dalie «rguenb
* lettere del Cibo al fa n  tei au: J  aprile IM fe i Polacchi vogtkmo proaegmire 
da aoli la guerra ( « U n  i Turchi nel caao che I imperatore tanna la pace. Il 
nun«*» ha parlato contro •»veramente, dicendo, che non hanno raarlw a 
moli». mentre i Turchi erano attaccali dalla lega; che ra s i potrebbero lare da



I.a vittoria * 1» i Turt'hi a Batudaeliina. 17»

di Baden a Batudschina in Serbia il 30 agosto 1089. giunse u 
solo il 13 .settembre, quando il pontefice era già m orto.1

»•• 1 1 (ivi p. M I). 14 maggio: 11 « Conoiliuui j»o*tconiitial« > lm deciso una 
.»mpatrnn j«-r tempo (p. 147). 21 maggio: il papa ni rallegra per i 200.0<Mi 
6-'ruti, che Sobieaki presta alla repubblica. I.a Dieta ha chirato al nunzio 
«•¿idi pontifici. Il papa è d'accordo, 1° eh» il nunzio non dia »uwddi alitici, 
p. .unente; 2° che. una volta l’eaercito entrato in cani|M>, paghi ogni me«»
• ite fiorini j»er ogni «dilato <ii fanteria. I*oiché i 30.000 fiorini, inviati a tale
• •[» 1 ultimit volta al nunzio per mezzo del Keuonìco, non l>a*tano, il papa 

di altri 30.000 (p. 14K* >•). 4 giugno: >u*«idi ulteriori della caaaa pontificia
“ ■no impoftuibili (p. 15R»), 11 giugno: il nunzio non deve »bonu»re i danari giik 
urlatigli, m> la campagna è diretta nella Moldavia per penetrare di la nella 
Vilacebia, giacché queato diaaolverebbe la lega (p. IA2*>). IN giugno: idem, 
'-•ondo que»ta il Sobieaki ha già prenci la ferma deliberazione di marciare in 
'  .«echio. Il pa|>a propone: marcia mi Um iliai tjneata corriaponde al trattati» 
dilla lega ed appoggia l'azione moscovita ip. 133*» a.). 6  agnato (ultima nota di 
t ibo inviata in l ’olonia durante il pontificalo d'Innocenzo XI >: I W ii« 
{«•Iacea ai raduna ed è forte; ma il re non al è recato ancora al campo, « ae ciò 
fton accade preato, per <|umt'anno è troppo tardi ip. IflO*» a.).

1 Vedi SnnilDUX 4t>H *ul < Te Deum » celebrato il IH settembre I6W  
al liiima. Sulla battaglia di liatudachina r ir. Kónea vox I»tr.n-nt *ii II 07 a. 
e Ul fitti, d tt  t .  I .  kritymtrrkirt II (1877).



CAPITOLO IV.

I.a lotta d* Innocenzo X I contro l'assolutismo *■ il gallicanismo di 
Luigi XIV. -  I,’assemblea del clero franche e i quattro articoli
gallicani del Itivi.

1.

Mediante il Concordato con Francesco I  Leone X  aveva nel 
1510 decina a favore della San ta  Sodo In lu tila  lo tta  contro lo ton 
•lenze scismaticho della Pram m atica Sanzione di Itourgoa (1138). 
ed opjMiito un argino potente alla m inaccia di separazione doli;* 
Chiosa francese da liotna. Questo risultato, per verità, era stato 
ac<|uistato a prezzo di grandi ¿acritici, jierchi* la Corona fn»nce*< 
ottenne dal tra tta to  la disposizione quasi illim itata degli alti 
nHlci ecclesiastici. D 'altra parte, però, il governo adesso era iute 
rosaato a mantenere le condizioni ecclesiastiche esistenti, dimodoché 
dovette prender posiziono contro gli Ugonotti, come più tanti 
contro ì giansenisti.1 Papato e monarchia som lira va no pertanto 
strettam ente alleati; ma l’alleanza venne m inacciata (lai galli
canismo politico, il quale continuò a sussistere anche dopo il Con
cordalo. l*a maggior parte dei giuristi, ed anche non pochi teo
logi cernirono tuttora di tutelare presunti privilegi e interessi 
nazionali difendendo le casidette libertà gallicane, nel che essi 
appoggiarti nai soprattutto alla Pram m atica Sanzione. I Parla 
menti, quasi del tu tto  indipendenti dalla Corte, seguitarono a 
prendere a norma delle loro decisioni le disposizioni del 113#. Que
sto gallicanismo parlamentare, che va distinto da quello episco
pale, fu creilo a sistema da Pietro Pithou nel 1594 in uno senti«» 
dedicalo a Unric*. IV.* Richelieu si mostrò seguace di queste v e
dute; il suo ideale era di accordare al papa soltanto un minimo di

* l lr .  la pentente O f*« , Tot IV I. M ? a  i’rf i rapitoli 4 *  S raatoes 
rfctw lanatui «a *  aerovia riabotutionc drt dott. C*»ieta>«r di Coir*.

* Clt. la |w**mi* O p m . Tot X III. ¿47.
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•Iiritti, e ili attribu ire, invece, allo S ta to  tu tto  quanto fosse riohie- 
«to dalla tradizione nazionale. So tto  la  sua egida ebbe origine il 
!d>ro di Pietro Du Puy sulle libertà gallicane, «« quest’opera, come 
•india di Pietro de Marca sui rapporti in» Chiesa i* S ta to , propugnò 
in sostanza il punto di v ista del Pithou e dei Parlam enti.1 Il Maza- 
nuo non la pensò diversam ente dal liichelieu . Sebbene la congre- 

i/ionc dell'indice avesse condannate le open* del Pithou e del 
Ih- Marca, il lavoro del Du Puy, destinato a giustificare le tesi del 
l’ithou, potè comparire nel 1 «ir* 1 in seconda edizione con un pri- 
vilegio reale, che lodava l’autore e l'editore, perchè nel libro 
venivano messi nella giusta luce ed elevali al disopra di ogni 
dubbio i d iritti della Corona e le libertà preziose della Chiesa di 
Frauda.*

Colla salita al trono di Luigi X IV  avvenne un iieggioratuento 
•l'ila situazione. Coloro che stavano intorno al giovauc re si adope
rarono zelantem ente a istillargli opinioni erronee circa il potere 
•i'i papa. Gli si misero innanzi agli occhi, fortissima meni e svisali- 
•loie, le relazioni tra  Filippo il Hello e Itonifacio V i l i ,  che avrebbe 
voluto strappare al re la corona e deporto; della Molla (/nani 
s mtiam venne fatto  un tale spauracchio, che Luigi potè vedere 
»et procedere ilei papi veri a tten tati ai suoi diritti sovrani, ch'egli 
doveva proteggere innanzi a l>io ed alta nazione.*

Dati i principi assolutistici professati da Luigi X IV , simili 
insegnamenti non cadevano che su terreno troppo fertile. Homi 
stazione com pleta sulla Chieaa, estensione all'infinito dei diritti 
del C o n co rd a to , anche sul terreno puramente spirituale, tale fu 
U programma del re Sole. Per questo egli potè contare con uguale 
•l'Urezza sui Parlam enti come sopra una parte della Facoltà 
teologica parigina, in cui sopravvivevano le antiche tradizioni 
•«nt immane.* L'inltueuza decisiva del governo sulla provvisione 
dei vescovati portava con sè, che neppure dai vescovi c 'era  da 
ieOMN una resistenza seria.

Con giovanile arroganza Luigi X IV  umilio all'est remo nel 
conflitto per la guardia corsa l'indifeso Alessandro V II. ed ottenne 
•I d iritto di nomina per i vescovati di Metz. Toul e Verdun.* GIÀ 
durante quesito conflitto apparve, come il « re rristianiMimo •, 
«e anche non negava il prim ato papale e lo riconosceva quale ne- 
re**iLà per U m antenim ento dell'unità ecclesia«!ìca, professava 
tuttavia lo sfosso gallicanismo pratico del Kicbelieu. Kra assai 
facile, perno, che si venisse a t a l  taglia; incidenti all'apparenza

* Cf». U prracntr Oprr» tri.
* V«di n n a u M i n u  K i t » u  I I I*  z s tm .  iu *d . i l . VI «14).
*  V * d i  G fcH X . 1 « . 9 0 .
* V eli U r n a ,  U n i. JU in w n t V II 1  M.
* * f r .  Parte I di qorato «-«dame, p l i »
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insignificanti furono lu scintilla per I» m ateria incendiaria accumu
lata  «la gran tempo. Allorché il 12 dicem bre 1681 nel Collegio 
gesuitico di Clermout Tenne difesa l'infallibilità papale e, parti
colarmente contro i giansenisti, la tesi, che nella Chiesa vi è in 
giudice supremo, eh«* anche al di fuori del concilio in questioni «li 
diritto e di fatto  decide infallibilm ente, i giansenisti e i gallicani 
rappresentarono la cosa quale un a tten ta to  alla Corona. Appena 
appianato l’incidente per opera del gesuita A nnat, confessore di 
Luigi X IV , e dell’arcivescovo di Tolosa P ietro  de .Marca,1 scoppi.* 
il conflitto p«*r la guardia corsa. I l 22 gennaio 1 663 il baccalaur> • 
(•¡ibride I»rotici di Villeneuve volle sostenere in Sorbona le - 
guenti tesi: i privilegi speciali di certe chiese, come per esen» 
pio la francese, riposavano su concessione papale; Tristo ha 
conferito al Principe degli Apostoli ed ai suoi successori l’au 
forila suprema sulla Chiesa; i Concilii universali sono utili 
all’estirpaxione delle eresie, ma non assolutam ente necessari. 
Queste proposizioni si tenevano sul terreno teologico, e in altri 
tempi sarchitelo state certo lasciate alle discussioni degli s|H«'i.> 
listi. Ma, data l'eccitazione contro Rom a, il governo mirava a*i 
umiliar«1 in ogni guisa il pontefice,* e il Parlam ento dette volent* 
rosameli!e il suo aiuto. L 'avvocato generale Diouigi Talon denunzi* 
ad esso le tesi «il ottenne un decreto parlam entare, con cui si pn»i 
bivi* alla F a c o ltà  teologica di lasciar difendere simili pn»|*osixioni 
Si doveva dar lettura del decreto nella Faco ltà  e quindi in»< 
rirlo noi registri di questa; specialmente il giovane procuratori 
generale Achille de il  aria y sfoggiò un gran zelo neU'affare. I - ‘ 
Facoltà, però, respinse la pretensione, perchè il Parlam ento non 
|M>teva giudicare in questioni ecclesiastiche; essa ammise solo, 
che la questUuie si discutesse nel suo seno.* A questo punto il gr» 
verno cominciò ad esercitare una pressione sui dottori singoli 
e impose la conipilaxiouc di liste, in cui fossero registrati i nomi 
«lei membri «Iella Facoltà fe«leli a Rom a, «li «|Uelli regi e dì quelli 
Indettai,* Xe risultò, che «l«>i dottori si» erano considerati papali. 
34 indecisi e && antipapali. Il maggiore ingegno fra «**si. Itossuet. 
apparteneva al partito papale.* Nonostante il numero superiate 
dei dottori favorevoli a Roma, la Facoltà  si aceunciò il 4 aprile 
Itktt a registrar«' il decreto antirom ano «lei Parlam ento.

Iti «|Uell«> stesso giorno 4 aprile. |>ero. veniva ««»tenuta ai 
Bernardini, coll’approvazione del sim iaeo (ìran ilin . una te«i. ì

• V «ll /.V4tt  || ««A. V o iM I t .  L 'A m n n  K ty iw  SIO.
• \ M hiim  wUa f in  4** » liy  Vi l i  (l»3*k I T I »
» G iiu x . . I t n U »  I». I wur, m  3**. »u ri*. M ém  III I M » .  V. M*s- 

t t * .  kw. o l .  173«».
• UAatS, l«w. cit 33.
• I t i  33. rs  driir li .tr  ivi. in 4*1 «
• Ivi 3*. 4*1 ■».: ll»ar.t\|ni«llK« K l«sc« IV* 19*» |tt*4 it VII |», 32 m.).
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cui particolari suscitarono »li nuovo lo sdegno «lei 1'arlumcuto.
Il Concilio latoranense del 1215 aveva imposto ai fedeli l’obbligo 
•li confessarsi una volta Panno « al sacerdote proprio ». Il « sacer
dote proprio », si spiegava nella tesi, era, oltre il parroco ed il ve
scovo, anche il papa, il quale ha su tu tta  la Chiesa la pienezza della 
giurisdizione per il foro esterno ed interno. Era una tesi, per verità, 
assai innocente, perchè non vi si parlava di ingerenze papali 
negli affari «lei potere governativo civile. Ma il Parlam ento, 
nella sua eccitazione, salutava con gioia ogni pretesto per m a
nifestare la sua inimicizia contro Rom a. Il (trauditi venne c i
tato dal Parlam ento e gli fu vietato per sei mesi «li esercitare 
i poteri del suo ufficio. Cosi il Grandiu non poteva interve
nire più come sindaco nelle riunioni della Facoltà. Ma egli 
era pur sempre dottore come gli altri, e in tale qualità propone ni hi 
Facoltà di riassumere la sua opinione sul |»oterc pontificio in brevi 
proposizioni; in tal modo essa potrebbe ovviare alla diffidenza del 
governo.* Cosi si venne alla formulazione delle sei proposizioni 
del 16(13, le quali furono sottoscritte da 62 dottori e inviate al re.' 
Vi si diceva, non essere dottrina della Facoltà , che al papa spetti 
una autorità qualsiasi negli »(Tari temporali «lei re, ch'egli stia  
al dis«tpra ilei Concilio universale, e sia infallibile seuza il consenso 
della Chiesa. Insegnare invece la Facoltà, «'he il re nelle cose tem 
porali è soggetto solo a Dio, che i sudditi non possono essere prò- 
semiti sotto nessun pretosto «lalPobbedienza dovuta, ha Facoltà 
non approvare nessuna proposizione, che sia contraria all’autorità 
del re, alle vere libertà della chiesa gallicana od ai canoni a r d i 
ta ti nel regno.*

(ju esta  dichiarazione, tu ttavia , soddisfece il governo solo par
zialmente. Kra «letto in «*ssa. Itensi. che la Facoltà non sosteneva 
la dottrina delPinfallibilità |M>utificia. ma non vi era «letto, che 
questa dottrina fosse falsa; neanche i d iritti del re rispetto al 
papa erano «letiniti con sufficiente chiarezza; il governo si trovava, 
cosi, «lisilluso nella sua aspettativa, che i teologi gli creassero una 
salila l*ase per il procedimento contro Roma.* Ma ciononostante la 
«lichiarazione «Iella Facolla  ebbe una portala non piccola. Kra 
la prima volt», che la Harbona faw va professione aperta «li galli- 
fanifflio ;* l'assem blea «lei I6£2 potè più tardi riattaccarsi ad ns*a.
I sei articoli ftirmaron» la base per il nuovo movimento gallicano

1 litu i» , lor. rii. 33.
* Tw lo ir i 17.
* Clr. »•«a. L a r, I «II»-; B a a m n A r a a  Kir«*ii IV* SI i t i» !  i t  

VII p. 2«),
* («tette, lor. r i i .  34.
* « L * pim nri» pr»?U<amiwMi o a«-«rtt* 4« «ijlltt-»»»««■»«• * la rfcuaui V. V t a 

riti (lor. r ii . Iti» .



in F ran ti» , che paralizzo quasi com pletamente l'influenza ponti- 
Ilei» sulle condizioni ecclesiastiche e precipitò papa e re nei più 
violenti dissidi. Inoltri’ la corte aveva approvato pubblicamente 
le ideo galli« alte del Parlam ento, dimodoché governo e parlamento 
formavano ora un fronte unico contro Rom a. L ’intervento vio
lento del Parlam ento attaccava altresì le libertà e i d iritti del 
l'università di Parigi, in parte, anzi, già li sopprimeva; il clero, 
poi, veniva divino in due cam pi, uno partigiano di Rom a, l’altro 
del re. Si devono tener presenti questi fa tti per comprendere lo 
«viluppo ulteriore, e soprattutto il cosi detto conflitto delle regali**.

Per regalia s'intendeva in Francia  il d iritto del re di am m ini
strare e riscuotere in una serie di diocesi, dopo la morte del ve
scovo ed al posto di lui, le en trate episcopali, e conferire certe pre
bende.1 Il Secondo concilio di Lione nel 1274 si era lim itato a vie
tare l'ampliamento di questo diritto e la sua applicazione a vesco
vati, ove non esisteva precedentemente, sotto pena della scomu
nica. Con questo, il diritto di regalia non era, bensi, ancora formai 
niente approvato, ma veniva tu ttav ia  espressa una tolleranza. 
La questione delle regalie ebbe quindi una grande importanza 
nella grande lotta  di Bonifacio V i l i  contro Filippo il Bello. Anche 
più tardi non mancarono dispute, se il d iritto di regalia fosse in 
vigore, o meno, per questo o quel vescovato; esse venivano deci**' 
dal Parlam ento parigino, il quale sostenne sempre di più il punto 
dì vista favorevole allo S ta to  e sfavorevole alla Chiesa. Secondo 
la sua concezione, cioè, nei casi dubbi nou toccava allo Stato  
provare l'esistenza del d iritto in una diocesi determ inata, ma 
era invece la diocesi, che doveva provare di esser libera dal diritto 
dì regulia. Dal X V I secolo in poi i giuristi rappresentarono il 
diritto di regalia come un «liritto della Corona vigente universal
mente nel paese, incancellabile e im prescrittibile; il < ius regalia«- • 
diviene un • ius regale », da cui neppure il re può lil>erare; »*■ 
tuttavia egli lo ten ta, la dispensa regia è invalida. Per la prima volta 
nel 1603 il Parlam ento sostenne la valùlìtà universale della roga 
Ila, senza riusciro subito a far trionfare il suo punto di visi». 1U 
Carlo V II in poi le entrate dei vescovati varanti venivano a t tr i 
buite alla Sainte-Chapelle in Parigi. Luigi X I I I  nel 1641 le tol««* 
a quei canonici. I)a  allora in poi tali entrate furono custodite 
rigorosamente e trasmesse al successore nel vescovato, l ‘n terzo 
venne impiegato dal governo per aiutare protestanti convertiti

1*4 1 nnoeetiSO X I. ltSTti-ltJHU. Capitolo IV.
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In- 'iuisi;1 esso, quindi, non traeva per sè dai denari custoditi at
tua beneficio. Non è escluso, che i canonici detta Sainte-Chapelle, 
m< comandando a  Luigi X IV  l’estensione del d iritto di regalia a 
tutta la Francia, sperassero dall'assolutismo di lui un cam biam ento 
•Ielle prescrizioni del 1641 a  loro favore.5

.Sembra che Luigi X IV  abbia considerato in buoiia fede la re
galia coinè un antico d iritto della Corona. Con un decreto del 
ltì73 e l’interpretazione di «»so del 1075 egli prese la decisione 
importante, che doveva accendere una lunga lite: egli estese il 
diritto a tu tti i territori soggetti alla Corona francese.* Da prin
cipio. per verità, il vecchio Clemente X  non rivolse nessuna par
ti« ‘ilare attenzione att'alTarc, sellitene il nunzio lo avesse informato 
Millo stato «Ielle cose. I l  0 giugno 1073 Francesco Nerli, arcive- 
«covo di Firenze, nunzio in Parigi dall'aprile 1072, comunicò 
•la Tournai al segretario di stato cardinale Altieri, che il decreto
• ru stam pato, ma non ottenne neppure risposta. Cosi pure si ta c 
que a Koina, allorché il nunzio Spada il 31 maggio 1675 richiamo 
r ite n z io n e  sul nuovo decreto reale.*

Nel clero francese vi furono molti vescovi ed ecclesiastici, 
»tu* videro in questi decreti reali una compromissione della libertà 
•iclesiastica e |>crtnnto si meravigliarono, che la Manta Sede non 
intervenisse; una sua opposizione, essi pensavano, avrebbe fatto 
ritirare i decreti.*

KfTetti vomente, il riserbo del papa esercitò sullo sviluppo ul
teriori- un'inlluenza funesta. I»a una parte il re di Francia potè 
« federe ad una tacita  intesa, che lo rafforzo nella buona fede al 
*uo diritto; dall’a ltra  venne a  mancare al eleni francese un fermo 
*• •tigni), di cui avrebbe avuto tanto bisogno di fronte a lanci X IV .
• ori I vescovi si sottom isero uno dopo l'altro al nuovo ordine « 
'‘restarono il giuram ento prescritto. Non vi è  troppo da meravi- 
«iiarsi per il fatto , che quasi tu tto  l'episcopato francese accettasse 
tacitam ente l'ordinanza reale. Fissa panava line oll'incertezza 
sinodica.. che era derivata da più di un secolo dalle dispute continue 
♦ulla validità generale del d iritto ili regalia. I vescovi »tensi ave-

ano sottoposto questi litigi alla derisione dei tribunali civili, 
•iiuiodochè ora non avrebbero potuto che difficilmente richiamarsi 
*1 fatto , che grazie al secondo Concilio di Lione la questione

1 «4. x  11 J J» . Velia t u  onguw U l*gxlu  « « I m  iìm Iut al 4irillu drflr 
^  patronato «rivale, rfr » r i  I I  nella BtmUmswHmm. di l l t s s w  II Al t *  
X X P  V M ».

' l i r m r « .  £ jira « « i 109.
1 l ' r w i r u  nel Hmiu* 4» i,n  m d ét. 1911. 37JL
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dello risa lir  fosse stata sott rutta al poter« civile; e non v\*m 
nessuna u pennta, che » giuristi rinunciassero miai alla loro te»i 
della ricali»  quale diritto «Iella Corona. Inoltre ai vescovi la 
litten» disposizione delle cariche ecclesiastiche era talm ente o-ta- 
co lata da Ogni genere di diritti di patronato, eh'essi per l’intro
duzione de) diritto di regalia non perdevano che la disposizione 
di pochissime prebende. Bensì, l’ordinanza reale non poteva « he 
esser chiamata un'ingiustizia, e il papa quindi, quale difensore 
dei canoni ecclesiastici, ebbe ragione di com batterla. Ma i veswvi 
francesi vi si rassegnarono come al male m inore.1

Cosi avvenne, che per un tempo solo due teologi si elevassero 
contro l’estensione generale della regalia: Giovanni du Fern er <li 
Albi e Luigi du Yaueel d’Alet.* Essi dichiararono invalidi i decreti 
reali, perché in contrasto col secondo Concilio di Lione, che aveva 
precisamente vietato ogni estensione del d iritto di regalia «otto 
|M>na di scomunica. Dopo grandi sforzi riuscì loro di convertire 
al loro atteggiam ento il vescovo Nicola Pavillon di A let; ur > 
volta convcrtito, pero, il Pavillon divenne oppositore inflessibile 
dcH’ordinanza reale. Invano gli si fece osservare che i canoni 
del secondo Concilio di Lione erano conosciuti solo dal • Li!*-' 
sextus » di Bonifacio V i l i ,  non accolto in Francia.* Il vecchi1' 
vescovo tilogiansenista rimase fermo nella sua opinione e cvn 
di tram * dalla parte sua anche il suo confratello Francesco Cau 
lei, vescovo di Pumiers, anch'egli tilogiansenista.* Il Caulet. p* 
verità, inclinava piuttosto ad un compromesso, ma il Pavillon 
riuscì a  indurlo alla presentazione in comune di un ricorso 
luglio 107,*») all'assemblea del clero, che allora per P apponi*’ 
sedeva a Sam t-G crm ain-en-L aye. I  due vescovi insistevano Ui 
esso fortemente, che si tra ttav a  dei d iritti della Chiesa, in favon 
dei quali era intervenuta sempre l'assem blea «lei clero.

t*orse peri» un avversario pericoloso dei «lue prelati in jiersotw 
deU'arriveaeovn di Parigi. Francesco de lfarlav . un voscovo di

* Il i m o i o  U  i «n s«  Wfirp al la u lr l il SI x ih Iu  167# «al diritto di 
intatta » la «dativa dopala.’ < l.r  dlwìl in fltir . . .  B r ì i  ptvwqar tira  a l  foad. 
puiM|«i» |«> tal donar l 'tm w a tt  tuv qa'il n o n n i' »4 qar n4a or pf«1 
allr» a« pio* «j n 't  la IM «n ina Itoti dr .|iwlc(nr |iirWn4f prodaat la raraarc 
da « t ip , qar d ailWur« Ir pia* dlfflrilr rt » qaoi l'oo annui pia* dr drotl dr 
fntturr dr la d iftraltr r .i  lati, p au sar roti» arra  prrlo Ir «rtmrnl dr M H il' 
aa mi. rt> r)ttui m a M r  praprrotrul Ir prrtroda dfròl dr if fa lr  . . .  • Bgfc 
•ptrtfa. quindi. quanto ( la r i  danni la rr«i> lrau drl •'antri apporti alla dwnw 
di tal. * Kalla loa* In  a n ltn  avaal lo tfrf re quii» or puaTatral rtapArbr». 
ri ro ltr  iw m w w  Ir d r*aal (airr an )cmr. » II » a d r. u n i « «  a *  la a  pwo» 
armi dr la <oftdr»rn»d«|»> r i  r a lm  daa* dr* Ir tnp-*t .itami*. t  n l  «d ir l» ». 
In r.t. ari J»a«M. 4* I .«  m iib . 1911. 4 »
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per cui il favore del re contava più di tu tto . Il De H arlay 
non volle vedere nelle rimostranze dei due vescovi «e non un atto  
dovuto all’imbarazzo del vescovo di Alet, il quale colla sua oppo
sizione al diritto di regalia env incappato nelle più gratuli difficoltà, 
secondo l'ordinanza, cioè, del Iti".-! il d iritto di regalia cessava 
in utui data diocesi solo al momento in cui dopo la vacanza «Iella 
«ed® il nuovo vescovo aveva fatto  registrare il su«» giuramento di 
fedeltà al re presso la Camera dei conti in Parigi, e questa norma 
venne «*stesa anche ai vescovi, ehe avevano già «la lungo tempo 
prestato il giuramento di fisicità .1 Il Favillo» e il Caulet omisero 
questa registrazione, perché ci videro un rieoiuMcbnento «lei v a
lore generale della regalia e una v io la to n e del Concilio di Lione. 
La conseguenza fu, «*he u n  il governo, in base al d iritto di rogalia, 
reclamò per sè la disposizione di tu tte  le prelietide resesi in «jual- 
siasi tempo vacanti dopo l’entrata in carica «lei «lue vescovi. Ne 
risultò necessariamente il più gran disor«line. perchè il governo 
provvide novam ente a posti ricoperti già da un pezzo.*

.Sulle rimostranze dei due vescovi l’assemblea del eleni pro
mise la propria mediazione nell'affiirp.1 Il Caulet da prim'ipio 
••ra ancora oscillante. In  una visita a Parigi nel luglio 1675, egli, 
^conilo ogni verosimiglianza, ha fatto al confes#«ire «lei re lai 
Chaiz«* «Ielle concessioni riguanio all«* rapili«, ch ’irgli più tanli 
ritirò. Solo a poco a poco egli aderì sempre più anche india que
stione dello regalie »1 suo amU'o Pavillon * che procedette con 
severità, e in «lue editti, del 30 maggi«« 167.’» « 5 marzo 1(178. «li*
• hiaro incorsi nella scomunica ta tt i gli ecclesiastici del suo 
vescovato, che avevano ottenuto prebend«* «lai re in forza «lei 
diritto «li regalia.* In una lettera a  Luigi X IV  il Favillati cere«* 
«li difemlere il suo punto di vista,* ma senza »u iw u o. Un «lecnM«« 
«lei 33 giugno 1676 «lichiaro illegali gli editti «lei vescovo,’ e questo 
passo ebbe naturalmente le sue «'onseguenze. Vescovi come Le 
Camus, che fino adesso erano stati ancora propensi per il P avil
lon, si allontanarono da lui per timore della «Ingrazia «lei re. in 
modo che il Pavillon sarebbe rimasto «lei tu tto  solo, «e, con 
grande sua gioia, Caulet di Pamier* non si fos*e ormai «lefinitiva* 
mente unito a  lui.* In una lettera del - 9  ottobre 1676 il Pavillon 
si rivolse ancora a  Luigi X IV , ma di nuovo senza successo. Avendo

* In  M I *1, oH HmUrl 4 * u n  m U t 1911. 37». I» I7 . JW
* Ivi 1*11. *70; V. ndU 8 «  Jtm t*4. IW *. 3*7.
* llr i lt  n ,  17».
* O r a r s i  airi II mitri 4r lai m i»  le u . 373«*»
* l>t M l tU  t/m m O r ST7S » . » 1
* Ivi 300.
» Irà  3 0 1 .
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ora anello il vescovo «li Pam iers em etto decreti simili a quelli del 
suo am ico di Alet, che furono pure dichiarati illegali, ambedue 
fecero ricorso ai loro metropoliti, «li arcivescovi di X arbona > 
di Tolosa, che pero riconobbero ambedue 1» sentenza regia 
disapprovarono i vescovi di Alet e ili Pam iers senza nominarli
Il Pavillon e il < aiilet ora invocarono le protezione della San ta  Sede.'

Cosi stavano le cose, allorché Innocenzo X I  divenne papa. 
Ivgli accetto l'appello dei due vescovi giansenistici, perchè si trai 
lava di una questione di principio!* I>e tendenze scismatiche, I* 
quali, anche a prescindere dalla questione delle regalie, guadi 
gnavano sempre più terreno in Francia, dovevano riempirlo di 
preoccupazione. Se la Francia non doveva sdrucciolare per quel 
piano inclinato, un intervento della San ta  Sede era inevitabile 
In Francia la cosa si considerò altrim enti, ('olà non si aspettava 
più, che lo scoppio della lo tta  avvenisse proprio per la questione 
della regalia, dal momento che gli ultimi papi non erano interve
nuti in essa. L'estensione del diritto di regalia sigmticava un acero- 
scimento di potere del re di Francia; perciò si passava sopra agli 
scrupoli «li principio e non si comprendeva come Innocenzo X I 
volesse riaprire la grande contesa fra potere spirituale e tem po
rale, che sotto Filippo il Hello aveva condotto a  lotta aperta, 
per amore ili due vescovi giansenistici.1

Innocenzo venne addirittura, |x>r l'atteggianieuto assunto, 
sospettato del tu tto  ingiù»!ideatamente di essere amico dei (iian- 
sonisii e di nutrir malcontento per le Bolle di Urbano V i l i ,  di 
Innocenzo X e di Alessandro V II.*  Eppure egli doveva interve
nire, perchè in conclusione si trattava della libertà della Chiesa, 
che Luijfi X IV  tendeva ad opprimere «-ol suo assolutismo. L 'in 
tervento d'Inni »coluto X I non 'lenitico punto un'accusa od una 
condanna dei suoi predevcs*ori sul seggio papale; si tra ttò  |*er lai 
semplicemente di una questione di coscienza.* II vescovo «li

1 11 £Kuic.> turni Kit Km*« »i IV* t ò  l im i. it. VII ì»| .
* l'b r litnunnui X I prorrdrttr miK'Unrnlr p«f nw tinw >w  di prinripto 

r non |»t antipatia (irnoiu lr, wimmiM p«4it ira » |HrtrnuuM xonltM l«. è 
lilrvato (iu>Umrfllr (tali Immkk (Immurmj X I  Ì3>: « Non v >  oggi «Iran 
dnhh«o. rive la l'oolroa nun In provarala dal papa n »  m irali t a l ih u it m  
K»»a rhbr un motivo pia profondo K aa  (a drlritornala dalla Irix in iU  drlla 
i r  aorta aU’t*nUmrnln narro nalr. all nnità » alTindiprndnua da qnal»ia»i 
mllttMM» «i lanino. • dalla nalara. In roolr»*to rag ««a . drUa ( m r r k u .  del 
papato u m tm a li II p n m lm  di Luigi XIV  fa la n s w f M M  di u a  a  so r a
'« iw r lH W  tir ilo  S i a l o .  d rU 'arrn r-ariu In  r o o o r l t o  d i • n T I U lU  •-

* I t i  l ' i  na» n .  KtUrn».—m l'«3 IM .
' I t i  M m uu. M ia y ri 439«*.
* *  * S . Sia un« approva mi di«appt«v a Ir Dovila foUriatr dai mmm ptr 

drrvMoft in pfrjadirio drila libriU  r  dirgli diritti dr la CUtaia. ma non «tid * 
di polrt toUrrarr la pirartilr *. l ib o  al naiuuo franew  in data 24 « (w lo  IM S. 
A t r k i t  i o « r  g r r  t o p o n t i l i « ’ !«) .  ,V *w M . di f m a o *  ITO.



\let non assistè agli sviluppi ulteriori, ma oblio aurora prima della 
uà morto (8 dicembre 1677) la grande soddisfazione di vedere 

accolto da Innocenzo X I  l’appello.1
In quello stesso anno (1677) il papa nominò mia Congregazione 

spedale per la questione delle regalie, composta «lei cardinali 
Ottoboni, Carpegna ed Albizzi, cui furono aggiunti parecchi pre
lati. e Agostino Favoriti come segretario.' In  questa C’ongrcgazionc 
*i deliberò sulTaUarc e vennero clalxintti i docum enti, che Inno
cenzo X I  adoperò come base per i suoi Brevi. Si pensava fin dal 
>>el principio a cogliere il male alle radici, condannando addirit
tura i decreti reali con una costituzione, poiché il Favoriti rife
risce, che nulla Congregazione si elalioro la minuta di una simile 
dichiarazione.1 Pure non si giunse tanto avanti; i cardinali più 
moderati dissuasero il papa da un procedimento troppo aspro e 
[»orarono di raggiungere un risultato accettabile por via di t r a t 

tative amichevoli. Kiuscì loro favorevole il fatto , che Innocenzo 
aveva buona opinioue della persona del re di Francia, ritenuto solo 
da lui m alamente consigliato. Due indirizzi alla corte pontificia 
•Tcarono di esercitare influenza sulla decisione. IH fronte ai car
iatali moderati stavano gli • zelanti », dietro il cui influsso Favoriti 

"libc una parte im portante; essi spingevano a  un proredimento 
••nergieo, perchè prendevano in considerazione solo I» questione 
di principio, senza riguardo a motivi di opportunità e di prudenza. 
Innocenzo cercò di agire, senza influenza dei duo indirizzi, uni- 
«amente in conformità dell» propria «»scienza. Non gli riuscì 
tuttavia completamento «li serbare l'indipendenza propria. Sul 
principio una certa oscillazione in lui è evidente. Ma le rirrostanze
io spinsero sempre più dalla parte degli zelanti; e ciò ha dato al 
*uo pontificato l'apparenza di ostilità verso i Francesi.

Innocenzo X I di fronte alla verte» ia  per il diritto di ltcgalia. 1H9

1 Di nar CI.. KtUmnam lo t  I ( « w c a h li  «U »*«  n *  r*»ia 
di m rltm i dalla parto del papa «-antro 1 .tuffi X IV . A B on a dimorava II nepole 
di H ìrM ra . l'AMw de P o n tr U lr u . « tu »  il pw *4oM no di !>» Il
S u l *  curava eli aflan di Pori Ho vai. ed ora ebbe una pali«- anche nella 
in n tio M  delle n y ilie . Fatti ai |km in ir lu io o f eoa l cardinali pio scialiti 
di riforme, rame Otloboni. Assalii». l.odnviM. Intanala r tr  l ‘a *pp"CZi<> 
ptram o celi tm rò in A(n*tin«a F a n r it i  <cfr. In  a t l  lU  h.rUmtwm lo *  ».(.

• 11 Favoriti tclr. w tto p. 191) ha (a v u to  un rampradiu l u i « « « « !»  
dei larari della i o iu n fu tn a r  per la ragalia. dalai» » ■ ■ O * ' 1**3. Al nomi 
dai tre cardinali egli l o n w *  nei m aom rolto « p ia  la li«a anche il m a «  del 
cardinale «e*m ano di Malo lib o . Il rao»peod»u fa pubW* al« ia tradasioae 
trance»» dai D raatn u . iVaynfrrfMa pvtm lW nr de ia nella fterae i i»  
faeal. tnM. I .X X X V II (l»IO) 143» Col» egli tra ila  (131 »1 «oche defli
* inediti lagnali dal Favoriti nei]'Anrltirto «wgrHo p a t lM o  e nel t.'olle*»» 
«ermaniro.

• « Pam  n »  co w U tio w  fare«! lail» la M ante de la con ut il a lina qui annu 
lai! le* arrèta de 1*73 d  1171 el le* d e*t pnw iir i  Wel» • i l 'r a a t  SL. loc. 
«Il 143).
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Innocenzo X I era fermamente persuaso, che il suo .stesso dovei-- 
paterno di «ver cura dell» salm e dell'anima di Luigi X IV  uou gli 
permettesse «li assistere inerte allo sviluppo dello cose in Francia, 
tu un Breve del 12 marzo 1078* egli espresse al re il propri" 
rincrescimento por il fatto , che a cattiv i consiglieri fosse riuscito 
d'iudurlo ad estendere hi regalia a  quelle chiose, ove nou era 
«•siiti la  mai.1 Egli quindi entrava a parlare suU’origine del diritto 
di regalia e faceva riferimento al concilio di Lione, eh© aveva 
deciso in proposito. Ammoniva pressantem ente il re a regolarsi 
secondo questi canoni, come avovano fatto  duraute quattrocento 
anni i suoi predecessori sul trono «li Francia. Contemporaneamente 
il |tonteflce pregò i cardinali francesi, come puro l’arcivescovo 
«li Paridi e il confessore del re, d'influire in questo senso su Luigi.1

In Francia l'affare era considerato troppo una questioue per 
sonale del vescovo di l ’amiers, perchè da principio gli si accordasse 
l'atteusionc necessaria. 8 i attendeva, eh«* dopo la m orte del ve«' 
«•hi«» vescovo tu tto  si sarebt>e risolto da sè. Per guadagnare tempo, 
si fece al Breve papale solo una risposta «-he non «liceva nulla 
Ma la diplomazia francese, abitualm ente cosi (ine, questa volt.* 
si era sbagliata nei suoi calcoli: Innocenzo non laccio che la 
cosa rimanesse H. Il 21 settem bre Hi"8 fu re«latto un nuovo 
Breve ni re sulla «(Uestione della regalia.* Dalla risposta di Luigi 
«lei 5 aprile lt>78 il papa aveva potuto ricavare soltanto, che il suo 
intervento era riuscito sgnulito al re. Egli, |>erò, considerava 
conte suo dovere di metterlo in guardia ancora una volta dall'in- 
tluenza «lei consiglieri reali.* Respingeva decisamente invadenze 
nel terreno dei d iritti ecclesiastici,* e pregava istantem ente il re 
«li n«in lasciarsi influenzare, in <|uestioni cosi inqiortanti, da 
gente che lo consigliar» erroneamente. IutHH'enzo parla nel 
Breve di un te rro r  tam nbsuntu* * in cui si trovano Luigi ed i 
suoi consiglieri, ed acretm a al fatt«>, «'he altri sovrani dell'orbe 
cristiano, sviati dall'esempio «lei re, potrebbero intra premiere 
passi analoghi. Perciò egli scongiurava Luigi di guardare alla 
salvezza dell'anima sua, o di ritrarsi dalla falsa strada per cui *i 
era m«<sso.

* l ìn m u rn  I 13».
* * l»m|i mirto in u d iT in u t nou d m w  )|U lm»r raiwilutm i r i  «ImiMiUiH. 

(|<ll libi |w(«n»trir itilanlui. HI u«um illuni Mtt»quum rwtaduK f iw tn M  
tw m tiuni m ln u r a n i. qurm K i f i lu n  tormaI. *•! nM qnwjar rrurni lui w fc -  
•I*» n ln i i l r m . qua» Uli turi nhnavu* numquani tn iw  r d  n  ip»t* tari (npi 
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11 Breve del 21 •ettembre 1078. IUI

11 Breve era  concepito in  termini abbastanza aspri. Si poteva 
prevedere quale effetto avrebbe avuto, tanto su Luigi, ab i
tu ro  alle adulazioni, quanto sul clero, che considerava il re come 
uu Ilio. E difatti nel sacro Collegio vi furono opposizioni contro il 
Breve. Esso venne considerato imprudente particolarm ente dal 
cardinale segretario di stato Cibo, il quale, per verità, era anche 
b .a to  da personale interesse, con fili d'oro, alla Francia. Egli 
percepiva, cioè, di là, all'insaputa del pontefice, pensioni conside
revoli, e in cam bio rivelava, in riguardo al prossimo conclave, 
« .re t i, all'agente «li Francia .1 Ma il 5  gennaio 107!» il Cibo am* 
» lo gravemente, tan to  da far dubitare clic si riavesse.1 Oli zelanti 
<*n credettero venuto il momento di spedir»* il Breve «lei 21 sci - 
tcinbre Uì78. Il I gennaio 1071» fu pronto jm t  la spedisioue. Si 
■piega cosi, che nella data del Breve sia indicalo come giorno della 
»I dizione e dell'invio il 4 gennaio.* Forse venne scelto a !>e!la 
I» -ta il 4 gennaio, cioè il giorni» aratili che il Cibo cadesse ammalato, 
per attribuirgliene la responsabilità. Certo è, che negli umidenti 
funemi egli fu considerato per luugo tempo come il promotore 
«li tutti i passi di Innocenzo X I  contro la Francia, perchè di fatti 
tutti gli affari passavano, almeno nominalmente, per le mani di 
lui quale segretario di stato. Am ile adesso, però, il Breve noli 
'  line inviato subito, ma consegnato al corriere solo il IH p*u- 
ii-ùo.* Al vescovo di Pam iers Innocenzo dire***, pure il 4 gennaio, 
un Breve, in cui gli prom etteva di «lifendcre i d iritti della stia 
«■¡lima.* I.a Congregazione «Iella regalia venne «ompletata allora 
"•n i « aniinali Barberini e Azzolini.*

Nuove usurpazioni in Francia condussero ad un inasprimento 
ulteriori* «Iella situazione. Le ciarlate di Tolow» ricorsero al papa, 
[•errhè si era data toro per coniami» reale un'abbadc*sa, la «piale 
aveva fati«» il suo ingresso con gran seguito sotto scorta m i
litare. Le monache avevano «lovuto cedere alla violenza e la- 
« iare  che l'a lt bua lessa premlesse |wmnmi «l«*ll* abbazia contro 
"gni diritto, con gran«ie scandalo di tu tta  la c ittà . Con breve «lei 
lt* gì*ntulio 1679, esponente l<t stato  delle wt»e, Innocenzo inter
venne presso l’arcivescovo «11 Tolosa. Egli vi fece di nu«ivo riferi
mento ai fa tti di Pam iers, ed eccitò l'arcivescovo a m«»*tnur*i d«*gno 
•lei suo posto, adoperandosi p n w o il re in «lifesa «Ielle m o n ach e ,*

* O r. t i i n x  orila R rtw *  J* *  1 * * * 1  k s .  X X  | l* i * i  4 3 » * ..  X X X I I I  
l*7st soj. n. 3.
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Anche questo n u o  renne sottoposto »Ila Congregazione della 
regalia.1

Frattanto il Cardinal Cibo si riaveva lentam ente. La \.r» 
direzione degli affari, però, t*ni totalm ente in mano del Favoriti, 
(¿uosti non sottoponeva più al segretario di stato  per la firma 
che un documento per ogni nunziatura, in cui erano incluse *n 
fogli separati le decisioni sugli a ltri affari correnti. Cosi il Cibo 
sapeva appena quel che sottoscriverà.* Allorché egli ricom pars
ile! palazzo pontificio, fu accolto tla Innocenzo coll'nntica am im i* 
e cordialità. Ma la sua influenza era finita, perchè i cardinali zelanti 
con Favoriti dirigevano ora gli affari.3

Frattanto era morto a Parigi il nunzio pontificio Varese. K.-li 
aveva lasciato circa il suo seppellimento disposizioni, di cui n<>n 
fu tenuto conto da parte francese. L ’arcivescovo di Parigi Frane» ' 
de IIurlar dichiarò, che il nunzio non aveva in Francia nessun 
potere di giurisdizione, e quindi non poteva prendere disposizioni 
simili; la m ateria dei seppellimenti dipendeva dal parroco d» ì 
quartiere, in cui avveniva la m orte.4 Perciò il soppollimene 
«lei nunzio venne («seguito dal parroco di San Sulpizio.*

In replica a  questa offesa il papa decise ili non mandare un 
nuovo nunzio in Francia, fino a «'he non fosse data soddi*faxk>n< 
|mt l’accaduto. Gli affari della nunziatura furono condotti da' 
segretario del Varese, l’Uditore di P ota Lauri, che però non 
venne riconosciuto ufficialmente in Francia. Finché rimase mini 
stro degli esteri il Pom po uno, i rapporti rimasero ancora lolle 
rubili, |ierehè il Pomponne era uomo di grande esperienza delb 
vita e conoscenza del mondo, il quide esponeva bensì in consigli" 
le sue opinioni spregiudicatamente, ma si faceva guidar«* sempn 
da gran riguardo e m itezza, e perciò godeva la considerazione 
generale.» Ma lo spirito pacifico e moderato del ministro non si 
confaceva al tono, che a Parigi si ero com inciato a prendere di 
fronte a Itoma. Il Pomponne, perseguitato anche dagli intrighi 
del Coll>ert, cadile in disgrazia nel novembre W 79,’ e fu sosti 
tllito dal fratello del famoso ministro Colbert, il Crnissy, il quale

* lo*, eli.
’  Il ramlinal* I*»  aIt'imp*raton> l/«|wUo I in data 1S granai» «• 2S W  

•>«*«> 1679 (iH n r U .  K ifrw iM  114. Km pMm nw/lil 2*1. i l i  lìfcaus iwiU 
K tt >U* fmtal *u i X X  (llt ìO  43*. P m « r * t  I t i  I.X X V  !*►*> « o j «OS

* D tM rU . Kjrtfmnmm 114.
* I r i  « Ir  Immotm X I  24.
* *  111« a U « h  iW I I  maocio IM I, A r c h i v i o  i r |  r « I  o p i a 

l l i l e  l o .  ,V• «.M i Ut l ’n w M  il# ; h r u r u ,  .1 f»ntpmm Ut» a w f M  Um 
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f t t t i .  lu i  X X II I  ( IS7S) 1-71; D u o m i lt(K >nrr. loc. rii.



non conosceva mira più ulta ohe la gloria del suo re, voleva rag
giungere i suoi scopi coll« intimidazioni e le minacele e non era 
schifiltoso nella scelta dei suoi mezzi. Per giunta il Croissy aveva 
un carattere assai appassionato e violento; anche la più piccola 
contraddizione da parte degli inviati stranieri lo eccitava, (limo* 
dochè le relazioni con lui riuscivano assai difficili. Nelle tra tta tiv e  
«i serviva volentieri di macchinazioni scaltri», e nelle risposi«* era 
impreciso; gl'inviati perciò non saj>evano mai esattam ente qual 
costrutto ricavare dalle sue dichiarazioni.1

Il cam biam ento di persomi nel ministero si fece presto sentire 
penosamente anche nelle riduzioni colla Santa 8e«lo. II Croissy 
negò al Lauri la mano nel primo ricevimento degli inviati, col 
pretesto «-he ciò spettava s«do ai rappresentanti veri e propri 
di sovrani.* Nè la sua condotta si modificò anche dopo che il 
Lauri fu accreditato formalmente come interminato.* I ê lettere 
del Lauri per lungo tempo sono pieno della questione sulla stretta  
«li mano, tanto che il 12 luglio 16X0 egli venne ammonii«« da Roma 
a lasciar stare questo punto, come un fatto  «*ompiuto, e u rivol
gere la sua attenzione alla questione più imp«>rtunt« del diritto 
di regalia.4

Negli am bienti romani si notava uno screzio crescente fra 
Innocenzo X I  e Luigi X IV , senza giungere tu ttav ia  alla vera 
radice. AII«»rrhè il cardinal Pio richiese informazioni in p r e m ito  
al cardinal Cibo, gli si addussero tu tta  una serie di motivi, che 
!*erò non toccavam» il punto centrali* «lei <li*si«lio.* Innocenzo 
aver» imposto alla Congregazione della regalia un silenzio assoluto, 
che veniva osservato rigorosamente. Anche «laU'inviato france*««, 
duca d’Estn4« !. non c ’era nmllo «la appremlere. In una lettera «lei
2 settem bre 167» il cani inai Pio asseriva l’inviato francese aver 
dello che le ostilità della fu r ia  lo avrebbero «xistrello ancora a  
pronunciare pubbli<*amente le tninarcie finora tenute in riserbo.*
Il 1# maggio 1679 il cani mal Pio aveva riferito aJl’imperatore, che
il Cibo temeva una rottura colla Francia .’

Nel frattem po era sta lo  preparalo nella Congregazione U 
29 dicembre 1679 un terzo Breve a  Luigi X IV , che doveva «lare 
una esposizione definitiva del punto «li vista pontificio. Ma 
Innocenzo indugiò anche questa volta ad inviarlo. Forse egli

si approfondi«*« Io «cn>xio fra Iniioeenio X I e il re «li Francia. 193

* Pietro V i l l f . lor. rtt. ¿14 »,
* H a lit i III lo g * .
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sperava tuttora in una resipiscenza francese, dove infatti difficil
m ente si doveva comprendere tu tta  la (pravità della situazione. 
Al secondo Breve non era stata  data neppure risposta. Sembrava 
eoine se il re di Francia fosse persuaso ferm am ente del suo diritto 
e noti comprendesse, come il papa potesse prender posizione contro 
di lui, il re cristianissimo, in grazia di due vescovi giansenistici, 
f i  si sforzava inoltre in Francia di tirar le eose in lungo per atten
dere la morte del vecchio vescovo di I’am iers.1 I l  papa, invece, 
desiderava vivamente di veder chiarita la situazione, e allorché 
nessuna risposta venne tu ttavia  dalla Francia , il B reve del 25* di
cembre 1879 fu spedito il 13 marzo 1(580.* fo n  lettere del 2»» marzo
il pontellee comunicò l'invio al re del terzo B reve ai cardinali 
d'Kstrees, Bouillon, Botisi e Grimaldi.* Innocenzo spiegava in q u o te  
lettere di aver avvertito due volte il re, (pianto il suo procedere 
fosse pregiudizievole alla lilvertà ecclesiastica, come fosse contrario 
al diritto divino e all’umano e deviasse anche grandemente dalli» 
condotta dei suoi predecessori. Kcli lo aveva esortato vivamente 
due volte a ritirar»* i suoi decreti. I jo  addolorava il fatto  di noti 
aver ancora ricevuto risposta, dopo mesi di attesa, al suo ultimo 
Breve, e che non si scorgesse alcun segno di miglioramento; al 
contrario, la faccenda diveniva ogni giorno peggiori*, e ciò a cono
scenza e per volontà del re.4 Il Papa non riteneva di poter tollerare 
più a lungo una tale ingiustizia, per riguardo alla salvezza deira- 
niina del re. « Chi ascolta voi, ascolta me », aveva detto Cristo; e 
quindi egli pregava il re di non dare ulteriormente ascolto a gente,
i cui consigli, considerati alla superficie, erano bellissimi, ma in 
realtà rovinavano le fondamenta dello stato francese.1 (¿nitidi il 
pa|ia accennava air«*»cmpio dei diversi re di Francia, che avevano  
difeso e non diminuito i d iritti della Chiesa. Kirli sa tiene, prose* 
gniva, quanto il re fa per la religione coH'opprimere I"eresia in 
Francia; liadi, però. Luigi a non distruggere colla mano sini«lra 
quel che costruisce colla destra.* In Francia vi sono molti vescovi

» Ivi Ilo.
* B u m n i a  I S3S.
* l x  I r l l r r r  haiiiv* U  d a ta  (tri SS  feb b ra io  1479. Hi r t »  a lia ta  f ù  r a l  p u n ì»  

di spedir«* Il I r t i «  a  L a ic i  X I V .  liKRTillK.lt. lor. H I.
* « |*w> r a m p in o  aflrT tn i om n ia  d rtrtto n * in di«« loco  n a r .  . . .  U n tila  

lio n i ra n lfa r ia m  inveiti a  u n r n Ja o  p o te a la lr ; n rq n * n u s  r ia  «a a n i tim ide 
fa 'ti, «ed palam  «4 m a n a  fr jt ia  ♦. Iv i.

* i So* poiiu», qui libi parroti*. et <|ui.lr«n amanltwtml loro «ama», 
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ì <1 ¡litri ecclesiastici, che potrebbero cootigUar meglio il re, ma 
M>ao trattenuti da timore, ('he il re si guardi dallo sdegno celeste; 
nulla farà rim uovere il papa dai suoi prìncipi, egli è pronto piut
tosto a  sostenere con lieto animo ogni travaglio per la giustizia.1

Contro il sovrano più potente d'Kuropa, adulato da tu tte  lo 
parti, nessuno tino adesso aveva ancora arrischiato un simile 
linguaggio. Luigi rimase attonito. Lo colpi con particolare gravità 
l' o cenno ad una sua morte senza discendenza, ove non camhiasso 
la sua condotta.1 Lo discussioni, che allora ebbero luogo nel 
ronciglio del re, sono state  rivelate »«do da un racconto pub
blicato in tempi recenti.* Tre possibilità furono principalmente 
considerate. Dapprim a si pensò a  sottoporre la questiono della 
reg alia all'esam e di un concilio nazionale Non si dette seguito, 
p  rò, a questa idea, perchè ad un concilio non si voleva ricorrere 
che nelle circostanze più urgenti,4 e si tem eva op|K>sizione da 
parte dei vescovi, ove si sottoponesse loro |*er parere la questione 
d’ ila regalia. Due vescovi, in fatti, si erano rivoltati apertam ente 
e molti potevano pensare in segreto come lon» e cogliere, per 
avventura, volentieri l'occasione di pronunciarsi.

In  seconda linea si pensò sul ignorare ancora una volta i) Breve. 
Ma il re non poteva tu ttavia  contestare, ch'osso fosse giunto. 
Inoltre Luigi tem eva, che il papa procedesse contro di lui roti 
«•usure.* Trionfò pertanto una terza veduta. Hi deciso di inviare 
una risposta • piena di cortesia >, ma sejuta entrare in nessun 
punto della questione della regalia. Il latore della lettera doveva 
M andi spiegare tu tto  oralm ente ad Innocenzo X I .  Cosi il governo
■ incese sperava di tirar la cosa hi lungo; nel frattem po era ben 
possibile che il vecchio papa morisse e si trovasse una soluzione* 
Questo piano fu concepito indubbiamente dal re stesso, il qual« 
l*er riguardi prudenziali voleva evitare una rottura a|>erta con 
Roma.

La ri«poKtji ai Breve tiri Si* <li<-<-mhro 1070. 11*3

1 « Nwjur Urnro allatti inde iarocamadara sai pm ralani. nallam.
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Il vero motivo dell» tensione fra Rom a « Parigi divenne ora 
un* In* nei circoli romani. Il Cardinal Pio riferisco in pro

posito nella sua lettera del 18 maggio 1680 a  Leopoldo 1. Per 
incarico dell'imperatore egli aveva chiesto la mediazione del 
pontefice presso Luigi X IV  a  favore del duca di Lorena. Inno
cenzo \ l  gli rispose di esser disposto volentieri a  fare il possibile, 
ma prima ero necessario aspettare la risposta francese ne 11'a Care 
delle regalie, perché dal tenore di questa sarebbe dipeso il corso 
ulteriore delle relazioni della San ta  Sede colla Francia.*

Xegli ambienti francesi si seguitò a dare ogni colpa dei Brevi 
al cardinale segretario di stato Cibo. Non si sapeva ancora, » 
quanto pare, che l’elemento propulsivo era il Favoriti. L ’inviato 
francese a Homa, duca d’KstriW , fece al Cibo aspri rimproveri. 
Ma il Cardinal l’ io riferisce il 18 maggio 1080 all’imperatore Leo- 

poldo circa la posizione del Cibo, che il segretario di «tato aver* 
com battuto il Breve, e che Innocenzo X I  per consiglio di lui *i 
era deciso dapprima j>or tra tta tiv e  orali. Solo quando altri consi• 
glieri avevano acquistato influenza, il Breve ero «tato cionon»- 
stanto sp alilo , del che il Cibo aveva avuto conoscenza posterior
mente, al momento dell’invio.*

Dei membri della Congregazione della regalia morirono cim i 
questo tempo i cardinali Barberini «1 Alhizzi. Le sedute ebbero 
luogo adesso, durante un anuo, non più nel palazzo pontificio, 
ma nell’abitazione del cardinale più anziano, il veneziano Otto 
boni. Ma a  poro a poco «ul»enfrò il timore, che Venezia, per ri 
guardo alla Francia, potivi»«' proibire al cardinale di tener queste 
sedute in casa sua; la Signoria, in fatti, gli aveva a suo tempo 
vietato di iiartecipare ad una congregazione cardinalizia di quat
tordici membri, istitu ita da Clemente X  per trattari' la questione 
della liberti! di quartieri' (• franchise* •) degli inviati, e  l’ Otto- 
Ihuiì allora si ero sottomesso. Si pensò quindi a trasportare di 
nuovo le sedute nel palazzo pontificio. Ciò, però, sarebbe riuscito 
troppo gravoso per il vecchio Cardinal O ttoboni, che aveva la 
sua abitazione in S . M ano, mentre il papa dimorava o tto  mesi 
dell'anno nel ben lontano Vaticano. Inoltre si voleva — ed un 
fatto assai caratteristico -  dare un pretesto al Cardinal segretario 
di stato  Cibo per rimanere assente dalle sedute, le quali, per 
verità, erano scarsamente conformi alle sue idee. Cosi ci si 
radunò presso il Cardinal Ludovisi, ciò che riusciva molto grade
vole anche all'O ttoboai. Il Cibo oro poteva scusare la sua assenza 
col cammino troppo lungo da fare,*

» I W  D t'M m , Krtrmnmm 11?.
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* P a ra m i penato I l r u r u .  O ayniyafw»a 144.
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Frattanto il Lauri seguitava in Francia a non esser ricono* 
M-iuto come internunzio, perchè il governo voleva costringere il 
papa a mandare a Parigi un nunzio vero e proprio. Le disposizioni 
del pontefice non divennero migliori, allorché circa questo tempo 
il parlamento di Parigi condannò uno scritto  del vescovo di 
Pamiers, in cui questi difendeva i d iritti della sua chiesa.1

Il papa dovette irritarsi ancora di più. allorché giunse a Rom a 
la notizia, che la progettata assemblea del eleni era convocata e f
fettivamente per il 2.r> maggio 1081 a 8aint—(ìerm ain. Innocenzo 
era di opinione, che fosse ora venuto il momento di agire, perchè 
con minaccio ed ammonimenti non si otteneva nulla e il malo 
diveniva sempre più grande; infatti il decreto contro il libro del 
vescovo di I’amiers era stato em anato dopo l'ultim o Breve peren
torio.* Si pensò seriam ente ad emanare una costituzione ponti
ficia per condannare l’estensione del diritte» di regalia operato dal 
re di Francia.*

Ma diverse voci esortarono di nuovo a un procedimento più 
mite; si tem evano le conseguenze di una rottura aperta col po
tente re Sole. Ancora una volta quieta tendenza fu rappresentata 
dal cardinale ('ibo, a cui tu ttavia  in Francia si continuò ad a t 
tribuire la responsabilità dei passi compiuti «lai papa.* Il 7 luglio 
BWO non si era tu ttora presa una derisione. Si diceva, che il papa 
trattereblie l'affare nel prossimo Concistoro; ma non si sapeva 
in che forma aecadrebbe ciò: se egli intendesse sentire il parere 
dei cardinali o semplicemente esporre ad essi lo stato  delle cose.4 
1.» maggioranza «Iella t'ongregazione spingeva ad agire. L 'inviato 
francese, il duca D ’Bstrfoa, si lam entava dei cardinali del partito 
Altieri, che cernivano sempre d'indurre il papa a misure rigorose 
contro la Francia. Il cardinale Pio assicura invere, che vari di 
questi cardinali consigliavano il papa in senso contrario, il che 
non corrispondeva al desiderio dell’Altieri.* Innocenzo era tu ttora 
indeciso. Il l ‘J  luglio incaricò l’internunzio Lauri in Parigi di gua
dagnare alla ('uria romana l'arcivescovo di Reims e di «'»inferirgli 
l'abbazia di Sa in t-R em i. Egli s'informò anche, se Farci vedovo 
di Parigi godeva sempre della stessa considrrazione presso il re.’

* TrrntU 4* la rifai t. imprime fM) »r4n 4* H. I  t t l v r t  l»K poni 
l» (W n w  dr» (iroil» d* w n IMW. Ü r t n l u i V  IV* a IempiMa I, U 
la «menu laso, in D r ts t t t .  KrUm—m I te . (U  k t tw  <M I*m «ila l* in
• m t ln  «MM> p u r  d im  Ir  la i  Ir  all'iwfwraiver IvrafnUoi.

4 Ho m data 1« f lu t t u i  IM O. tri.
* Ps> a  data 30 (tanno i m o . ivi.
4 IV . in d a l*  )u g tu g tto  IMO. i r i  13»
4 I V  in data A foglio IMO. ivi 121.
* IV» in da la  13 lucilo lago, ivi 1*2
* B o o t i  I I I  131 *„ tiritera dd fife »  al l .*» n  l/w rtm xw to di Knm* 

«Xlrnnc l'afeKasia nw  Biwr» dei I »  *cw t»  |*«i lU av m r* I 3M ).
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Luigi X IV  era esattam ente inform ato sugli umori della Curia. 
Nonostante la mia potenza e il suo procedere provocante, egli te
meva una condanna papale solenne del d iritto di regalia così lar
gamente esterni, (ili riuscì pertanto assai gradita la proposta ilei 
cardinale Rospigliosi, elle ambedue le parti cominciassero j»er 
spendere ogni pasto ulteriore ed entrassero sul terreno delle trai 
tati ve.' Luigi X IV  fece consegnare al papa dal suo inviato in Roma, 
il duca IF E strfes , la risposta al terzo Breve, la quale esprimeva 
iti parole piene di devozione i suoi sentim enti verso la San ta  8ed. 
SI annunciava inoltre l’invio del cardinale D’ BstnV s quale inviato 
francese straordinario a Rom a. La lettera non conteneva partico
lari sulla questione delle regalie. Il re esponeva ili esser persuado, 
che non avrebbe più fortuna nelle sue intraprese, ove rimane-«* 
in dissidio col papa.1

Il cardinale pio sospettava uno scopo recondito dietro i passi 
del re. Egli pensava, che la Francia volesse guadagnar tempo e<i 
avere in Roma il cardinale I)'Estn'«es quale inviato accanto al 
fratello, aditi di creare il precedente di un ricevim ento d’un 
inviato francese senza rinunzia alla lilxTtà di quartiere. Il dura 
D 'E strfos, continua a spiegare il cardinale l’io, ha un contegno 
misurato, il cardinale invece i< molto impetuoso. Nel palazzo poli 
tilicio, però, si ha intenzione di non considerare il Cardinal*' 
D ’Estrtos come un vero inviato, tinche il fratello dimora in Roma 
in tale qualità.* Allorché il duca D ’E stnV s consegno la lettera di 
Luigi X IV , il papa ringraziò |x<r l’invio del cardinale, e ripeta 
il ringraziamento in un Breve del 12 luglio Itiriti al re di Francia .' 
Sull'udienza dell’inviato francete da parte del papa il cardinale 
Pio riferì il 20 luglio 1680 all'im peratore, che il duca D 'E str i**  
si era lagnato |>er le parole aspre dell'ultim o Breve; lo aveva of
feso particolarm ente, che il papa prospettasse al re come punì 
zione di morire senza discendenti. A ciò Innocenzo avrebbe repli
cato, che tiua risposta «li Luigi ai primi Brevi era m ancata, e che 
la salute deU'anima del re gli stava talm ente a cuore, che non 
poteva tralasciar nulla per ammonire ancora una volta, e preci
sam ente con più insistenza. Ove il re non scorge««* il suo errore 
in questa vita, lo scorgereldte tanto più chiaram ente nell’altra. 
Il re deve «»stirpare il cattivo  loglio della regalia, se non vuole 
precipitare in rovina sè e tu tta  la sua «liscendenza; egli deve preve
nire la caduta della punizione sulla sua stirpe già in vita sua.*

» * D i»  »1 Runv» in d>U 24 aprite ItivV Sw+sutl. W> F m a m  I I P .  A  t  - 
« b i v i o  » « g r e t o  p o n t i f i c i o .  I-a lotterà mpoae f i l a l o  era a r r e 
nato mnl |6*o.

* l*io in data 13 Indio leso . pronao l ' i  nm r.1.  f iK n u m  1X3.
* l*m in 4ala  13 tacito IASO, ivi 131.
* U tniiiiu  I U ì .
* t**o In «tata 30 ln«tK> 1 4 » .  Iw. cit. 133.
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Avrà il «luca D'Estri«*« com unicata veram ente questa «eri» ammoni- 
lione »1 suo re T Iu caso afferm ativo, non se ne «ari» ricordato 
più tardi il m onarca ormai volgente a vecchiaia, allorché hi morto 
falciò via i priucipi del suo «angue, lanciandogli ««do un fanciullo 
malaticcio di pochi anni ?

tonali promotori principali della tendenza antipapale in Francia 
-i consideravano a Roma l’arcivescovo «li Parigi Francesco llarlay
• d il confessore «lei re, il gesuita Francesco «l'Aix de La t'hai*«». 
Il cardinale Cibo «i affanno a com battere <|ucMa impressione, 
designando la lettera sottoim'ssa del re «•«•me dovuta precipua- 
mente proprio aH’arcivescovo e al confessore. XellVnloiir«!#* «lei 
|Hint«‘tice, tu ttav ia , non «i lasciarono |M*r*ua<lere. Il cardinale Pi«» 
riferisi-e, che Innocenzo X I  «i è rivolto al generale «lei gesuiti, 
nflinchè questi ammonisca il P . La Chaixe e proceda contro il 
P. Maimhourg. i cui scritti sono m«dt«> nocivi alla Chiesa anche 
nella questione «Ielle regalie.1

In  Francia l'anim a della resistenza contro il re era tu tton i 
il Vescovo di Pam iers. Il 17 luglio 16*0 il pontefice lo aveva ammo
nito a rimaner fermo, Io aveva Io«lato altam ente jmt il suo «-<uit«-gno 
irremovibile e gli aveva parlalo della sua intenzione di procedere 
risolutamente contro l ’arcivescovo di Tolosa per inosservanza «lei 
«-anoni del concilio di Lione. Nel frattem po, pero, esser giunta 
una lettera regia, in cui il re Luigi « m  sottomissione liliale an
nunciava la venuta «lei cardinale D 'Kstrfas «piale inviai«* nella 
quest itine «Ielle regalie. Perciò il procedimento contri» il metropolita 
di Tolosa era stato  proerastinalo.*

F rattanto  erano giunte in K«mia relazioni suirassem blea del 
clero francese a .Saint~4»ermain. la quale in un imlirizzo «lei IO lu
glio Itwo a Luigi X IV  aveva preso in m«nlo sconvenientissimo le 
parti «lei re e protestato con tre  il * procedimenti» inconsueto • del 
pontefice. I membri delPassemblea. vi si diceva, arevano appreso 
con rincrescimento estremo, che il papa aveva diretto un Hreve 
al re, in eui non solo lo ammoniva a non sottom ettere talune 
«lell«* nostre chiese al d iritto  di regalia, ma lo miuacrtava di 
««•nini «Iella sua autorità, ove il re non si sottomettesse alle rim o
stranze paterne «lei pontefice. Kssì hanno eonsiderat«» «»me biro 
obbligo «li non tacere in una circostanza rosi im portante, in cui 
avevano dovuto sentire con lore dolore grandissimo, «>he si m inac
cia il Aglio e protettore più anziano della t'hie»a nella maniero ado
perata in altre oerasioui contro principi che avevan«* usurpato i 
d iritti di «issa. Kssi orano costretti a considerare collettivam ente 
con dolore questo precedimento inconsueto, che ero adatto pint-

‘ Pio in «Ut* T I  laftifc» I tr i 124 «1» p W
• ittm iiits  i s s ì .



Imiorriixo X I. 1670-1689. Capitolo IV'.

tonto a danneggiare, anziché a m antenere, l ’onore della religione »  
della Santa Sede. K»*i erano talm ente uniti al re, che nulla li poteva 
depurare da lui. E  poiché questa professione poteva essere di uti
lità a privare del Ioni effetto i vani passi della San ta  Sede, e*- i 
pertanto doveva esser rinnovata con ogni sincerità ed attacca- 
mento possibili.1 Non occorre illustrare quale impressione face-«.* 
la lettera in Roma. Il cardinale Pio scrisse il IO agosto 1680 all’im
peratore, che il governo francese aveva esercitato una forte pres
sione sul clero, perché si allontanasse dal papa ed accrescesse cori 
la sua propria autorità. La Francia, per quel che sem brava, voleva 
seminar discordia tra il papa ed il clero, attinché Innocenzo rima 
tiesse del tutto isolato e così fosse costretto ad invocare l’aiuto del 
re contro il clero, e quindi a far concessioni nella questione della 
regalia. Per adesso si voleva attendere ancora a Roma l’arrivo ilei 
cardinale D’Kstrées, ma, ove egli non giungesse presto, si era de
cisi ad agir»». Vi erano infatti ancora dei vescovi francesi fedeli, 
che non avevano osato, per verità, parlare nell’assemblea, ma 
esortavano il papa a procedere.*

Nel laicato francese l'ultim o Breve d'Innocenzo X I  era giudi
cato assai sfavorevolmente: esso, si pensava, assumeva un tono 
del tu tto  inusitato contro il re. Ma si biasim ava a ltrettanto , 
specialmente negli am bienti di cultura, il contegno vergognoso 
del clero francese.*

Disgraziatam ente, proprio il capo del clero francese. Parvi ve 
scovo di Parigi Francesco lla rlay , che aveva tenuto la presidenza 
ndl'assem blea del clero, dava circa questo tem po colla sua con
dotta verso il convento di Charonne, l'esempio peggiore di compia
cenza verso gli a tti di arbitrio del governo. Le agostiniane di t'ha- 
rotine possedevano il d iritto di nominarsi per lilM-ra elezione una 
superiora ogni tre anni. t>ra nel 1676 era s ta ta  imposta al convento 
per dis|tosizione reale una nuova su|M»riora dell'Ordine cirster- 
ciense, che l'arcivescovo aveva accettato  e collocato in carica. 
Poti Breve «lei 7 agosto 16H0 Innocenzo X J  casso questa nomina 
come non valida e restim i alle monache il loro d iritto  di elezione.* 
Ma un decreto del consiglio reale dichiarò invalido ii Breve ed ap 
pellò per abuso del potere pontificio al Parlam ento.* che quindi 
proibi alle monache di dar seguito al Breve, fo n  un nuovo B re v e  
del 13 ottobre 1 »>*41 il papa richiese da esse di non dar retta ai

* t tà k l* .  . t w « U »  13.
* IV» ut «lata IO agm lo tasti, loc. r ii. 12«.
* Il Gftatx (lo*, rtt. M « . )  addoc* una wtw di ■Msti» »»a et» 

i  noi» rkr m  wlo ornila di qw l im p a  In Itvm r del nm lniK» M  cirro.
* llvatuikh I 300
* ( i t t i i .  loc. r i i .  37. ¡N tra ila  di m a  r a s k i t s  * appcttatioa n s t a f  

d 'a lx t* «.
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de« reti francesi e di obbedire solo alla supcriora legittim am ente 
fletta.1

Nuovi disordini nella d io cesi di Pam icrs resero ancor più d if 
ficile la situazione. Morto il 7 agosto 1 «HO il vecchio vescovo 
Caule!, colà era scoppiato un piccolo scisma. Il Capitolo della 
cattedrale, che doveva nominare un vicario capitolar«* per la va
i-ansa «Iella se«le, era diviso in «lue partiti. Per una part««, cioè, 
«•■><» si componeva dei canonici nominati ancora dal vescovo 
defunto; per un’altra , invece, «li membri nominati «lai re, in buse 
si 'Uo diritto di regalia. Quelli fed eli a «orna scelsero D ’Aubarède 
r l:«*«-h, m entre gli altri f«*c«*ro nominare dall'arcivescovo di Ttdosa 
un certo Portassi!!.’ Innocenzo X I ,  naturalm ente, ni decise in fa
vor« «Iella parte romana; con Breve del Uà settem bre 1080 «*gli 
r»presse al Capitoli» le sue co n d o g lian ze  per la morte del vescovo, 
*d esortò tanto i vii-ari Michele d'Aubarède e Itenianlo Kech 
quanto il Capitolo a seguire l'esempio del vescovo morto.*

L’intendente regio Foucault si recò adesso a Pamiers, installò 
s inano arm ata il Portassin e sbandi D ’A nbaiM e e Kech.* Di fronte
*  ciò il p»pa non ¡»oteva tacere, fo n  Breve del li ottobre IRMI» 
egli esorto il Capitolo a tener fermo e comando «li eleggere di nuovo 
un vicario.* Alla stessa «lata Innocenxo espnwn» all’arcivescovo «li 
T*>l«»«a il huo ntupore, ch’egli impartisce l'a**oluzi»ne a «-«»loro che 
Il vescovo «li Pam lers aveva dichiarati incorsi nelle censure del 
concili«» di Li«tne, e chiese il ritiro «li «queste violazioni «lei diritto.* 
Il Capitolo scelse por nuovo vicario Giovanni Cerio, «mi il papa 
promise il 1« gennaio I6MI la sua protezione.’ In ll«m » m olli si 
»aivbhero aspettati un pn»«-e«limenlo anche più severo: fra questi 
snrhe la regina Cristina «li Svezia.*

In Francia si lavorò adesso a »nuw henire in Fav«»riti un gian- 
*eni*ia, e coni rovesciarlo. I ministri francasi I«» sospettavano sem
pre di più «•«•me vero autor«- «l«-gli a tti pontiAri conlnt Luigi X IV . 
Per disponizione reale, pertant«», vennero sequestrate le carte 
lasciate dal «lefunt«» v««mvo di Pamiers. nelle «|iiali si sperava di 
trovare documenti com prom ettenti per il Favoriti. Il eaitlinale 
Ho, pero, poteva rifiorire all'im peratore in «lata 2 novembre I6ho. 
«■he queste speranze non si erano verifi«-»tc; il Fav«trili aveva »em- 
pre sottoposto al ponteAce il suo «'mrteggio e non vi si poteva tm*

* Usarti ita  | 3*3
* osar*, . t « i f  lw s i i
*  l l m i i i i t B  I 3 7 6
* ( ¡ l a n ,  lor. r i i .  M .
* l l iu ir a iu  I 377.
* Ivi.
* Ivi 3*3.
* Pio io «U u SS «rttombe* I««». lor. n i  12«.
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vari* nulla «-«ntro «li lui.1 Conseguenza di queste misure fu una 
nuova disputa fra il papa e l’inviato francese, che aveva partivi- 
patn ai pausi contro il Favoriti. Innocenzo in una udienza si espr> 
aspramente contro di lui, al che il duca rispose, che tu tti i neiniti 
del diritto di regalia erano giansenisti, come risultava dalle carte 
lasciai«* dal vescovo di l ’ainiers. In  Francia  destava gran menivi* 
irli», che il papa facesse causa comune con questi settari contro il 
re, che faceva tanto |>er la Chiesa e com batteva gli Ugonotti. In
nocenzo replicò, che Io zelo del re contro i calvinisti era lodevole, 
ma come si accordava con esso la nomina «la lui fa tta  a  propri» 
storiografo «leH’arciugonotto Maimhourg ?.*

In Francia non si era senza preoccupazioni per passi ult«‘rìori 
del papa, t 'n  decreto reale, pertanto, stabilì, che se giung«*s*ero 
ordinanze papali, tu tti i Francesi le consegnassero senza aprirle 
al re.* 1 >i fronte a simili misure la speranza «li un accordo svanì 
sempre più. I l cardiuale Cibo, che desiderava ar«lcntt<ment«- un » 
conciliazkme, aveva perdut«» ogni intlueuza sul papa, perche In
nocenzo X I  era d’opinione, che 1» Fran cia  si arrischiasse ad agirv 
così aa«laceateate solo per lìtlucia n«*irintlucnza «lei Cibo. l*er giunta 
il Cibo tornò a«l am m alarsi.* Il cardinale Fio riferiva circa lo «!«-*•> 
tempo, che in Fraacia  si pensava a dar l’esclusiva nel futuro con
clave ai cantinati OttotMini, C a ro g n a  e Azzidini come francofobi, 
perchè li si faceva responsabili col Favoriti «lei Itn*vi incresciosi. 
Il cantinale P io , inoltn», era in grado di comunu-are. che il cardi- 
naie D’KstnW  sarebbe stato  ricevuto bensì con tu tta  solennità, 
ma che il papa non intendeva fargli massima concessione.* Inno- 
n«H-enzo X I  in fatti, senza attendere l’arrivo dell’inviato, fece un 
altm  passo im portante, riservando tu tto  l’affare di Pam iers alla 
sua divisione personal«* e «landò coiios«enza a ll’an-ivescovo di 
Tolosa, come metrop«dita, di «|uesta decisione.*

Il D ’K strfas, frattan to , era partito, ma non si affrettò a giun- 
gen* a (tonta; a Venezia si fermò piuttosto a lungo. Innocenzo si 
lamentò di «|uesto indugio nel concistoro del 14 dicembre con ter
mini t'osi aspri, che il discorsti non venne incluso secondo l'usanza 
negli A tti concistoriali, e fu soppresso per quanto si potè.’ T u tta 
via il canlinale francese era aspettato |ier il gennaio 16H1. S i cre
deva dì sapen«. ch’egli avesse l'itu'anco di prevenire in ogni caso

* IV» il 3 i w t m W  lASM. ivi 137.
* l*io in «Ut* I l  novMnbe* IMO, ivi 12*.
* Pi» in data SU nuvrtnhrr ISSO. ivi 13».
* l*io in data 14 dirvnibrP ISSO, ivi. »al Cibo rft. I . im  33».
» !*•» in dal» 14 d ic m b ir  ISSO, loc. «H. 13».
* Pio in data 13 dfcvmlM» l« *0 . ivi 13»
'  *  X m i m I. IM  t. 3 lfc. A r c h i v i o  » » g r e t o  p o n t i 
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una rottura con Rom a, ma senza risparm iare per il raggiungi- 
mento del suo scopo uè preghiere, nè m inacele; in Francia, cioè, 
non v’era a lla tto  unanimità in favore del procedimento dei m ini
stri. che venivano addirittura m altra tta ti in fogli volanti.1 A ttacchi 
particolarmente aspri toccavano a ll’arcivescovo di Parigi, general
mente dispreizato per la sua scostum atezza.* Ma ciononostante 
a Roma si tem eva, che gl'intrighi francesi trovassero ripcrciissiom* 
unche là. S i tornavano a  ricordare i tempi del pontificato prece
dente, quando tu tti gl'inviati «Ielle Potenze si erano collegati 
contro il papa,1 e si parlava di tu tti i piani franciosi possibili per 
isolare Innocenzo e suscitare torbidi nello S ta to  della Chiesa.4

Mentre il D’Estrèes si avvicinava ai c«»nftni dello S ta to  eccle- 
-tastico, a Roma vennero condannati, non con semplice decreto 
dell'indice, m a ron un Breve sptH-iale, «lue scritti gallicani, un«» 
dei quali di (»¡«»vanni tìerhais, redatto per incari«-o deU'iissemhlea 
del clero francese* e inoltre la str»ria «lei Luteranesimo «lei Maini- 
txiurg. Al generale dei gremiti fu comandato ili espellerà dall’Gr- 
dine il P . Maimhourg.*

S e i  circoli cardinalizi si opinava, che il pa|»a dovesse procedere 
più risolutanw nte, ove la Fram-ia non si astenesse da innovazioni. 
I/iuviato francese comunicò la proibizione dei libri a  suo fratello 
il cardinale, e gli rac«-oinandò di ohi«*«lere nuove istruzioni.* I «-ar- 
‘liliali O ttoboni, <'arpegna «si Azzolini «»n»igliar«<no novamente 
mitezza, ma non avevano più speranza «li concluder qualche cosa.* 

I.a d«‘cisi«»ne finale ebl»e luogo nel concistori» del 1.1 gennaio 
I6 » l. Il cardinale Cibo seppe «|uel «-he era imminente dapprima 
dalla v«*ce pubblica, e s«ilo la sera avanti il papa gli dette notizie 
più precise. Nella sua allocuzione Ininxfnjwi X I  «•spose, come già 
al momento di in cettare  la *ua elezi«»ne avesse prevoluto che fiere 
lotte colle potenze secolari eran«» imminenti, fin irò quindi nella 
questione della regalia, e tratteggio i pnx,«,dimenti «lei re di Frali* 
eia «lai 167.1 in p«»i; semplii’e cu*to«le dapprima delle ent rate dell« 
prvl»en«le vai-anii. egli si era arrogai«» «*rmai la padronanza incoltili' 
zionata degli uffici ecclesiastici, ch'egli ronferiva a  *u«» piacimento,

* 4 \jm kon< F i u t i «  • ' i m l n l  eoaU* k »  » « « * « *  •*» Htti. 
. . .  d ~  im p rim i»  k »  M i i m l  |.«iM.H»rro«-f,i m  Fnu w » ». I**» In «U te 1« 41-
CTtnbfv IIMkl. loc ctt. 130.

* «tr U n n ilft ia lv *  pia avanti p 2M'-
* H i. Pule I di qnMin vwla®*. f*. •».
* Pia in dite 21 Jicral"»' IW». lae. rèi.
* timr ir» x m m  v«J* R * t >  *1 l i
* I h » . » !  Krtr—um 131: K*I«-»I II AM II *U i»b«u* do«-*!»- I»- 

H U » rotti«*» a IO M>Nato IMS. «4 HA» » -< M te  4 ll I» «M
d i V o lu t i .  IkMtmfrt M i. n I.

» Pi» In 4*1* 2» d»rw»bnr IMO. far. «il- 131.
» Pio in dite 4 (ra u io  IM I. Ivi 131.
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offendendo cosi i canoni del Concilio di Lione. Innocenzo ricordò al 
M ic ro  Collegio i suoi (re Brevi per Luigi X IV ; il re aveva annun
ciato in risposta nel luglio trascono l’invio del cardinale D ’Est ré« -, 
ma il cardinale non era tuttora comparso a Rom a. La condizione 
della Chiesa non am m etteva un'ulteriore a ttesa . Innocenzo m 
dichiarava risoluto a difendere il vero bene della Chiesa francesi'. 
Pregava i cardinali di appoggiarlo in questo, perchè egli non voleva 
intraprender nulla senza il loro consiglio.1 Il 23 gennaio il cardi
nale Pio riferiva all'im peratore, che coloro, i quali avevano prepa
rato il concistoro, volevano che l’allocuzione fosse pubblicata, ina 
che lo stesso Favoriti sconsigliava dal farlo.*

Allorché il cardinale lV Estrées giunse finalmente a Roma, 
fu ricevuto con i pii» grandi onori, e le tra tta tiv e  cominciarono 
subito. Mediatore ufficioso tra  la Curia ed i fratelli D ’Eftrée» 
fu in esse Urbano («iorio, che alcuni anni più tardi stese un'esposi
zione dei suoi ten tativ i di mediazione.1 La Congregazione della 
regalia non ebbe una gran parte nelle tra tta tiv e . Essa preparo 
ancora il Breve, in cui Innocenzo X I  ringraziava con parole ca 
lorose per l'invio del D ’Estrées, ma osservava altresì, ehe i casi 
della diocesi di Pamiers si trovavano male in accordo colle Indie 
pande della lettera regia da lui jHirtata.* P o co  dopo, nell’aprile

1 * Coti, Ilari. 3896. Il i b I i o t e r  a V a t i c a n a .  Il Lakmhkk t .Vclrl. 
469) ne «là un Irato italiano. Il D en nett. [K xU ntim  133) dà la relaiionc del 
cardinali» (*•«». Sccoudo <{urola (onte il Papa avrebbe chiamato i rantl^ irn  
franerai < p elim i consiglieri llahilonicl ». E possibilissimo. che neH'rcrilamefit» 
I mioceni« X I abbia usato «pirata raprraaione.

* 11 i ‘io in data 33 gennaio 1681. Ine. eil. 135.
* • • Il pontificato di l*apa Innocent» X I overo ragguaglio tsloriru. nel 

<|nal ni riferiscono la tte  le contrae inaorte Ira le due rotti di Kwnu e di Kran* 
ria. enti I p n v l l l  di concordia fa lli da \t*gr. Urbano Giano per impc«lirle 
da pnma e poi comporle eie. I .  Il capitolo Anale contiene In dedica ad Inno
cenzo X I del 3V giugno IHW .Y».-m I dir. In«, A r c h i v i o  » e g r e  l o  
p o n t i f i c i o ,  ( ‘ ita copia contemporanea si trova in pomraao del barone 
l*c ItlLOl. (.'autore dichiara di aver fatto il mediatore «u d rud m o del papa, 
cui ern »lato fatto can«r«n> dal Favoriti e dal Cibo il. 13). Il Glorio u  «fona, 
nell interrarne generale della cristianità. a salvar la pare Ira Innureniv e l.uigi- 
Kgti vede nel papa un «ani'uomo, le cui migliori intensioni «uno la tta ria  intral
c i a l e  dn consiglieri francofobi Kgli ai rapnme if. 14 » .)  con parole *< p n « ia *  
contro questi consiglieri ponliftri. che hanno tolto ogni influenza allo speri- 
mentalo cardinale Cibo. Per l.uigt X IV  U Glorio prova enl«»iMW>. Kgti vede 
in Ini if. 113») l'eroe, che forma In gloria dell'epura. Oh rivwe inconcepibile, 
che Innocenzo non abbia fallo conce—nini a un tal i* . accettando ana min- 
Mone da Ini proposta. SrbbeOe la punizione del ttiario sta de) la tto  ttasru tla . 
tuttavia II litm »  i f im m t in  417) vn Ione nn po' troppo avanti, designandolo 
rotar . «wpion et fmxMonnaìr* de la Krance *. Qua e U 11 Glorio ha anche 
parole aspre per I-aigi X IV  e specialmente per i «noi cntnugbro- Alla HU espo
sizione vivace non »1 può negare nn certo valor« dora» » titano, tanto pia 
che nella sostanza rasa ai accorda con documenti roalemparane«.

* Breve del 3 m an» Igni, in llKaniinR I 40«.
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1681, il pupa ordinò, del tu tto  inaspettatam ente, la sospensione 
delle sedute.1 I l motivo dovette essere, che la Francia richiedeva 
trattative orali e d irette fra il papa e il cardinale D ’E strtas. Il re, 
cioè, ricusò di esporre per iscritto  i propri argom enti, e non rico
nobbe la competenza della C ongregatone nella questione della 
regalia; il t'roissy dichiarò, che l'unica m agistratura legittim a j>er 
la decisione di essa questione era il parlamento di Parigi.*

Dal Parlam ento in realtà provenne adesso 1» spinta allo sviluppo 
ulteriore: esso riprese l'idea di un concilio nazionale, allln di 
avere coperte le spalle dal clero contro Koma. Nella primaveru 
«lei 1681 i prelati presenti a Parici si riunirono nel palazzo arci- 
\••scovile j>er discutere sulla situazione ew lesiasfica (la cosidetta 

Petite Assemblee •). Diressero l'adunanza gli arcivescovi Frali-
• esco llarla.v di Parigi e Le Tellier «li Rei ras. Pome risultato finale 
«Ielle discussioni furono presentati al re quattro articoli, che appro
davano la condotta del re r is o t to  al papa. La deliberazione appro
data su proposta del 1** Tellier conteneva i seguenti quattro punti: 
1° I vescovi francesi fecero bene ad assoggettarsi per amore della 
¡»ace nella questione della regalia alle dichiarazioni del 167.1 e 
del 1675. 2° Il libro »lei Gerbais censurato  a Koma viene in gene
rale approvato. Per un altro libro, presunto offensivo dei diritti dei 
vescovi, ci si contentò di una dichiarazione dell'autore. .1° I 52 
prelati disapprovano la divisione papali- circa le monache di ('ha- 
ronne, avvenuta senza intesa coll’arcivescovo di Parigi, il superiore 
ordinario. 4° Essi dichiarano, che le misure prese da Kotiin nel 
«in flitto  di Pamiers contro l'arcivescovo «li Toloaa costi!uiscono 
un'offesa delle lilieiià  gallicane. Essi concludevano proponendo la 
convocazione da parte del re di un concilio nazionale o di un'as
semblea generale del clero francese.* Luigi lascio fare il clero 
tranquillam ente; questo infatti gli dava un’arma in mano jier la 
lotta intorno alle regalie. L ’opinione pubblica giudico a Parigi, 
che il re non cederebbe nell’affare delle regalie, ma alt resi non 
tollererebbe m ai, che la Francia si staccasse dalla Chiesa romana.*

1 D c n r u , < m y n y tlm  144.
• • « 11 Xtg. de I rm w r ha .tri« ., eh* il Re no« perm eile»* n a j  rfce le ave 

tastoni ai m ellan« in «prillo, e mollo meno che m r in s m r «  in q«•*»«" altare 
pn> (ind ice In ro««Tnralione d e p ila la  da X . * » .  tnenlr* non veniva «jol 
fV o a tw n lo  altro  r i  od tre in maletva di K n ta iu  cke U p a iU m s l«  di l'a rici * , 
«'Una dal .Vanito del 21 aprile ISSI. Smmsmtt. di Fiwm ria IM . A r c h i v i o  
• e g r e t o  p o n t i f i c i o .

• Torto delle diareaaloni • eond nainni in « f a i * .  A mtmUif SA n  Xmm*M . 
da Ftmmnm ISS ( A r r l l r l o  « e f r e i o  p o n t i f i c i o )  contiene dei * tap
parti citrali del Uanri aneli avvenimenti il  3 maopo IM I «(b  annnnriava. 
'k e  il progetta» del Concibo n attuo aie era «lato fatto • ««do per far paura a 
Roma >.

• * « cke U te per q u i n c i *  arridente che arrivi *»a rianlntiMimo di non 
ramponar mai e to  il n fn o  di Franria ai aepari dalla d M a  Romana, o ta 'm o
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Il Ratine delinca ottim am ente in un epigramma quest'a*sein 
Idea di .*»•_’ v m o v i, devoti »1 re senza volontà propria, ma trascu- 
ranti il primo dovere episcopale, quello della residenza.* Le con 
eliti«ioni deU'tt'Hemldea furono Htampate e ditTuse in 3000 esemplari 
Ad eccezione del vescovo di Arras tu tti i vescovi dell’assembli i 
sembra che ne abbiano sottoscritto  gli atti.* La risposta di Luigi 
al vescovo coraggioso fu una lettre de cachet, che gl’imponeva 
di lasciare immediatamente la corte e di tornare nella sua diocesi, 
che non avrebbe dovuto più lasciare senza permesso.4

('•li avvenimenti di Parigi resero assai più ditìicili le trattative 
ilei cardinale D’Kstrées a Rom a; anche l'opinione pulddica in Frati 
eia non se ne riprom etteva grandi risultati.» Allora la duchessa di 
Savoia, su incitam ento del cardinale Rospigliosi, intraprese un 
tentativo di mediazione, facendo offrire al papa i suoi servigi |>er 
mezzo del nunzio Muzio ili Tarino. Innocenzo X I  accettò  con gioia la 
mediazione, ma dichiaro ch'essa poteva consistere solo in un’o|>er» 
di illuminazione del re, poiché avendo la Chiesa manifestamente 
ragione, un accordo non era raggiungibile che se Luigi cedeva.* 
Cosi stando le cose, la duchessa non osò fare nessun passo prcs*o 
Luigi X IV , sebbene fosse persuasa che il papa aveva ragione.’ 

Mentre il cardinale D’KstmW si ndtqterava a Roma, almeno 
apparentem ente, per giunge«« in base alla proposta fa tta  dal 
Rospigliosi a una • sospensione » reciproca di ogni procedimento 
ulteriore, in Francia si passò a nuovi fatti.

n'i* |wr»ua»o; ma ogn uno tiene anrhp per certo che !$. Mu  non voglia cedere 
*11» pretenlintte di umi ilrlU Regalia in lu ti*  1« chieoc del rn n io .. |.ann in 
data 7 aprile Itis i, loc. cit.

* « t 'n  ordre. h ier verni de S a in t-O e n u a in .
Vctil i|u »n » »«.«» riihlr On a'aiwctnblc demain.
N ntrr »rrhrvècjuc. r i  rinquante «leu* an im i 

i i a m w t i n  <|«w a pò Ire»
S'y  trouveront. Or de w to lr quel ca»
S'jr don trailer, c  rai curare un rovulcrr. 
t ”n»l «rulrtnrnl atte rkm r tré* riaire 
yue wit» attuili rìnquante dcu\ pretal*

VJut ne ntadotent pan. >
' i  »<«i 4* 8 . U n n i ; ,  ed. P a i l  Mi.«'«»M». IV. Partiti I W .  1*5».

* *  Inauri in data 19 manti« I6 » l, loe. r ii .
* * U n n  in d ata 23 m acina IRSI. ivi.
* * l-aurt in d ata 36 n u a m  IRSI. tri.
* *  lutati in «tata 3» m acp» l t « l .  iri.
* « ma che radendo manifesta la (tutlU ia deità ranwa ilitra» dalla 1?** M «. 

non «apera vedere q u i  altra torma di acettutamento r i  tour clte di M b d u r  
alla rhtewa e di ritm ar «ti allentati cantra di n u  e deatetere della r a M lM r  
di quelli cke prnrurano di difendere le ragioni • la libctU k l ib a  al nana«» 
Uumo ùn data 3 Iunito IRSI, in BOMBI II 13«.

’ Ivi 137.
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•»

Il 16 giugno Itis i Luigi X IV  fece pervenire agli ardvesoovi <li*l 
m io  regno l’ordine di eleggere nelle assemblee provinciali ilei loro 
clero «lei deputati per un'assemblea del genere più grande, che 
doveva riunirei il 1° ottobre.' Il clero francese era  uno di tener 
regolarmente simili adunanze; ma esse riguardavano origina
riamente, ed anche più tardi, almeno in prima linea, solo affari 
temporali, come imposte e coite cimili, Che »involta dovesse essere 
sii rimenti, veniva rivelato nelle lettere d'invito agli arcivescovi 
•li Candirai e di Bettanzone, i cui vescovati erano diali incorporati 
silo stato  francese nolo da poco tempo. In esse veniva detto espli- 
citamente, d ie  questa volta si tra ttav a  ili materie puramente 
spirituali, la cui decisione interessava in egual minimi tu tti i 
vescovi dello stato.* Al governo im portava di estendere sempre più 
la sfera di potere dell'assemblea del clert» nel campo spirituale, 
perchè esso sperava cosi, nei suoi attacchi contro la San ta  Sede, 
di mantenersi per conto proprio nello sfondo e di poter m ettere in 
¡•rima linea l'autoritù del clero. G ii nel 1670 il dolio  Italuxe aveva 
dato consigli in questo senso al ministro Coliteli, ridi inma lido gli 
esempi di Filippo il Hello, di Carlo V I. di Luigi X I e X I I ,  che 
non avevano agito altrim enti.*

Naturalm ente il governo, nella preparazione dcU'assembleu, 
provvide a  che fossero scelti come deputali solo ecclesiastici a lui 
devoti. Se l'elezione cadeva su persone »gradile, queste venivano 
rifiatate senz'alt n i e si richiedeva l'elezione di alt re.*

Una istruzione per gli eletti prescriveva il loro compito. Fasi 
dovevano stabilire, deliberando insieme, le misure per appianare 
il conflitto delle regalie e confermarle colla loro sottoscrizione; 
e dovevano far di tu tto  per procurar rimedio alb» « usurpazioni

* l itu i« . Avrm Ué* 75. U  w r m b U  ik n H M »  il romanda • de Un» 
depater d n i  da prm un ordir et d n i  da wcead o rti»  po«t l*»»eiabWe fu » -  
»ale». Ctr. I l t s o t i n .  K« w l .  Rmm* Il s u i ;  Cm. B m x k t. //»<*. 4m rmr4 t*  
Cmmm*. | 'a n * i  I t M ,  211  s .

* Mi tra ila  di « aae  orraetoa a *  il i  a ( i« s i l  de m+iut** frmrrm+nl «pi. 
MfaWJ... *  la dc<rMK>n dfM|seUn l o »  Im> de mom roteante s ra im l.  
« a  e*al interri, il n lin u il  n i r m t i re d'jr (aire t « i r  I »  drpale*de* p w rla iw , 
«ani de l’aorte« cier** de K nutre. <(«i m  U n n a l  a rta a ii*« !*« »  m i  m h w -

lem «« pe«r In  «|*h m  tw ysn flw . <|ae de» p n ru n *  w n ifU n s in l «X I- 
l i w »  *. l i t i » ,  .Ita rm U r* 117.

* « Il peni « m i n  i)w  I» Hai «era b en  tiw  de p s i n i t  oppoarr ceti«  
•a loti té jdeO'aaweblee del riero] aax n>U>ym »» de la n w  4m Kntne » 
tBaiare«, t r i  I I * .

* 11 lotta alano atatoaie per ( l i s t i l i ,  ivi 194.
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anticoncordatarie della corte di Rom a, passate e future; ven
gono qui nominate specialmente quelle concernenti Charonuc, 
Pamiers e Tolosa. Inoltre aU'asscmblea viene assegnato il compito 
di mantenere la giurisdizione dei prelati nello sta to  stabilito dal 
Concordato; per le appellazioni a Rom a il pontefice doveva desti
nare dei commissari in Francia stessa perché decidessero. In  gene- 
mie i deputati dovevano mantenere con «»uni mezzo opportuno le 
libertà gallicane.1 T utto  quanto l’assemblea facesse a tale sco|m>, 

anche senza autorizzazione apposita, sarebbe stato  approvato dal re.
Questa istruzione venne elaborata, sotto la presidenza dell’ar 

ci vescovo di Parigi, da una commissione nominata dalla • Piccola 
Assemblea », e fu inviata agli arcivescovi come opera di questa 
commissione medesima. In  apparenza, pertanto, il documento 
proveniva totalm ente da parte ecclesiastica. Per mantenere l’ap
parenza, ne venne cancellata su domanda «lei Colbert ogni rnen 
zione, capace di rivelare un'influenza da parte del governo; in 
realtà, però, l'istruzione era stata  sottoposta al re ed approvata 
da lui.*

Conforma a l precetto re a le  gli arcivescovi ora convocarono le 
loro assemblee provinciali. L ’arcivescovo ili Rcim s, Le Tellier, 
urtò subito nella sua in una difficoltà. La • Piccola Assemblea > 
aveva stabilito anche, nel quarto punto delle sue conclusioni, 
che nelle assemblee provinciali solo i vescovi avrebbero avuto 
voto deliberativo, i semplici preti solo consultivo. Il clero inferiore, 
convocato dall’arcivescovo di Reims a Senti*, sollevò protesta 
contro tale disposizione. M a la sua voce venne soffocata; Luigi X I V 
approvò quest'atto  di violenza e ne fei-e dar»» subito notizia a tutti 
i vescovi, affinché gli avvenimenti di Senlis non si ripetessero 
altrove;* il re, cioè, tem eva opposizione contro il suo proced ere  
«lai preti ordinari, e  cosi anche dai religiosi, che non furono inter
rogati affatto. I l  governo non rifuggi anche d a altri a tti di arbitrio. 
Il Colbert scrisse all’arcivescovo di Rouen di desiderare quale 
deputato il vescovo di Lisieux, che infatti fu eletto. Poiché una 
disgrazia impedi all'eletto di comparire, il re dispensò senz’altro 
da una nuova elezione, e sostim i di autorità propria la persona 
impedita col vescovo di Avranches.* D appertutto venne esercitata 
pressione sulle elezioni. Lo sltandito vicario generale di Pamiers, 
fe r ie , dal suo nascondiglio accennò al fa tto  in due proteste, 
senza pero ottener nulla. Il C a r d i n a l  Grimaldi, arcivescovo di

1 ttfcux. toc. rii. i n .
* 1 -rllrt» 4«*t i «tri 16 giugno ISSI, ivi l iS * . ;  « S *  VUfrxir a ra s i  

«M io » ,  qu ii m> fallali p** .(o il p u tì  two «Ir m  pari qai d t in a u ù l  b» a i  
Mèfw* «|ai dm rrot l i w l m  «Un* la dite * * * rm h W  ».

* t r i  taa
* Ivi | )9i».
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Vii, rinunziò addirittura, «late le circostanze, a  convocare un’as- 
(■mblea, ohe sarebbe sta ta  illegale; nou v'era la libertà dell’as- 

'••inblea, poiché i delegati all'elezione desiderati erano designati 
in antecedenza per lettere reali. Neanche per l'is t ruzione si ottenne 
il consenso del Grimaldi. Egli ammonì di non minare l'autorità 
ecclesiastica; con essa stava in piedi o cadeva anche il poter»1
• ivile.1 A un reclam o rivolto al re il Grimaldi ebbe per risposta 
una lettera autografa, in cui gli si diceva di m etter da parte 
"¡jni dubbio* e di procedere secondo la volontà reale. P er mezzo 
•leH’intendente «li Provenza Luigi fece comunicare al cardinale, 
che era sua regia decisione di lasciar piena lil>ertà all'assemblea 
provinciale.' Il Grimaldi, tu ttavia , nou si fidò, e declino di 
convocare l’assemblea provinciale. Ma. allo stc*so modo che 
i progettava un concilio nazionale francese senza il papa, cosi il 

governo non rifuggiva dal tenere un sinodo diocesano contro la 
volontà del met ropolita. Il vescovo Valavoire di Kiez venne 
incaricato di convocare e dirigere l'assemblea, che riuscì quindi 
»1 risultato desiderato.4 Il clero di A i* aveva esposto la sua vera 

opinione, fedele a Koma, in un memoriale, in cui attribuiva ai 
propri rappresentanti l'incarico di dichiarare illegali l'estensione 
del diritto di regalia ed i (tassi del governo a C h arom ie  <<«1 » Tolosa.

1 topo una preparazione «"osi accurata si riunirono finalmente 
nell’ottobre 1681 a Parigi, dai circa IJO vescovati di Francia, 
il  vescovi e 37 altri prelati, liossuet tenne il 1° novembre il 
Umoso discorso inaugurale sull'unità della Chiesa. Ksso t  un 
‘apolavoro di eloquenza, contiene molti pensieri belli e buoni, ma 
non rinnega il punto di vista gallicano. Seguendo le orme di 
■*n Luigi e di Carlomagno, rileva il liossuet, non ci si divide dal 

•♦•ggio di Pietro, anzi si mantengono unite le membra con il capo.*
Quale fosse lo scopo dell’assemblea, f  m ostralo da uno «guardo 

■•Ila personalità del presidente, l'arcivescovo di Parigi Francese*» 
de Harlay. Nato nel 162*» a Parigi, egli aveva avuto già a 26 anni 
¡'arcivescovado di Koiien. Il Mazarino. colla salita acutezza di 
'guardo, comprese, che quest’uomo di molte doti, abile parlatore,

• Retatone dett'intendente di C tn n n u  ut «tata 12 <*0»*« ISSI al *w»ero« 
♦■Ila mu ro n tm u in w  con U cardinale <>nauUi. alloerké *!i kSI«|k<« l'Utru- 
>nor (ivi m  147). Clr. • Laari in dal« I* acanto I * « .  Smmtkst. 4* fnimnm 
ISA, A r c h i v i o  a e g r s t o  p o n t i f i c i o .

• 1 1w l n  e n m d m lM »  r rm n lw  >. I t i t i « ,  ior n i  147.
» « de Utmrt vne liberte n t i i x  a la dite awosntdée «ani In nomina- 

«i n  de» dépaléa qae poor U doni U  p*om tnt*on Iww doil *M» d«ns<»
Ivi 14«

• Ivi 14».
» T u to ivi 14» *  « Il d S n tw . M i o  «ho in e nxdt» efadltw.

M m C o w  vi («fono portai* in a m m .  «osso •  ai h a »  votarto a i t a i  tolte 
W> parti», l a t r i  in data 10 n o t « iU *  IM S. h * .  «il.

ru n a , sw n én »«** XIV. t 14



21« liiiiiM-a-iu» X I, Ut" ti 1089. ('apitolo IV.

simpatico, imi non meno ambizioso, poteva tliveoii« uno strumento 
prezioso nelle mani «It*l governo. Nel M>71 l’H arlay venne tra 
«ferito aH’arcivr.-iovato di Parigi e tre anni dopo nominato 
(luta. Kgli era in tutto un nomo secondo il cuore del re Sole, un 
gran (tignore amabile etl un cortigiano com pito, la etti v ita sco*tli
mata non era un segreto.1 Nell’affare tlelle regalie egli aveva 
fatto tal prova, che a lui venne attribu ita  la parte principale 
nel l'assemblea parigina; in questioni ecclesiastiche, in fatti, egli 
aveva opinioni più radieali «li eerti laici.*

Il segretario «leU'Harlay caratterizza bene il suo padrone, chia
mandolo il papa «li «pia dai m onti. L ’H&rlay sembra infatti aver 
mirato a sostenere una parte simile; una relazione del ItWli lo d e scriv e  
come uno spirito assai irrequieto ed ambizioso, che voleva divenire 
il patriarea «li Francia. Kgli professava il principio, che un vescovo, 
una volta conferm ato dal papa, può tl'allora in poi agire a suo 
piaciment«», indi|>cnflcntcnieutc da Koma, nella propria diocesi.* 
Il Bossuet descrive l'ila rlav  come un uomo, che al l'assem blea non 
ha fa tto  altro se non adulare la corte, obbedire i ministri ed esc 
guire le loro volontà come un servo.4 Ancora lui vivente, il Fèndo»
lo chiam ava in una lettera al re un uomo corrotto, scandaloso, 
incorreggibile, che pensava solo a piacer»' al re.* La condotta deb 
1'llarlay è ottim am ente dipinta dalle brevi panile, con cui madama 
«le Coulanges ne annunciava la morte il 25 agosto 1685. K«' t 
scriveva che oeoorreva ora trovare chi facesse l'orazione funebre, 
e che per essa, a  «pianto si affermava, non vi erano che due pic
cole difficoltà: la vita e la m orte dell’arci vescovo.* Alcune relazioni 
«lelPArchivio segreto ¡tontìllcio «lell'anno ItWT gettano una lu«'«* 
assai sfavorevole sulla m oralità di questo principe della t'hii-sa.* 

Gente mondana, non sacerdotale, »» ciecam ente devota »1 
governo erano anche gli altri dirigenti «lcU'asscmblca parigina.

* # *l» 1  .Sititi;«, U O M im  II 34». I f t .  d* l'tM : !<>'<• è /.«*••« I / I  . 
l'atnRÌ ISSA. 23«.

* (1 1 . ( ì t t i x .  lue. rit. 172 ».
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vrrom, arcivescovo ili A lbi,1 pure una creatura «1«*I Mazarino; 
Nicol» Colbert, tìglio del m inistro, olio il papa su p rig io n e  di 
Luigi X IV  aveva nominato coadiutore di Rouen eoi titolo di arci- 
ve*«*ovo di Cartagine;1 e il secondo presidente deU'ussemblea, 
farlo  Maurizio Le Tellier, arcivescovo di Reim s, tìglio del Caiiccl- 
liete, nemico dichiarato dei privilegi papali.* I  vescovi partecipanti 
«D'assemblea, senza contare gli arcivescovi, erano 26. Fra essi vi 
erano uomini ili gran sapere e di condotta esemplare ma non osa*
' wio pronunciarsi contro le pretese del governo.1 Il più importante 
dei vescovi era Bossuet. che per volontà espressa della corte si
• m acconciato a com parire.* Al dotto giovane vescovo, dulia splen- 
dida eloquenza, di cui si conosceva la deliolezza verso la corte, si 
'••lev» rinunciare tanto meno, in quanto ¡rii a ltri luminari della 
*<i«nza e della vita spirituale, come Fcnelon, Mahillon, Itane«1 e 
più altri, vennero tenuti lontam a causa delle loro opinioni.

Il clero inferiore, data la sua part«* sulxtrdiiiata. non potè 
avete che poca influenza stiH’ansemble». fi da ricordar«*, accanto 
»1 Fleury, l’a l i l i  Gerbais, che già nel |(MH, nella «)ue«tionc «Ielle 
•••»i, aveva preso posizioni* «intrw Rom a.* Lu sua o|M*ru «Muli«*
• ause maggiori > fu dichiarata «la Innocetuui «*r«-ti« a il IH dicembre 
IrMo e censurata. Il ticrliai* era un confidente «lell'llarlay, come 
«lei ciuuiglieri ri-ali, e già prima dell'inizio deU‘a«S4*mblea alTermo,
' he min ci si doveva fermare alla <|U«*stiotie delle regalie, ma deli
berare anche sul suo libro e sul poter»* eccleaiadtieo.’ La « Pie- 
‘ "la  assemblea », in fatti, si era già espressa sul libro.* Per tu tti i 
membri «lei clero inferiori*, che pot«*rono partecipare all'assemblea, il 
r»* tenne a disposizione, |>er rim eritare gli eventuali servigi, ricchi 
••eneflzi, vescovati e abbazie.'

*ull«> svolgimeiit«! «lcH'aAM-iubli-j» vi Min», altri* le relazioni 
'leU'interounzio Lauri, due fonti a**ai im portanti. Il primo
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documento consiste in appunti presi dal Fleury in una eonvw»»- 
/ione con Bossuet. Hi tra tta  s«do di parole di richiam o; ina l’ap
punto, nonostante la brevità fram m entaria, ci perm ette di gettare 
uno sguunlo miì lavori della commissione consultiva. Inoltri' uoo 
sconosciuto, che non doveva esser lontano dagli am bienti <l*l 
Fleury o forse del Bossuet, redasse un compendio di tu tto  il corni 
delle discussioni.1 Come succede in ogni assemblea» piuttosto 
grande, anche stavolta il lavoro principale venne fornito dall* 
commissioni, in cui il governo seppe far valer«*, direttam ente «• 
indirettamente, la sua influenza. L ’assemblea plenaria trasforma 
quindi le proposte della commissione in decisioni, in una comi» •• 
apparentemente ecclesiastica.

1*1» questione della regalia venne attillata per chiarimento al 
gran cancelliere Le Tellier, a suo tìglio l’arcivescovo Le Tellier di 
Itcims ed al vescovo Bossuet. Dirigenti furono i due Le Telliei 
l.a commissione partì dalla tesi, che vi fosse della gente, la qual* 
si dava molto da fare per distruggere le libertà della chiesa galli 
cana e i loro fondam enti.' Ciò m irava naturalm ente in prima line.» 
ad Innocenzo X I ,  che secondo la concezione francese non avrebl* 
dovuto immischiarsi nei conflitti di Painiers e di Charonne, prim * 
di aver fatto  esaminare le cose sul posto da commissari, second" 
le prescrizioni del Concordato.* Non si tra ttav a , però, di appelli 
nel senso «lei Concordato, ma della protezione da parte del ponte 
lice di ecclesiastici oppressi. Mentre si pretendeva di tutelar» 
contro simili presunte usurpazioni del papa le libertà ga llican e , 
si abbandonavano le libertà effettive della chiesa francese al n* 
ed ai suoi consiglieri. Al divinizzato capo supremo del regno l’as
semblea accordò il 3 febbraio 1082 l’estensione del diritto di regali-* 
a tu tti i vescovati «lei regno, dopoché Luigi ebbe fatto  delle piccole 
concessioni circa l'esercizio pratico di questo d iritto .4 8u questa 
base venne formulato il primo dei quattro articoli gallicani del 
16R2, il «piale «untene»» una dichiarazione d ottrin ile  e dicevi», 
che il re ed i sovrani laici sono in tu tti gli affari temporali indi
pendenti sotto ogni riguardo dal potere ecclesiastico, e che il 
papa non può deporre nessun sovrano.1

1 • X kmimI. dt IM , Citi» da latori IM I. A r c h i v i »
p o n t i f i c i o .  «Ir. i da* appunti in Gànix, .4iw M w  3*4 a», (n u lo  in 
«Monito; F u u m t pinna <Hjux  « Axomtmcs prnMo i»£njx>.

* • ite r i (inUictuu de vorJeein»**» polm U lt M a n l i o  «  • E w lm w  Galli 
canne doreria c i liberiate* n taaionba* nastri* Inni» «indio pewpegnaia»- 
rtirumqor land antro la . »arri* ranuoibo* c i patroni tradì Itone otta , « « Iti  
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Con ciò, del resto, era risolta anche la questione dell»* regalie, 
l>errhi* queste venivano considenite appunto ram i1 un diritto «Iella 
«'orona francese, intangibile da parte «lei papa. L a  redazione del
l'articolo, approvato dall'assemblea il li) marzo, era pericolosa, 
jxn-cbè in ogni caso si era omesso a India poeta, di delimitare il 
terreno degli affari puramente civili dimodoché» con una interpreta- 
none larga potevano nimpremlersi sotto <|iiesto concetto presso a 
4 |>oco tutte le questioni disputate fra potere spirituale e temporale. 
Nei tre articoli seguenti l’assemblea» tra ttò  della «fera «li potere del 
|>.<pa.sebbene originaria meli t«* quest«» argomento non io»««* previsto.1 
L'arcivescovo di Reims e suo padre sostennero nella seduta della 
commissione, che si dovesse discutere sui limiti «bd potere papale. 
Itossuet era contrario, pendi è rio si trovava al di inori deU'ambito 
previsto |H*r le discussioni.1 Il vescovo di Totim ai, Gilbert ('hoiseul, 
«la principio era in favori* «Iella trattazione «li «|U«*st'argomento; 
nia ItoNsuet lo dissuase, mostrandogli che non si «archi** fatto 
•e non accrescere il dissenso. t ’olbert. invece, sp in g ila  a tra ttar 
la «|uc*tjone;* Luigi X IV  cedette e impartì al de Marlay il pn*-
• etto apposito.4

Poi« he in conseguenza non era pii! in potere del llosauet «Pini* 
¡■»'•lire la trattazione della cosa. egli re m i di procrastinare una 
«lecisione il più possibile, facendo la proposta di studiare acclini- 
'•unente la questione in l*a*e alla tradizi«»ne ecclesiastica.* l/arci* 
vescovo di Parigi fu di altra  opinione. Il pa|»a. egli disse, ha 
»pinlo i Francesi cosi avanti, e ora se ne pentirà; al re egli espose, 
'he la proposta di llossuet avrebbe preso troppo tempo.* Una 
nuova azione «lei Colbert su Luigi X IV  ebbe ¡kt  effetto il comando 
r*‘gio alla Commissione di concludere e deridere sull'autorita 
|**>ntifU ia .T La redazione dcH'articolo venne affidata al vescovo dì 
T«mmai. ma il suo lavoro non trovò consenso.» Allora il IIomio'I 
ebbe incarico di tentare una formulazione dei diritti papali. Il 
*oo abbozzo fu discusso in un'a*»«*mHlea pre*«<< l'arcivescovo di

1 I*«* draMlrt» »presale <U4 re I wvm M M  * m »  nominato «I J *  • "* « «  
•t* ISSI una raaUHNimr «li dodk-t n o i  a s i b n  pet  «M ainale le «ri t«»i W l*  
Sortaoaa dei IM 3; rtt. G t u s .  A*t*mUt\t •

* « F.rfaiw  de U r t a i  (rp a tiu ii  Hot* 4# ***•*•« >. l’u n l  pcw«n
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Parigi, imi urtò in una opposizione assai forte. Sorsero disputi* 
vivaci, allorché renne richiesto di afferm are la liceità dell’appello 
«lai papa ad un concilio generale. Il Bossuet si oppose, ricordando 
che questa teoria deU’apj>ello era condannata espressamente ila 
(»olle «li l ’io I I  e di Giulio I I .  Non si doveva fornire nessuna oppoi 
tunità di attacchi a tali decisioni.1

Finalmente, attraverso lunghe discussioni, la commissione 
formulo i ire ultimi articoli gallicani. L ’assemblea non ebbe (la 
far altro che approvarli.

Il primo di questi tre ultimi articoli, secondo di tu tta  la serie, 
diceva, che i decreti della quarta e quinta sessione del concilio ili 
Costanza erano validi, non già solo per le condizioni di allora, m i 
illim itatam ente. 11 terzo articolo respingeva com e infondate le 
obbiezioni contro questa teoria e  rilevava il dovere ilei pontefice 
«li esercitare il potere ilei suo utllcio solo in conform ità dei canoni < 
ili rispettare le consuetudini della Chiesa gallicana. 11 quarto 
articolo riconosceva, che in questioni di fede spetta al papa un* 
parte preminente, che inoltri' i suoi decreti hanno valore jmt tutte 
e singole le chiese; ma essi non sono im m utabili, ove ad casi non 
si aggiunga il consenso ili tu tta  la Chiesa.*

Ita principio l'ila rla y  fu ritenuto come autore principale dei 
quattro articoli. L 'inviato  inglese, incontrato l'arcivescovo nel 
l'anticam era del re, si congratulò con lui per il grande successo 
deU’assemhlea. L 'ila rla y  da principio ne rimase tu tto  confuso, 
ma espresse |>oi la sua gran soddisfazione.* Ma sempre più acquisto 
erettilo l’opinione, che Bossuet, l'intelligenza più alta  deU’assem 
Idea, che di fa tto  aveva curato la redazione e la forma degli arti 
etili, fosse anche il loro padre spirituale.*

Bossuet, come si distingueva essenzialmente daU'IIarlay I*'r 
la sua vita dignitoso, di costumi illibati, cosi anche |>er la sua 
posizione rispetto alla Santa Sode. Ciò ni era visto cosi chi» 
rumente anche nella questione delle t«*s*i del 186.1. che i consi 
glieli regi lo avevano inserito nella lista dei inai notati.1 L'uomo 
alquanto timoroso,* non inferiore ad alcuno dei suoi coetanei 
in devozione im i indizio nata a Luigi X IV , dovette rimanere 
colpito gravemente. Il predicatore rinomalo e dotto teologo

* l 'u m r  Ivi.
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era un grande ingegno, ma non un carattere fenno. Un confi
dente di Colbert lo notava gii» nel 166.1; egli descrive Bossuet 
come uno spirito agile, soddisfatto di «è «tesso, intento sempre 
a piacere nel suo am biente e ad adattarsi alle opiuioni di que
sto.' Avendo egli, seguita il rapporto, creduto nelle eontroversie 
del 1663, che la tensione tra papa e re fosse solo passeggera, 
aveva com inciato sempre più a  tenere una posizione di mezzo, 
che lo rese accetto  in ambedue i campi.* Più avanti il relatore 
rileva l'inclinazione del Bossuet a unirsi a <|tiel partito, col quale 
|m»tesse fare la sua fortuna.* N aturalm ente i circoli di corte non 
t Rilasciarono nulla per legare alla loro «ausa un tal uomo cou 
dimostrazioni di favore; e la cosa riusci anche finii«, porche il 
l>o«suet in conclusione, inclinava al gallicanismo, sebbene solo 
ad un gallicanismo moderato.4 A Roma il Bossuet godeva alta 
considerazione presso Innocenzo X I  a causa della sua giusta
mente famosa Expo»ilioH de la doti ritte calkoliqttf, pubblicata 
nel imìH; e tale considerazione egli cercò di mantener*». l>el suo 
discorso inaugurale aH'asscmblea parigina egli stes*o ebl*e a dire, 
che avrebbe potuto tenerlo auche a Roma sotto gli occhi del 
Papa,* e che esso doveva influire nel senso della moderazione 
tanto su Roma quanto sull'asseinblea;* ma caso concedeva altnwi 
tanto alle vedute di Luigi X IV , che questi nc fu soddisfatto noli 
meno del papa.7 1 quattro articoli gallicani, per verità, erano d esti
nati a cam biare la soddisfazione di llotna nel suo opposto. Il 
lU»Muet rappresenta come loro vero autore il segretario di S ta to  
f'olliert: questi soltanto ha determinato il re a profittare del dis
sidio a  causa delle regalie |*er m ettere in campo la questione 
dell'infallibilità pontificia e delle le*i del 186.1, nel che l'arci
vescovo di Parigi lo ha seguito ciecamente.* Per proprio conto, egli 
<|ual membro della t 'ommis*ione, che doveva dehlwrare »ni limili 
del potere pontificio, ha voluto salvane quel che «alvare em ancor
IPossibile, e perciò ha accetta lo  di a%»umen* la redazione degli arti
coli relativi.*

Un appunto di mano del Fénelon m<*»tra quanto grande fn**r 
•I pericolo.1* Secondo quell'appunto. Gilbert C boiild l, vescovo di 
Tournai, cui senza la viva oppostatene del Bossuet sarebbe forcato

1 Gftatx. lor. eét. IS"7 •»
1 Vedi ivi 387 *.
* T d i  It i  tm t
* Vedi V » i » c l  32»
* Vedi («> nf>  4é Km m S II !*» ,
* <1». F. .sranmai. B «™ *!. I’« « i  twt, i « i*
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* V*d» « f n  213.
*  Vedi » t i n
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•li (iirmularo lo quattro proposizioni, era com pletam ente gallicano; 
«•gli «otteneva il punto di vista, che non soltanto il papa personal 
mente, ma anche la .Santa Sede come tale potesse cadere in eresili, 
il Ito**net non intendeva arrivare tanto avanti, perchè teneva 
fi-rtno ¡»Ila ortodossia indefettibile della San ta  Sede. Secondo questa 
••sposizione, che il Fénelon riproduce dalla bocca del Bossuet.1 
questi si sarebbe dunque sottoposto al difficile com pito per evitar, 
un male maggiore. Lo stesso Bossuet si richiamò anche più tarila 
id servizi prestati alla Santa Sede prendendo in sua mano l'affar* 
La tesi medesima è sostenuta dal confidente del Bossuet, l’abb» 
Ledien, nell«* sue Memorie.*

Se ci rendiamo conto della posizioni1 assunta dal Bossuet in 
base a questi resoconti originali, dobbiamo riconoscere, che il 
vescovo di Meaux era assai lontano dai sentim enti del C'olbert 
e deU’Ilarlay , che si facevano guidare dall'odio contro Roma. 
Non si può neanche negare, che il Bossuet si affaticò sinceramente 
per evitare un m ale ancor maggiore. Ma una domanda s’impone: 
|H>r un uomo così dotto, e che disponeva di un simile talento 
oratorio, non sareldn* stato  più conveniente se, lilwro da ogni 
rispetto umano e da ogni calcolo meschino, avesse alzato hi sua 
voce non solo nell» commissione ristretta , ma anche nell’assem
blea del clero? Lo stesso Bossuet sembra aver sentito, che la sua 
posizione non ero la giusta. Lo mostrano i molti passi da lui intra 
presi per giustiziarsi, dopoché ebbe visto che quasi tu tto  il mondo 
cattolico si sollevava eontro i quattro articoli gallicani. Ora egli 
fece valere, di aver voluto esprimere le liberti» «Iella < 'hi«>sit galli
cana non come l’intendevano i Parlam enti, ma come l’intendevano 
i vescovi; il suo scopo era stai«» sempre di definire l’autorità «Iella 
Stuita S tile  in modo da toglierle solo quel che spaventasse e da 
far apparire queeta sacra potestà, senza alcuna perdita sua, ama 
bile a tu tto  il mondo, anche agli erotici od a tu tti i suoi nemici.* 

Senonchè i quattro articoli erano ormiti «dovati a  «•anoni. 
e con circolare «lei I I  aprilo ÌUSI', rilevante la necessità dei concili!, 
inviati ai vescovi coll'ingiunzione di non tollerare nella chiesa 
e nella scinda nessuna dottrina contrastante.* Luigi X IV  aveva già 
confermato gli articoli il 22 marzo, comandando in pari tempo 
di registrarli dappertutto, di esporli in tu tte  le scuole e seminari

* Vedi It i  Sitò l ’h m w .  /*» /‘onli/iru w H tm W « r .  7:
I I .  Parigi IM S. IO ». « Khì»  buio* w du. opina ài Bw «w t l i t i  11). tadefrcti 
bUu rat. ut m  immutim i» Cbnati et indiUonr f a lwiat  palo«, a t v ita  indtru 
■SkIm non »ani infallibili*. . .  Si S*dm illa rtrr» ftdran n r a M . non m u r i  
P 'O iM fi rt obattnalo amo»«. • rH nw  K tM w  ad m la r  (Mei i n n i M i  cito 
ir tn ta M w  ..

* Vnii urm\ ss*.
* Orrwj« 4t / W n il II SS» ».
* Vedi 44 ».
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e .li farli giurare tu tti gli unni ai proiettori.1 T u tto  ciò è in contrad
dizione c«dlafferinazionc* del Botuuet e di altri uiumbri dell’As-
* • mldca, ch'ossi avevano espresso unicamente uu’opinione, non 
voluto definire una dottrina. Il Parlam ento aveva registrato 
iolonterosamente gli articoli il 23 marzo.*

Mentre a Parigi s’iniziavano i lavori deU'Asscmblca, a Roma 
avvenivano conferenze tra  l’inviato francese straordinario, il 
r-irdinal D ’Entrée», e Innocenzo X I .  Ogni speranza d'intesa non 
om brava scomparsa, perchè nel papa era subentrata una disposi
zione conciliativa, come mostrava la sospensione improvvisa e 
in .spettata della Congregazione della regalia, (iiunse allora, circa 
otto settim ane prima della decisione sui quattro articoli, una 
Intera dell’Assemblea del clero francese de! 3 febbraio IfiML1, in 
«ui al Papa veniva im partita una lezione sui limiti «Iella potestà

leaiastica e della civile. La questione della regalia viene desi
gnata qui come un affare civile, un diritto della Corona, e il papa 
'  iene esortato a mantenere con spirito di conciliazione la piM-e e 
l’unità della Chiesa. Vengono rilevati i meriti del re verso la
* hiesa e la imi azione contro l’eresi». Si ricordano inoltre al 
l>>pa le decisioni del Parlamento sui diritti della Commi frane«*#»*.'

Questa lettera proibisse un doppio «•ontniccolp«!. Kmui ginn»«* 
a Roma a metà f«*bbraio; vi era ¡»«elusa la dichiarazi«>nc dell’as- 
**«nbl«*a del clero, con cui si approvava IV*t«-n*ione della regalia
*  tutta la Francia.* Innoeeiuto X I riconvoco immt'dialamente la
1 "ngregazione relativa e 1«* «lette a«l «lam inare la lettera. Alla 
prima se«luta «lei 12 marzo presero parte i « anim ali nuotam i, 
Vziolini, Colonna e Ludo visi. Fu segretario di nmivo Ago*! ilio 
fav o riti.* L'elalKirazione «lolla ris|>osta impegno |ht lungo Irmpo 
Ia Congregazione. l*n primo abbozzo non *o<l«li«fere, |n>r«hè non 
•'••ndannava abitasianza esplicitam ente la itm d otis «lei clero fran- 
IW* . Nella seduta r o c n s f i n  -  la Congregazione *i riuniva «ira 
"gni otto giorni -  i'abt»ozzo venne rimaneggialo.* lkqMMhc furono 
«»unti i (Q uattro articoli, si fece al papa la proposta di nominare 
dei qualificatori |mt pitN-edere quindi, come era Pus«» dell’Inqui- 
ozmnc, alla censura «lei Q uattro articoli. Inoli re egli fu incitato 
*d informare coattam ente lu tti i nunzi sullo stai«» delle «w»e, 
risto lo scalpore suscitato «lall'aflare in tu lio  il m*»n«lo. Ixi »t«-»*<• 
P**so doveva esser fatto  presso to lt i i generali e pracural*»ri 
•h-gU Ordini ram e presso le Università calt«»lk-he, affinché il

* ' I r .  tr i 33 ».
* V«di V nlM n M.
*  I t i  « .
* Ivi.
* » t  u t  t i .  Immfttfmttmm 144.
* Iri.
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governo non p o tm c  con ¡ut itici ¡»Iterare i fa tti. Particolare atten
zione doveva esser rivolta all’università «li Lovanio.1 L ’ 11 aprii«-
1 «>*_' il Breve «ti risposta venne spedito.* « I  tigli «li mia madre 
lianno com battuto contro «li me », «*8clama il pontefice con una 
parola «Iella Scrittura. I vescovi francesi hanno m ostrato timore 
là, dove noli c ’era nulla «la temere, «*88i avrebbero «lovuto appli« tre 
a *«’» nitniesimi le loro citazioni «la Iv o  «li Chartres e dichiarar«* a 
Luigi X IV , che ni trova «opra una via .sbagliata. Lo adeguo n-gio 
non era temibile jht i vescovi, dal m omento che Luigi XIV , 
»«•condo la propria affermazione dei vescovi, è cosi pio, timorato 
di Dio e r e n o  i vescovi projienso. Essi non hanno tentato  neppure 
uiui resistenza, ma si sono dichiarati vinti in antìcipo, «('h i «li 
voi », «himandava «‘gli ai vescovi, « «-litro nell'arena a combattere 
la battaglia per la casa «l'Israele! Chi si è arrischiato a sostener*- 
persecuzioni? ( 'Ili «li voi «lepose anche »«do un voto per difendere 
le lil>crtà della Chiesa? Voi vi siete pronunciati unanimi per il 
diritto «lei re, e le voci che si sono intese erano solo «|uelle d«*i r*-̂ i 
Mcrvitori, mentre i vescovi rimanevano in silenzio e procuravano 
al clero franco*«* uno smacco «>«1 uno scandalo, «legno di eterno 
oblio, a fine «li non rimaner«* per il clero francese che un rnonu 
mento duraturo «li disonoro ». Possano i vescovi francesi abbaialo 
nare le hiro false »trailo! In  hirza del p«»t«*r>* attillatogli «la I>io. 
egli, il papa, «'onilanna solennemente tu tti gli a tti e le d«H-isioni 
del clero francese nella questione «lolla regalia.

Attlnehè il Breve arrivasse sicuramente in Francia, «nwo venne 
m aialato jh t  la via di Venezia e p«*r «juelhi di Bruxelles. 11 rap 
protoni ante pontitU-io in Parigi ebbe incarico «li pre*entarlo al 
segretaria deU'A.<«semblea e di distribuirne jhiì in Parigi per mezzo 
•li un intermediario dalle «(uattro alle sei copie. A Itoma non si 
era ritenuto prudente inviare il documento ai precidenti «lell'As
semblea, gli arcivescovi di Parigi e «li Beims, perchè in tal eas«» 
la Francia non avrebbe avuto notizia del B rev e* L'impressione 
«Iella manifestazione |M>nlit)cia in Francia fu asaai grande. Essa 
anzi venne accolta, per imdta parte, con giubilo, perrhè la maggio
ranza «Iella nazione non «lava coi vescovi di corte. Anche qiw*n 
|**r |«»ro conto furono colpiti dal Breve. Specialm ente l'arrivo- 
ecovo di Beim s fere assai l'indigiuito. «*he il papa trattasse Pepi-

• Ivi.
• Tn»«n in t l r a n n r *  II S* ed. in 1icalw a 37. W«I il k i m  l a  la data 

dal 3 aprile I m ì  Inollte il Im i* d irm iA r*  la t ta r ia  m u  ra a h ta  
tue«to di «em». da qaello del llertbier. aaefce a  pre*rcadete dagl* errori orto  
CraRn K o i»  q arata fvdaMMW. t u r a  alla rotle«èooe a  Arcale degli a tti  deil» 
. I h w W i .  ha per h t w  una m i m m i *  del B tr r r .  pervertala a  P a liti aatàn- 
(utam eaie tu Mirati» ad aaa indivim onp

• O r u i  m , I •mft¥fmltmm I t i



Altri atti d r llW n ili ln i  drl rl«w . , 2 1 1 »

w»puto francese come semplici parroci o com e fanciulli.1 In 
Francia si sollevò contro i vescovi il rimprovero «li aver formulato 
dottrine condannate «lai Concilii, specialmente riguardo all’auto* 
rità papale. La regina medesima condannò il risultato dell’As* 
M*rnhk»a; ella disse, che avrebbe seguitato a professare le dot - 
trine della Chiesa romana, non quelle della Chiesa gallicana. 
Sembra che personalità in tuenti, co m e il duca di Orléans e il 
maresciallo l>e Villeroi, richiamassero l'attenzione del re sul* 
l'uinore dominante nel popolo.*

I vescovi tu ttavia  non tRilasciarono d'intraprendere passi 
ulteriori contro Roma. Il 0 maggio 1 682 una deputazione si recò 
daU'internuuzio Lauri per consegnargli una protesta. Lauri si 
rifiutò di accoglierla. I  deputati riuscirono tuttavia, coll'aiuto di 
un dipendente del Lauri, a lasciargli il documento sul tavolo. 
In esso ni eleva protesta contro l'insieme dei Brevi d'Iunocetizo X I ;  
il papa, vi si atYcrma. può aver proceduto «-osi nolo In completa 
ignoranza delle libertà gallicane.*

Alla stessa data il clero francese diresse utui nuova lettera ad 
Innocenzo X I .  Essa è piena di adulazioni |*er il re ed il pontefice, 
i desideri e gli sforzi dei quali sarebbero dirotti agli stessi scopi, 
•’he Innocenzo pertanto conservi con Luigi X IV , il quale com 
batte si valorosamente contro l'eresia, la pace <i**l necessaria 
l**r la Chiesa.* In una circolare a tu tto  il clero francese, puro del 
ti maggio 168*2, ('Assemblea comunicava la |iostzionc a iu t ila  
rispetto alla lettera pontificia, cercava di giustificarla « I  espri
meva la speranza, che tu tto  il clero approverebbe i suoi passi.* 

Ma tu tti questi sforzi non furono in grado di soffocare il mal 
contento crescente. Il confessore del re. l a  Chaize, sembra avergli
< onsigiiato. Io scioglimento dell’Assemblea, affinchè questa non 
s'inoltrasse ancor più sulla via prosa.*

• • • Cori grandi- « rad  u m rn u lr  è »«al« tappiamo tallo af b w »  A  S .!* »  
’mpotuir» all* lettera «Irli a««rmM»-a. che 1 » « r o t i  se «*»» rimarli murtiftrali *. 
l-aitri in data fS maftxt» l« x i. .VimmL d» Pnmrùi |M. A r c h i v i o  s e 
g r e t o  p o n t i f i c i o .

• • • Continuami i rimproveri che *i fanno s ì « ixmvi <ta l«IU  giardini 
di |>mone . .  La retina mrdr»tma no« ha Unrialo di d laappf» « »»* f* prwvdar* 
dHf w em btea r i altre volle dune r l w H U « «  rredrra atiro <br <|«Hio. rk. 
" » m a  la rkmw Romana *  non ( i i  la tiaBtrana • U « n  in dal« I* giugno 
l««2. ivi.

• V»*W» «* M.
• Irt U m.
• tri SO m.
• • latori in data »  maggio l«82. tor. « I  Poéeké il l-ssrt aveva «-arri 

rapporti col «orerò» r  U rotte, ««t* * " « a  appiccia«» prr lo pik alla rrrdrturr 
pnbWtea od a romuurasioM di m M m l i  In es»  etti « w t .  rbr 
no* N «aprv* s H I a  Cfcsisr avena- agito rw t • p e  «rio di non veder pawat 
le rote pM aranti o porr pervbr Irma rtte non aia la » «  progindicm alti privi- 
t**ì drtla Mta t'oocntgastone rum» s  ta tti gli a lto  regolari *.
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Il nomi* «lei La Chaize viene 8p«‘»»o m enzionato nelle conte— 
di allora; ina è veramente difficile .stabilire la parte d» lui fa tti 
realmente. Il vescovo Canlet «li Pam iers riteneva, ohe tu tto  quanto 
nella questione «Iella regalia era stato  intrapreso contro lui nuxli 
KÌmo «*d il «no Capitolo, fosse «la m ettere sul conto «lei confessori-.1 
e irli m inacciava la collera «livina. I l  La Chaize risiane: « Il re 
ha migliori consiglieri «li me per esaminare i diritti della sua Corona; 
la questione della regalia era decisa prima che io avessi l’onorv 
«li entrar«' al mio servizio ».* Che Luigi X IV  nelle faccende «!«•! 
¡;allicaui*mo consultasse piuttosto altri consiglieri che i gesuiti. 
«'• verosimile anche a priori. Nella qu«‘stione della r«*galia, però, il 
confessore stava dalla parte del re.* Egli era persuaso del diritto 
«(«•Ila Corona «1 opinava, che il papa avrebbe dovuto essere un 
po’ più nccou«li>een<lente i»er un re che faceva tanto a prò dell. 
religione.4 Ma ndl'aftare «lei quattro articoli gallicani il La Chance 
dichiaro al re, che il suo Ordine li m agnerebbe bensì, ma spi* 
candidi in modo, che non o(Tendessero i d iritti «lei papa.* Per 
sito conto egli ilisapprovava i quattro artùudi e non ebbe parti- 
aU'asscmhlea del 1682.*

Innocenzo X I  era assai scontento del lai Chaize e si «‘»prim e' .' 
sul «‘«»nt«» suo nella maniera più f«»rte. Egli pensava «ti poter 
influire sul re per mezzo «lei confessore e biasimava il fa tto .ch '
il la» Chaize consialentsse non soggette al su«» utticio di «•onfe*- 
.»ore le decisioni |xditiche «l«*l re.’ Il pa|ia, tu ttavia , esagerava 
riiiiluenza «lei g«-»uita. In s«<guit«i alle esigenze pa|tali la situazioni 
«lei La Chaize divenne t'osi disperata, ch ’egli «lichiaro una volta 
al nunzio «li non volersi «l'ora in |miì impacciar«' di nessuna questione 
riguardante Homa. perché «li là si richiedeva a lui l'impossibile.

1 U l M I U  IM-t lìtU fl. «Ir Itll. trrU ». 1911. 373.
1 « Li- Hot a «te im-tllpun ro iu o llm  qui- moi pour r i im ia r t  Ir» «Inni» de 

m  rouronrio ». U  «'haiar in data 36 goi^no I O ,  ivi 3*3.
* t r i  la ««ut p n ip tu  Ipwtimoniania.
* • • ntaoriar un |ww tiri «m. n c » ir  |K-r un re • h«- ta ra ra  tanto b ra r  alU 

' W m  ' Il IIUIUMI di Ira n r ia  in data lo  ilirrffikrr l * s ¿ .  V » .-u il dt F n m n »
1 5 ? .  A r c h i v i o  • •* k r p t o p o n t i f i c i o .

* *  • l>a |>mona r h f  può intrram enlr «aprr Ir in lrntm ni J » ‘ 1*1*. G ì i m i I i 
mi r  »tato a w rtu . rb r  in quri luoghi della K ta n n a . dovr w i  hanno parir opti«' 
u k i t m i u ,  i l»f» Ipttori npl ro n o  di <|uraCanno di *lnd«o u w tn n a n n u  Ip 
pinponitioni d r ir*« e n ih lra  dpi r im i,  ma Ir m trrprrlpranno in la i o u iu r t i
• hr Roma non |»lrk oflrtMÌer»rnr. p rh r di rlò  il p td rr lui « haUH- m  ne *ia  di-
• b u rilo  ron 8 . \lu  r a « l «  trm »n«trjnd »lr. rh r  i*H w itw  rh r  I ím u h M m  
1 ha pXMiuiK-ialr. la Compagnia non Ip può inapynatp<. U n i  in d ata e  ootpw - 
h»p Ir»»*. Smmstml. «li Fntmrm  16». A r c h i v i o  i t i t e l o  p o n t i f i c i e .

* B »n * r.«. l.a t'vmfmHfmtt «Ip j*»l.
’  * * eh» t'infiin iun» (tan d risriilr q orili. rhr ( li  han detto, ch'cgli M  

•IrTP Iin|>w«iini di »iraür m a lm t » (l a u n u U  Im K tw  in l 'u a d n ). Il n u w  
in data 3 «aaxxto IM 4. .V »msutt. A  Ffmmem. A r c h i v i o  • r  (  r e I o p o n
l i t i p i o .



Il I*. La Chaiie.

Il n* consigliarsi anche con altri, specialm ente coll’arcivescovo 
Francesco de H arlay, «1 esser solito poi di agir«* secondo i lori» 
pareri.1 Innocenzo X I  rimase cosi indignato di qutwta dichiara
zione, che proibì al nunzio Kauuzzi di aver rapporti con il con
fessore. I l Uanuzzi risposo, che il La C'haize era Punico a fo r te , 
in cui egli potesse trovare un certo aiuto ed appoggio; senza di 
lui la situazione per Koma diverrebbe ancor» peggiore.* E le rela
zioni con esso tornarono ad esser permesse al nunzio. Il La C'haize 
non può essere assolto «la debolezza e da pregiudizi troppo favo
revoli per Luigi X IV . L ’inviato veneziano Girolamo Venier 
1682-1688) giudicava, ch’egli sapesse dare una veste religiosa 

-«Ila politica, m a che il suo coraggio non reggesse di front« ai 
riguardi politici e ai m inistri, coi quali non si voleva guastare.1 
I.'internunzio Lauri osservava, che il La Chaize avrebbe potuto 
rendere buoni servigi alla Chiesa, ma che non ci si doveva a tten 
dere da lui, ch'egli mutasse completamente condotta, e mettes«w 
m gioco il favore «Iella Corte, e ciò tanto meno, in quanto egli 
aveva fa tto  sue almeno in gran parte le opinioni favorevoli al Be 
•• le credeva «lei tu tto  giuste.*

E presumibile, invece, che sulla condotta del re abbiano avuto 
una influenza determ inante le relazioni del Cardinal D 'E stnW  
da Itoma. I nuovi fa tti avvenuti in Francia dopo la sua partenza 
<'crti**im am ente non gli resero più facile il suo compito a Kotmi, 
e .»••mimi ch ’egli richiama**«- su ciò l'attenzion«* d«*l re.* Egli.

* *  Relazione drlU i iM iu tu n  pancina «M I* luglio lasg, Ivi 172*; rela- 
,low  della nunziatura r n ir i iin a  di 8*b. Vcwranru. «a RaaoMl R n c u i
• Il 3 s j» .

* *111 La t "baile ai lararnla] ««he «urti (ia Ramai è tenalo di calibro 
oocetto attribuendosi a Ini lutto quello rbe non M*wd# «orando li dr««d«tii

di 8. Beatitudine, anco di affari, nei quali «gii non ha parte atesina, (il  Ka 
a u s i  parò dmidcra gli «ia penseMo « r «  rapporti «m  lai), perebc ia fine 
*« rara  pili da lai rbe da ogni altro, e «e «an ca  il w a alala, gti affali andrirb 
•“hw aneo peggio >. Reiasione del S* loglio I6M , JT m m I. é* Fr**t%a. lor rtt

* *  • È r*li ardito, prorrednto di «eatoarali w ra«n d iti alla politica «goal. 
menta rbe alla religione. *oddi*ia con r»*ta appaiente owecranxa il p*o «««io 
del Re, ai rUatrU dorè l inteTTMe «li Htato « r  inclinali««» de« ministri. eoi 
inali * u  unito, riterrà facilità «d anioni* trwwmdewle » p ia  la dt*po»i£i««>e 
di innomerabtli opulenInaimi b x r t n i  > n « i» u i  l l i * n t t .  Frmmnm I I I  441.

* • • ae la magioni ara e la qualità dell'affare W> perm«<lef*. ma non i  da 
<rrdefe che dia per r u a b u n  m lerM M ilr di roadnt la  e metter»« a tur  Ino di 
perdete il farure medesimo, tanto maggiormente ebe egli *  gì* U W ra tn  
al meno in gran parte deUe npuuoni fararvroU atta on te , eoa eh* le erede 
reriMime* (ridanone del 3« ottobre 1**2. JTansfaf , d. F I««. A r e b I .  
r i o  « e g r e t o  p o n t i f i c i o ) ,  t i r .  «d  L a C k i i»  Hai < * * * ,  loc. r ii . M I. 
l ’rn M H . f i m a a u m l w a  SIS.

* *  Lauri in data 5 gnigno I M I  la«, r ii. • Il «ig.r card H U r t a  dirroi 
labbia informata M» d a  gran  pregiatiti« d a  porta»* a i «voi nego««« 
*» proredure irregolari drU aMemWe»
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inflitti, fra  incaricato d'impedire una condanna «Ielle libertà 
gallicane e del diritto di regalia. Ma, una volta conosciuti i passi 
dcU'asscmblea del riero, gli zelanti avevano ottenuto a Roma il 
sopravvento; la Congregazione della regalia, rafforzata coII’h. 
giunta di vari teologi, ricominciò il suo lavoro sedendo frequenti 
inente, e riprese iti mano le deliberazioni procedenti per la prepa 
razione di una condanna «Iella regalia.1 Il compito del D 'E s tr i  
venne inoltre aggravato «lai fatto , che a Parigi cresceva sempre 
più la resistenza contro i quattro articoli, dimotlochè Luigi il
9 maggio no»pese del tu tto  improvvisamente l'assem blea e il 
29 giugno le coniando di sciogliersi. Oli a tti dovettero esser con 
segnati e tornarono in possesso del clero solo il 1710.* Il pass«» 
totalm ente inaspettato del re dovette provenire dal fatto , che il 
papa era «li nuovo disposto a  tra tta tiv e  col Cardinal D’E st rèe«. 
Perciò la C«ingregnzione della regalia venne ili nuovo congedata; 
i suoi lavori term inarono l’H maggio 1682.*

Il cam biam ento di disposizioni il’ Innocenzo X I  dovette «lipen* 
dere dalla situazione politica generale, pome pure dalla questione 
turca. Il «‘anim ale D ’Est nVs riprese il progetto elaborato «lai 
cardinal Rospigliosi in occasione dell'invio del primo a Roma: 
secondo esso a t t i l l in e  le parti si dovevano astencre temporanea* 
mente ila nuovi passi. Avendo il D’Estri1«« il 15 giugno pregato 
di accettare la proposta e d'includere nell*« armistizio • anche 
tutti gli a tti «lcU'assemblea del clero, Innocenzo X I  accettò  la 
proposta,* m a a condizione che innanzi tu tto  veni*,*«* sciolta 
l'assemblea «lei clero, perchè si era separata dall'unità eccle
siastica.*

L 'arm istizio «loveva render possibili tra tta tiv e  per avviare 
una pace. L a  notizia «lello scioglimento dell*Assemblea suscitò 
a Parigi una gnin gioia.* Dominava universalmente il vivo desi-

1 D rn u rs u  « 'omfrtyaltmm U.%. ( Ir . la *  minuta «MU CoalitaaioM «Caín 
l'timum » dril 11 tp iilr  l t » !  nrl Cwl. 309 drlU  B t b I i o I r  r  a C a t a n * -  

t u  R o m a .
* «»fcniJí. A tar mUér  377.
* D n w cn . lar. rit.
* *  Cibo rumunwa a U u rj in dala 10 (tu inn  ISS3. rb r ti card

irri il papa • a  ditM iM  di «wpraardrrr nrllr a lim ó n  d irltiu w o iii allr 
«|U*1| m  appltraln iwllr m atn w  m n r n l l  d r l I W m l i l n .  r k r  In < lm n  b r u r l i k  
tallo  #. VI* a  1 m  di « t u  tuog^i di polrt tra lla rr  dril» «talo drtlr nmr prr 
•rnii |wf tw ln  «r vi lanar modo da polerlr trTTOinar» «<««1 k x Iw Iu k w  rm ptora  >. 
V h i;m ( .1, Fmarm. lor rit.

* *  « qttrll»  n « r m lM H >  p r r *  r k r  rh  ¡am aron  U r f u  M Q  ta  Ir tm a la  r k r  
pruna non («ww d M a l l «  p rt  o p rra  d rl ra rd iñ a l l i  l i l í « «  • roU a «nano a cc ió n  
Ir tr r  in o n  d tirtn  drUa uu»tia> d rl ra n ím a le  l iu r u m o  RcMpt^liaM I a«artsM r« 
d rl r l t t »  IA l ’arig i. rro d u law  dall tuitonr >. «»lucio. R a0 u ( l n  r r d i K>pra p  JIM. 
a. 3> 31.

* • • Di q o n ln  «rio clin n lD  ilrH a—r tnMra par rk r  lu tla  la rH tt w  w  Mi 
taH rjcrat«. m m r  d a  ram  no« n r k ak h ia  r tm « h >  «Tand» n l i lo u w w  n> putr
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il« rio, «‘he si arrivasse ad una soluzione soddisfacente per ami*«- 1« 
|wrli ili tutti» lo questioni.1 Ma la prima «liftit'oltà |M*r questo «*ra 
r»«tituita dal fa tto , che sulla portata «lei compromesso non vVra 
f io r d o  fra i due campi. Il papa si astenova dal condannare il 
diritto di regalia ed i quattro articoli, m a si attendeva dall'altra 
parte astensione da innovazioni. Ora, taluni am bienti francesi non 
consideravano appunto come innovazioni Pe«eciuione «Ielle lenti 
«li regalia del lf»7.'i e lt»7.» od i quattro articoli del l»Wl’: tu tto  ciò, 
•i diceva, era hen già fatto  compiuto prima ddl'arm istizio.* 
La situazione divenne ancor più com plicata in seguito ad alcune 
nomine episcopali fa tte  dal re. che il papa non |Mitova appro
vare. Luigi X IV , cioè, penso di rimunerare dei servizi prestati 
taluni ecclesiastici, che avevan preso ¡»arie air.\*«cm)dca, confo- 
nudo loro vescovati. Il papa allora richiese, che i pr«-*«»‘lti 
ritrattassero prima i quattro articoli, ciò che fu rifiutato dal re.* 
>i trattava dei duo ecclesiastici Agostino de Mau|>cou e riaudio de 
•Stinl George«, a cui erano stati conferiti i vescovati di C’iurtres e 
di Clermont.4 Anche la provvisione del vescovato di l'am iers 
offerse diltlcoltà. Già al principio del 1681 Luigi voleva dare un 
nuovo pastore a questa diocesi. Ma due vescovi rifiutarono; Luigi, 
l-erò, accettò la riuunzia solo dopoché essi cMtero dichiarai«» «li 
aver rifiutato solo per attaccam ento al vescovato fin qui tenni«».4 
Il papa intendeva dare il suo assens«» alla nuova nomina jmt il 
vescovato di Pam iers solo «lopo che il vicari«» capitolar»* < «*rle 
” 1 i canonici «li seniintenti papali fossero stali ivstiluiti nei lor«» 
diritti. Invece Luigi X IV  richiedeva prima che il papa r«*.|«»»et 
e solo in un secondo tem|M> intendeva «lare la s*»<|«li*fazi«»n* «lesi- 
••»•rata.* Krano tu tti imitivi, che rendevano imp*»**iWle una c«»m- 
l>osiziono «lei dissidio fra il papa e il re.’

»  r u i l i o i  conaiderabllt aD* religione «rild ÌM . W  «?b» Or fatta«
'^timuiuaiLL* d itn w  p a llo n a te  et altri detti m arisri fk f  «wntrw dà »«•  
i^ M iraan ilr ai rilrriarooo ran ipplaiwo «li cirrooetaJit» > Inauri U 1 l«*H» 1**5. 
ViiwkiI. A  A'ranna 16*. A r c h i v i « »  » » i r t i »  p o n t i f i c i o .  **«•• 
Ironia aarb* U • Cifra del 13 faglio IAS2. ivi.

» *  .  fc gratule il dmidmo eh* «|u» ta tti k w w  di w*»t*f petlesiona«« f a««» 
'««dataeolo M lr  ra n to li  dtffeteauv « s i  *>di»fi««>» teriptwea di li. Il* e 
•W Re Ansi molte volte I ban gi» pia bitrato per latto. m «  traodo t ì » f a m r  
s Bando |mh han «apulo e he no« ««a reto  », l.ann ia data ?T Inetto IM J. Ivi.

* * la a f i  il 36 (itwnn e 31 a *w lo  IM 2, ivi.
* • L«afi U 31 acxMto KUO. tr t
* * t.ann  il 2« Ottobre |*«J. tri. (.Ir. asrb e d »  »««IniWiM» II, 

Komt.  m irada« p. XV M.
* *  Lauri in data 19 gennai» IM I. ir i  IM .
* * A Lnari U U  ottobre 1**3. tri l«M
* *  • Ma formata*« appena la tre««* Ir» la Santa M »  *  d «l«w di V»aorta 

ioMwtr ia m lM n iI r  n a n a  materia di «siltw l«». pwr»arbr eoll'arrtao per- 
'n a t o  la Roana d alearte ebte»e ta ra le  in Praaaeta hi inte«» r a t  merav iglia.
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Sebbene Luigi X IV  avesse fa tto  sciogliere l'assemblea del 
clero, pure egli non intendeva abbandonare le decisioni di e-sa, 
i quattro articoli gallicani. Egli m antenne il suo editto del 12 
marzo s«»condo il quale i detti articoli dovevano esoo»
registrati «si insegnati presso tu tte  le Facoltà  teologiche. Ma contro 
questo si sollevò una resistenza inaspettatam ente vivace, t hè 
ebbe eco anche fuori.

3.

Il primo movimento di resistenza parti, cosa singolari', 
dal parlamento di Parigi. Ksso protestò, non. per verità, contro 
il contenuto degli articoli come tali, ma Immisi contro l'audai t 
del clero, di avere discusso comunque sui lim iti «lei potere reai' 
Secondo l'opinione del Parlam ento, le «h*so al riguanlo erano c o i 
ciliare, che nè a ll’assemblea del clero francese, nè alla Chiesa um 
versale era lecito occuparsene. Il Procuratore generale Achill*' 
Ilarlay emise una dichiarazione in questo senso, che coU’amens1» 
del re venne registnita dal Parlam ento insieme con i quattro 
articoli. Ma, jmt evitare una eccitazione inutile del clero, si stabili, 
«■he ek> avvenisse solo in »«'greto.1 Con questa prot«>sta si voli« 
prevenire un eventuale cam biam ento di opinione del clero, dichia 
mudo so ttra tta  ad ogni dubbio la «|Ucstione del potere regio.

Ma i quattro articidi venivano com battuti anche da ultra |»art» 
e per altri m otivi. Il contrasto contro lo spirito e«l il cont«'iiut«> 
loro si affermava sempre più forte in Francia e fuori. AH’Cniver 
sità di Parigi si sollevi'» inas|M‘ttatam ente contro il regi«» decreto 
del marzo ItìKL». imponente a tu tte  le Università della nazione di 
registrare i quattro articoli e il'insegnare in conform ità, un’oppo 
sizione. che potè esser repressa solo ««olla forza. La Facoltà di 
(«xtlogiu abbra« < iava allora circa 750 dottori. Dalle carte di t ’olitert 
si vede, che la grande maggioranza, e precisamente in questa 
i più dotti e pii, c«»ndannarono i quattro articoli e si ricusarono di 
registrarli.* (Juestu loro risolutezza procuri» ad essi un plauso 
straordinario negli am bienti popolari.* Innocenzo X I incaricò il

rii« l i  n o m iu tn w  t» iu  «tal Kb c i i lw r  in da« di <|nr M Q rlti ( M l » a n  
di Roma, a di iat«rrra«U  nfU M M ib lN d i l 'itv to . Giorio, Rac
guarito 32.

* G i u s ,  ,1 mnmUn  333 *.
* Ctr. I r W o  d n dottori i t i  341 34*.
* *  « K o b  ordinari«» *> alalo l'applauso r b r  I *  rovi popolari kaa (alto alU 

« * l « u u  dr' dottori di Sxtw u a « . Laan in dato 33 (inetto I M J .  XmmtiaL 4» 
P m m n»  I t i ,  A r r k l r i »  « r f r d o  p o n t i f i c i o .
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nunzio Lauri di esprimere ai dottori la sua gioia e la sua lode.1 
Queste disposizioni largam ente diffuse difficilmente potevano
* inibire a Luigi X IV ; ma egli era risoluto a non cedere. Perciò 
U governo ricorse ai suoi vecchi aspedi enti della corruzione e della 
minacei». I l  1° maggio 1682 una deputazione del Parlam ento 
«i recò alla Sorbona; nessuno, ad eccezione del sindaco Pirot, 
acquisito alla corte, sapeva ciò ohe essa volesse. In base al regio 
precetto si richiese ora l’iscrizione dei quattro articoli nei registri 
dell’università. I l  vecchio decano d’età H^tille non osò alcuna 
n-'istenza; egli accompagnò la deputazione fuori della sali» e non 
tornò più indietro. Il sindaco Pirot, pertanto, rifiutò ogni discus
sone ulteriore, dimodoché l’adunanza ai sciolse senza aver preso 
ne*Mina decisione.* Luigi X IV  ne fu assai scontento; il Mi maggio 
egli commise da Versailles al sindaco Pirot di provvedere a che 
il decreto venisse eseguito. Ai dottori non riconobbe il diritto 
di deliberare o disputare sopra un precetto regio. Il P irot venne 
autorizzato a prendere provvedimenti nel cimo di resistenza u lte
riore.»

Il re era tanto più irritato , perchè tem eva, che a Koma si 
risapesse la resistenza dcll'U niversila contro i quattro articoli.* 
La Facoltà tu ttav ia , nonostante lo sdegno del rn, non cedette. 
•s uoi capi erano i dottori Mazure, Itospcrier e Mangiar, contro i 
quali il re si mostrò cosi sdegnato, che voleva congedarli dai- 
l’UniTersità. Il Colbert gli consiglio moderazione, affineIn- il 
pubblico non sapesse nulla della resistenza. Anche il Procuratore 
generale Achille Harlay dette lo stotso consiglio, tanto più che 
c ’era da temere un possibile cambiamento di opinione da parte 
del riero, ancora presenta in gran parte a Parigi; si ritenne per
tanto più’ savio, che il re non facesse valere la sua autorità con 
Toppa fretta  e  troppo sposso.* Ma già il 15 giugno 1682 si era 
giunti a convincersi, che aspettando non si otteneva nulla. Achille 
Harlay riferi in questo senso al Colbert; proposte nuove egli non 
ue seppe fan», m a osservò solo esser desiderabile, cheli re sceglieste 
> mezzi meno dannosi.*

Luigi stim ò la situazione cosi preoccupante, che già la notte 
dopo spedi un corriere a Parigi con una istruzione reale per il 
l*rocuratorr generale. In  base ad ossa si proibiva rigorosissima- 
fuent« alla Facoltà di deliberare ancora sulla questione. All» 7 del 
mattino essa doveva inviare una deputazione al Parlamento a

• *  A Lauri in data 15 Z ia**« l*»3 e ia  «ito. ivi-
* O S j u * .  .1  m a U r t  3 * 9  m .
* Tr»«o della M t«ra m ie  »ri U t .
• M m a tu k  del Coltovi al P iw a r a t* *  c»**ral*' Adrffe Ita ti«?. Ivi M S.
* Irt 3U» 3&S.
• t r i  SM.

Futa*. SM« 4M n « .  XIV. a
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fin «li procedere colà alla trascrizione dei quattro articoli nei 
registri universitari.1 Questa avvenne per opero dello scrivano 
parlamentare, e i capi della resistenza furono banditi.* .Ma ciò 
accrebbe sempre più l’eccitazione della capitale, il che può a\**r 
contribuito allo scioglimento dell’assemblea del clero il giugno.

Colle sue misure violente e il lavorìo presso i singoli meml»ri 
della Facoltà, il governo ottenne alla line, che 162 dei circa 7.'*0 
dottori si sottom ettessero al re.* Essi gli comunicarono con o^ni 
sommissione di condividere le sue opinioni sui quattro articoli, e 
pregarono al tempo stesso che si tornasse a conceder loro le seduta 
di Facoltà. Questi teologi ossequenti furono considerati oro dal 
governo come la Facoltà teologica senz’altro, alla quale e -- • 
permise il S I  luglio 1682 di riprendere le sedate.4 In conseguenza, 
il papa considerò adesso l’insegnamento dell’Università come 
scismatico. *

L ’Università di Donai, venuta solo da poco sotto il dominio 
frutice««, si comportò rispetto ai quattro articoli in modo simile 
a quella parigina. I/e minaccie da principio riuscirono inutili, 
poiché Ì dottori dichiararono di voler rimanere fedeli alla dottrini» 
antica. I>a Facoltà aveva respinto due volte aU’unanimità la richic 
sta di registrare i quattro articoli;* ma anche qui Luigi otlenn* 
alla line il suo scopo colla forza.1

Si unirono inoltre agli avversari del governo l'arcivescovo di 
«esam one e il parlamento di Dòte in Borgogna. Tanto Tarn 
vescovo quanto il presidente del Parlam ento dichiararono «li non 
poter consentire in coscienza alla nuova dottrina, ed offersero #1 
re le dimissioni.* Il Parlam ento ricusò di registrare > quattro allietili, 
perche tem eva addirittura una rivolta della popolazione; i’impre» 
sione ancora fresca di un terrem oto, che venne considerato come 
un segno del m alcontento divino, rafforzò l'avversione generai*

* Trato lid i* Ir ttn »  rari* ètri U T.
* Ivi 35». 3*1,
» tr i  3«*
* I t i .  rr»|M»u»>nr p tn ir a la n ip lU  ir) 3*4 4M  r  «prrialiaml«» Itti Alt* 

(folla Parali* pttbMwali i* i l*rU'A|*p«*«dir*> |t 523 ATI.
* * ( X  non J» t»  addottorano a Parici, prrrbr la .'¡otbooa) * w M irw  »•*» 

•iolituia |nmadi Im r n U  *  di (H otrtru trhtunaltra ».t'tlr» al Naalw«fot 12**» 
lotir» 1**2. ,V«wmI. di f'mmrm  ITO. A r r b i r i o  M | r r l o  | > < i i l i l i r i *

* * < AU rwM>|>io «fotta SorboM »1 |>uò a a »u w r « p  <|OrU» ddl u u rim M  
rrfobrr di l>uar. la qual, brurk* «addila «folla Kranrìa » rom-awa dalfo M M irlr . 
ha nr«M lu « 4  prr dvw rolle roo Tot» raoroidi di rrgfotrar fo ptofm ilM ii «4*4 
I W m N f j  pr* no« (« r t im  daU 'aaUro  »no latitata. rbv è di l« » t>  la  dottilo* 
a|>|»Mia Al n a u lo  di S|m(iu in dala I *  Insti» 1**2. .V » «m / di fi/mf—t l i * .  
A r c h i v i o  « r | t * U  p o n l i l i r i o .

* l i t a n ,  lar. r ii. 3»? *.¿ C « 0 . fo r. I *45 *.
* *  la u ri in dala 13 giugno 1* * 2 . XmmtmI. d* f 'n n n r  IS*. lor. rii.



contro 1» novità.1 Cont emporane&mente anche l'Università di 
I'erpignano «i oppose stile dottrine dcU'Assembleu parigina.* 

Conte in generale i giansenisti cercarono di sfruttar« la sii mi
lione a proprio vantaggio, così l’Università giansenistiggiantc di 
I^vauio, unica fra le Università non francesi, si dichiarò contro 
le quattro proposizioni. I l papa la elogiò per questo e intervenne 
contro minaccio governative a favore dei privilegi dcll’Univer- 
*ità.* Il 12 aprile 1682 il nunzio di Madrid ebbe istruzione da 
Innocenzo X I  di adoperarsi presso il re di Spagna a prò di Lovanio, 
perché questa era l’unica Università, eh«* potesse far equilibrio alla 
Sorbona. 11 papa chiam ava inoltre I’arigi una nemica per dir 
coti dichiarata dell’autorità pontifìcia.*

L'opinione in Spagna era in proposito favorevole al pontefice; 
il procedere del eleni francese era stato  appreso colà con indigna- 
rione. I vescovi e le Università pensarono ad emanare una dichia
razione in comune contro le decisioni di Parigi. Il papa, saputo 
<li ciò dall'inviato spagnuolo a Roma, esortò il nunzio di Madrid 
a fare di tu tto  per favorire questo movimento, ma tenendosi 
personalmente in seconda linea, perché la dichiarazione ave**«» 
niaggior valore.* Anche l'inquisizione «pagnuola sembro voler»! 
sollevare contro i quattro articoli; il papa ripoueva maggiore 
>'-ranza nel suo intervento che nella dichiarazione dei vescovi e 

delle Università, che forse avrebbe potuto venire impedita per 
motivi politici.* Ma l'inquisizione indugio cosi a lungo, che luno- 
n>oio X I  perdette la pazienza ed morto il nunzio a impiegare 
•>*ni zelo perché la politica non impedisse per avventura ogni 
altra dichiarazione.* Il papa avrebbe desiderato, che i dottori 
più insigni della Spagna componessero srritti contro i quattro 
articoli. • Egli, pertanto, fu assai contento quando il nunzio fu
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* * Parimeale larcircaroTo di B m u m v  «I il paria**»* lo 41 lióla ia 
»argoma huno ronlulrm m lr rínm ln di n>*írttarle. tsrW  pit ornare ana 
‘"ilrriüoM  che U popolo m u rru ia  inomdit» dall lB|wU di qae* 4<«#nii 
H iiu im r (tai terremoto, che ia qwl tempo awdrauao ai (" »  »«U i» orribil 
'»•‘«te ia Rottoinu *. Al uunaio di ia data I# laglío IMS. d*

IM , loe. eét.
* *  Alio «temo ia data IA atfnclo 1 ASI. m
* Cft. i ttreri ia BzanitKa I 3*». 434. II 34
* * < {l.a n irrrs iU  di l/oranioj 4 « « i  l u u ra  p*t qa*4lo che appart***- alia 

■ n d itm »  wrlwia»!K-a. la qaalr powa lar n a t r < f M  »■‘• s ln n iU  di l 'a iifi. 
■ m ira  qaaM dicbiarata dWl aatonU  apoaloltca.. « tira al ííaatiodel l*a«o»to  
I * » ! .  .V .a m l di «fM fM  14«. A r e h i r i ó  s e c r e t o  f  »  a  t  i I i c I o .

* •«'Mr* al Sun tío dri 31 «iacao. II • »  ottotxe e é  d *»»txo  IMS. i» i.
* *  Alio t lM »  ia dala 3 (muum in a . ir i 1*1
* • AUo Mmm ia dala 31 «ñuta*». 2» M»twa*« e U  matm  1**1. i»t.
* * • V. E. aoo pao w ««ii »««lio la a m a  di V««U« H sw t*  qaaalo col 

fcarararv dm ttaatm tr e o s s t da t» la «ensata di *«4*rta l»n«i*aioo» n atío  
W p n p .n M u  del clero di fra tría . • di «o ta»»  coa U asdM iaa
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in irrotto di so tto p o rg li la minuta di un tra tta to  del benedettino 
Aguirr«’. Gli piacque tuttavia assai più la form a popolare, facil
m ente comprensibile, del tro ttato , che il contenuto, non valutato 
molto da lui dal punto di vista scientifico. Spiacquero inoltre 
al papa le espressioni troppo aspre, che potevano far credere 
perfino ironica la lode per il re di F ran cia  e la nazione fran cese , 
e che avrebbero potuto irritare anche am bienti francesi ecclesia• 
liticamente l»en pensanti. I l nunzio, pertanto, si dovette adope 
ran» perchè i passi di quel genere venissero elim inati.1 L ’opera 
in seguito venne favorita «la Roma.* Fu pure accolta con gioì1* 
alla Curia la notizia, che il gesuita Tirso Gonzalez scriverebbe 
contro gli errori francesi.1 Anche l'inquisizione finalmente aveva 
p ro ced u to  »Ha condanna degli articoli del 1682, cosicché il papa 
potè esprimere in proposito al nunzio il 4 luglio 1683 la suu 
soddisfazione.4

La condanna più aspra, le tesi francesi l’ebbero in Ungheria. 
L ’arcivescovo di Gran, Giorgio Szelepcsényi, alla testa dell’epi
scopato ungherese, proibì la dottrina dei quattro articoli.* Li* 
manifestazione ungherese fece in F ran cia  cosi penosa impressione, 
che il governo ne volle una censura. Da principio Luigi X I '  
pensi* «li indurr«* ad una controdichiarazione l'arcivescovo di Parigi, 
ma il De lla rlay  v is i m ostrò scarsam ente inclinato; egli non aveva 
|M>rdonato ancora al re lo scioglimeuto improvviso deU’assMD- 
bit« del clero, per il <|uale si era sentito scoperto pubblicamente. 
Anche al confessore «naie La Chaize non garbava immischiar»! 
nella faccenda.4 Con tanto più zelo se l’assunse l’arciveecovo di 
Rcims. Kgli teneva a riguadagnare la fiducia del re, perduta a

teme molli de' dottori piti riputati in «'oUwUi u n ir m it ì  a n w ls U r io . Allo 
•I<pmh> in data 35 aprite 16*3. ir i. Analogamente nelle * ('lire  del 9 maggi" 
e 30 giugno t«ivi. ir i.

1 * « fc pano nondimeno che egli parli alle ro lle  ron qualche montani * 
e che i medesimi enrootii da lai latti del Ke rhrwt»* e della nalione Kranceac 
•irno m uli di qualche arredine e rapaei di e«*ere interpretati per inw iri. 
JIVr*-|ò egli «leve lar nm Mlrauae a) l'a ire), rappresentandogli quanto la Ima 
niefta da Itti tenuta m  poro dórente della graviti della materia •. Al nuncio di 
Spagna in data 3J> aprile |ft*3. ivi.

* *  Allo *t«wM> il A » 19 novembre IftsM. ivi. C*T. D 'A fin iM . / ¥ « »  
r o iW r u *  g .  l ’t i n .  Saltuan t l « 3 .

* * Al nunat» di Hpagna U 31 m>verabre 16S3. .Va «.->*/ di loe. r ii .
* *  Allo r tn m  U 4 luglio IfcU. iri. t i r .  itxdtre MmWÉUU, Ja * w * in w  r  

niftlétm » n  Valiadolid l»<M
* O tw *. .lu n d « «  377; l’r r w r t r ,  Carne. i l * » f. I l i U i ^  R o K u r u t ,  

I 324 33<k S t  314.
'  <1r. 1« numero» * M u m m  de) Lauri in .V «««« . d« Ftwmmt ITO. A r • 

C h i r l o  • e g r e I o p o n t i 1 1 e i o . «pwialMmle *  Cifra M  3 aprile 
IMS.
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cagione di cose dette contro il La Chaize.1 Ma nelle consultazioni, 
in cui il Parlam ento si riuni colla Facoltà teologica, si sollevò 
fiera opposizione contro una censura delle pro]>osizioni ungheresi; 
l'arcivescovo di Reim s avrebbe «letto, che sem brava il papa 
avesse nella Sorbona più aderenti del re; «»gli sperava di arri
vare allo scopo solo con misure di forza.* Solo dopo 45 sedute 
si giunse alla condanna «li una proposizione, «-he attribuiva alla 
Santa Sede soltanto il «liritto di giudicare su cose di fe«le jht 
privilegio divino ed immutabile. I/assemblea dichiarò stdenuis- 
»ìmamente erronea questa asserzione, in «|uaiito sottraeva ai 
concili ed a i vescovi la loro autorità.* Non si p<iterono ottener» 
altre decisioni, e«l anche questa censura si effettuò solo rimili* 
riandò alla proscritta maggioranza di «lue terzi dei voti e si 
decise di procedere a semplice maggioranza.4

Mentre cosi negli S ta ti piti diversi si m anifestava una vigorosa 
op|Misizione contro il procedimento dal clero francese, Inn«Mt<nzo X I 
perdurava in un silenzio profondo. In fatti le trattative con il 
cardinale D ’E st ré«« non erano am-ora term inate, e il papa non 
poteva agire anticipatam ente. Ma una nuova «lifllcoltà mancò 
poco non mandasse novamente all'aria ogni trattativ a . La Francia 
tentò cioè di esercitare per mezzo di Venezia una prcttione sul 
•ardinale O ttoboni, affinchè questi si schierasse dalla parte di 
Luigi X IV . Ma l'incaricato di affari veneziano » Parigi si ricusu 
» un simile passo, dichiarando, che in questioni ecclesiastiche 
la Repubblica lasciava ai cardinali libertà di coscienza. L'inter- 
nunzio Inauri riferì la cosa a Rom a." e InDOCMUO X I si indigno 
»1 punto da m inacciare la rottura delle trattative, se l'O ttobani 
nel più breve tempo non otteneva soddisfazione.*

Il papa non aveva sinora fatto  »fuggir»- nessuna urcasiom’ di 
stender la mano per la pace e «li «lare al re prove della sua l**ne-

* • Lauri il 31 sKoatu t«W2. ivi 1 « .  L arrirw ro ro  di Keim* d rtl*  al 
l a  < 'baite • di aitino « «li b n ti*  ». Per «teaidmo «W l» **ti d e t r ta
« s i  0 6  a rm in e , ma .  no» U t  rwdetua al perirlo naturale».

4 *  che il Papa p > n w  che barra*» ptt palliai) in *orbo»a eh* il Ha. 
I-aun la data 2 aprile 1483. fri.

* » qnatenu* r id o d il ah epiarop» M roocUi»*. «liatn » « • » rtW *. iudt- 
'aodi de ftdri raa tm rm ii»  aw lu n taM S, quaoi ha beai immediate a « brwto .. 
G iam , 3?S.

4 * Lami in data la  aprile 1**3. in c«i r*i. patta «Mia «aa«X»oMMM di 
da» ter*« e «pera, che do« «ar* n o p u U  Lo » im o  li >1 macr»" l**3 : • l.aflar» 
di M o u  è rimaato poi terminato n a  «oUentodioe a a (| M * di quello eh* 
altri barra creduto ,«| é roorliMo a pluralità di roti rk * la proporti**» di 
mneanta caril m » a n U  .V r u x l  d* Prmmn m ITO. A r c h i v i o  a • f  r *  1 o 
p o n i m e l o .

* *  l-aun in data U .ettem bre 1 4 « . i n  I*»
4 • Lauri in data 1« ottobre I M I  »tri 11 Laari tra  «am pliata a Parigi 

da .|Me. d r . la •«* * M irra  dai U  aMtembr* I M I  ivi.
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volenza particolare. Se ne offrì una nuova occasione, allorché 
nacque al Delfino il suo primogenito, che ricevette il titolo «li 
«luca «li Borgogna. Con Brevi del 1° settem bre 1682 Innocenzo 
iti congratulò con la corte francese per il felice evento.1 In  seguito 
a ciò il ministro Croiujr fece pervenire al nunzio Lauri il desi
derio, che il papa inviasse, come d’uso, in questa occasione un 
nunzio a Parigi con le fascie benedette; il re se ne rallegrerebbe 
assai e mostrerebbe quindi al papa la sua accondiscendenzt*! 
Innocenzo X I  era disposto volentieri a soddisfare il desiderio, 
ma richiedeva che il suo inviato avesse il trattam en to  conve 
niente, e  che il governo francese desse prima soddisfazione per 
quanto era avvenuto alla morte del nunzio Varese. Sebbene il 
Cardinal I>'Estrèe* comunicasse al papa, che su quest'ultimo 
punto non c ’era nulla da sperare «lai re,* Innocenzo X I  tuttavia 
persistette nel suo amore per la pace e si decise ad inviare il 
nunzio senza condizioni.4 Evidentem ente questa decisione fu 
determ inata anche dalla considerazione della guerra turca, per la 
quale Innocenzo sperava di guadagnare il re. I l La Chaize dichiaro 
al Lauri, che farebbe quanto era in lui per render possibile 
un appianamento dei dissidi.4

La notizia dell'im m inente invio di un nunzio colle fasci* 
benedette per il nepote del re suscitò in Francia la più gran 
gioia. Si riconobbe universalmente la volontà pacifica del ponte 
t i c c ,  tanto più che l’invio delle fascie in questo caso rappreaentava 
un fatto  straordinario, perchè esse venivano spettile solo per 
lid i di teste coronate. Il l>auri consigliò di mandare un nunzio 
padrone »iella lingua francese, perchè potesse conversare diretta 
m ente col re. Egli rilevava che Luigi X IV  comprendeva bene 
l'italiano, ma non se ne serviva mai nei colloqui cogli inviati.4

Il punto delirato nelle trattativ e con il Cardinal D’Kstrèes 
rimaneva tuttora la provvisione dei vescovati. Specialm ente ri
guardo al Pamiers tanto il papa quanto il re tenevano fermo al 
loro punto di vista. La questione non era di persone. L 'a b b e

I ItHKTIIIKR II 4s *».
* *  l-aun tn dala 31 «rttembrr ItWi. .V«»;ru». di Pmmfim tas. \ r c  h i 

r l n  • « • g r e t a  p o n t i f i c i o .
* *  Al U u ri U 14 attobre |A*2. íri,
* * Al l^tun In data 16 ottobrv | m j, ¡vi.
* * i | I I U t 1 u u * )  mi ha ISM ln lo  eran du)n>itiaor di nw tlib«it dal 

rauta nao qnanto p o li* prt facilitar l'acramndainmto drllr nmm*. U « i  ia 
dala 2 noTrmbrr | í»í. Iri.

* *  « lo non «apm «(KimcTT a V. E . U «mbdo rW  la lt i  « *  Iu m o  m-oIiIo. 
|»trbc qwuila pía *| toast rano p m ««ii rk r  X . 8»» nao m  M oM|(n di lar 
qunlo p M ». tanta m acfionarnir im> arynttiralano Ir ottamr u m iiM u  di 
8. !»'* f r t »  Ir «adt*JalK»oi drl Rr • nt> «prnno on intirfw nwrt*po«>drnza prf 
parta* drlla M“  a .« . U u ri il 2 norrtnbrr 1**2. ir i.



Kourlcmont proposto dal re era Inorisi ai-cotto al pontefice, ma 
IiUtocenso m anteneva la sua richiesta, che prima fossero restituiti 
n>-i Inni diritti il vicario capitolare fe r ie  e i canonici fedeli a Moina. 
Luigi X IV  voleva invece esattam ente l’ordine inverso.1 La cosa 
nricrei»Imi talm ente al re, che anche l'inviu di un nunzio non lo 
soddisfece com pletamente; egli decise di non toccar più la que
stione delle nomine vescovili.*

La scelta a nunzio di Angelo Kanuzzi, uomo che aveva molto 
viaggiato ed era esperto «lei mondo, venne accolta in Francia 
m a gioia.* Il 20 marzo 1883 il Cibo riferiva al Inauri, che il papa 
aveva benedetto le fascie, e il 27 aprile annunciava la partenza del 
Kanuzzi per l’indomani.4 Con Brevi del 22 aprile la partenza del
l'un iato pontificio straordinario fu comunicata ai circoli francesi 
di corte.* Il nunzio passò por la Provenza, ove ebbe occasione di 
abboccarsi con il Cardinal Grimaldi.* Non gli fu concesso immettili- 
lamenta di entrare nella capitale, perchè Luigi temeva, che il 
Kanuzzi potesse prender contatto col eleni.’ Il nunzio sostò in
< Méan* ed eblie a lamentarsi che i suoi abboccamenti fossero 
»orvefUatL* Solo verso la metà del luglio 16K1 entra in Parigi. 
I>alla prima relazione parigina del Kanuzzi, del 19 luglio, apparo 
' hiaramente che la consegna «lolle fascio lienedette n«m era propria
mente lo scopo della sua missione. Il motivo principale «li questa 
era di gusulagnare Luigi per la guerra turca; prima romlizione pn> 
giudiziale per quest<i, però, era una conciliazione «lolla Francia 
eoO’imperatore.* 11 Breve «li presentazione «lei Kanuzzi non conte
neva altresi, in sostanza, che una v ira  descrizione del peritalo 
turco, cui si univa la preghiera di aiuto. Evidentemente ciò si 
**peva o si presumeva in Francia, perchè l'udienza dell'incomodo 
esortatore presso il re venne procrastinala finché i Turohi giunsero 
innanzi a  Vienna e si attendeva da un momento all'altro la no
tizia «Iella caduta della c ittà  imperiale.1*
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• • I ju n  il 81 «rílrtJlbrr Iftsí. ir i; • a Ij a n  il 14 lasa. Iri.
• • I ju r i  in data 9 ivirrm btr «• y  dérvmlK» IM !. d» 

les. A r e h i r i ó  a r g r e t o  p o n l i f i r i a .
• O Lanri al «'íbo U 4 cm oato I«a3. la Bo js s i  I I I  13*.
• • Al IJ a n  il *7 apnlr l* *3 . .VaaM i. d* ffmmnm 17». lar. r » .  f l» j* s i  

III  13».
'  R ean im a II  M as.
• * I j a n  in dala 24 masarlo l«*S . XmmnM  d. Prtm m a. \m «II
• • l.'a r r irm ro ro  di P an **. F m s m m i I lu ta r ,  «am m i k *  In » w M m *  

al I j a n .  .  rb *  il R r non hm xrx» «o íalo  p n » H l m  a M m h*i N'mUn di tm- 
• i« »  in qomtla r i l l *  d nran lr I ummim <Mta M“  1*. pr» d * M * i  fk »  non »1 
r m i l o w  di tal raociunl ara pr» la» pralirW  M  marwri *  a lln  nrrtnúMUrt

il MtriU« di #. H »  * I j a n  In daln 4 hurtó» 1««*. Irt.
• * R in a u i in dala II  lnd*> IS«3. ivi
• • Íjo U n »  in dala I» Indio ia*3 . Hrt
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I l  23 luglio 1683 il Kanuzzi ebbe il suo primo colloquio col 
m inistro Croissy, e riferì su di esso in quattro dispacci a Roma. 
I l  ministro deviò rapidamente il discorso dalla guerra turca all.» 
questione delle regalie. Egli insistette sulle ottim e disposizioni 
del suo re, che desiderava ardentissimamente di proteggere insieme 
col papa il buono stato universale della Chiesa. La grande man
canza di preti in Francia costringeva il re ad impiegare contro dì 
essa tutti i mezzi offertigli dalle libertà gallicane e dai diritti dell» 
sua corona, ed egli si m eravigliava, che il re trovasse in ciò pre»»>i 
il papa resistenza invece che aiuto. I l Kanuzzi replicò, che il re 
non aveva potuto em ettere i decreti sulle regalie senza offesa della 
coscienza, e che anche la prudenza avrebbe com andato di non 
toccare una m ateria cosi delicata. Il Croissy scusò il suo signore 
con la situazione im brogliata; Luigi mancava di contatti con la 
S e d e  pontificia, poichò la nunziatura di Parigi era vacante da cosi 
lungi» tempo. Il re pertanto era stato costretto a  trattare le 
questioni ecclesiastiche con delle teste calde («buttafuochi •), che
lo conducevano fuori di strada; ora però tu tti costoro erano ea 
duti in disgrazia.1 I l Croissy dichiarò tuttavia , che al re era ini 
|N>ssibile revocare ciò che era accaduto, poiché egli vedeva in tutto 
un principio di stato , secondo il quale non doveva mai darvi Pini 
pressione, ch’egli non mantenesse obblighi co n tra tti.' Il Kanuzzi 
espresse in proposito la sua deplorazione, p o ich é simili questioni 
avrebbero dovuto esser giudilate sotto altri punti di vista.* In 
fatto  la concezione religiosa di Luigi X IV , come osserva il Glorio, 
era piti quella del guerriera che del teologo.4

Il Kanuzzi ebbe frequenti colloqui col La Chaize. Il confessore 
si industriò u rilevare i buoni sentim enti cattolici del re, spiegando 
che a Luigi l'assem blea del clero non era mai piaciuta e sopratutto 
non gli erano piaciute le sue decisioni. Kgli l'aveva tollerata soltanto 
e protetta solo in apparenza; altrim enti non l'avrebbe sciolta cosi 
im provvisamente, senza ascoltare le preghiere degli arcivescovi di 
Parigi e di Reim s, che avrebbero voluto continuasse.* 11 La Chaize

1 IV» • buttafuochi > dovevano wwtr in trai principalmente (li UtiT(*ru<i 
di l'arigi e di K nn>. rbe a m i n o  perduto In prw tifw p n a o  il re.

* Itclaaione did 23 1 usilo |1U, in Iltv iix i I I I  144 a».
* Ivi 14«.
* • • la m i protettone è di (n rm rm , non di Indo«». U n n o  », K atfaatb 0
4 « fk *  a 9. non h a m a  potuto p ia rm  quella radunatila ddl am w

Idra del rWm. nè tampoco quello rbe ti m m u . ma rk t  rk a  lo llm lo  ri 
anrara ha mmtralo di tatoniT  le loto o p erai*» ! per ww n  la rate all bora 
ridotte nell» alalo, nel quale ai trovavano, eoarndo bea pai potalo i u f T a i r  
ran quanta i m l i l w w  * . Mia innrA il n in o  all» ronlerriue w > u  pnatar 
orerrhio alle replnrale lataiur el a eli artiArO t u l i  da*li a iritxw ot»
di Rrima et arvivrarovo di i ’art|h prf liraila avanti a paaaare. raaae avevano 
in »n «no. ad alile  novità n»!!e tnaWtir da' t>g<4ari at dalla morale, rb r il Rr
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insistette. <-hc Luigi era anche pronto a dim ostrare pubblicamente 
i «noi sentim enti verso la Chiesa e, se il papa lo desiderasse« per
fino a conquistare Ginevra, sebbene a Koma non si fosse ricono
sciuto a sufficienza il gran vantaggio per la chiesa cattolica «Iella 
<0ui|uista di Strasburgo.1

A Innocenzo X I  piacque il progetto «li conquistare Ginevra, e 
far <-«>sì scomparire questo asilo dei calvinisti; ma rilevò, che tra 
la conquista «li Strasburgo e quella di Ginevra c ’era una difler«*nza 
notevolissima.1 Il papa approvò quel che il nunzio aveva detto 
»1 ( ‘roissy; seguitò a rifiutar»» la conforma del vescovo «li Paraicrs, 
ma si dichiarò pronto alla provvisione «Itagli altri vescovati va«'auti, 
!><■ venissero proposte persone non sospette «li eterodossia.*

Gli sforzi del Kanuzzi per una conciliazione di Luigi X IV  
coll'imperatore non eblwro succedo, ¡«erchi1 qui l'ultim a parola 
'■•ime pronunciata «lai ministro della guerr» Louvois.* Anche le 
rimostranze fa tte  allora dal papa in Koma al du«*aD’Kstrées riu* 
(«irono vane; apparve chiaram ente nella conversazione, che il 
governo francese rimaneva al suo punto di vista e voleva in |*ari 
tempo spinger«* il papa ad essere arrenile*ole nell» questione 
degli articoli gallicani.1

l ’na nuova «lifilcoltà insorse per la proclamazione dell’indul* 
k’«*nza giubilare indetta allora «lai papa. Inmtcenzo aveva «'ornati' 
■lato al nunzio «li non inviar«* all'arciveacovo di Tolosa il breve 
'elativo, perche quel prolato era scismatico.* Invece il ( roissy

•rmprr loro costantemente riruMt eoi far arguir* il itiirln|llm««lo dell —«etti- 
hlea in quel mixii-timo giorno, che «ti l u m i  pidUw. * i  col no» perni*-« I^tr. 
fW  ai r«iuiuuuwtt> più a. Kanuzzi a Cibo 11 SO a|wt« IM S. in III  I t i .

1 Kanuzzi il 30 a c » !»  l<M3. ivi.
* Le fortune del rr rallegrano 11 papa. • BUÉUW quando quote «aranno 

‘■««»(punte con quelle della reiigiou* cattolica. cane tp p w la  Mlrltlw l'eapu- 
{■tallone di Itine T r a .  nido et acilo ■ ÌH tib lIr della p rtM u  «le- (a l  vintati ». 

Cibo a Kanuzzi il 14 aeltetnbr* IW 3. ivi 14*.
* * « l'ainier« non può nello «lato prmente tmmn proposta, e 1» alt«» 'rh*«w j 

•»ranno apedilaiaente prorute da N. j*** qpu volta rb * da 8. »1 «lato 
fwxninate perone Idonee • non KMpHto «li M  «aaa dutlnnai. Cibo a Kanuzzi 
te data 17 agnato 1«S3. .Yaanal. di fnuwM ITO. A r c h i v i o  S a g r e  l o  
P o n t i f i c i o .

* lutti« il SS.
* TtUU» SS. • • e he questa u t K a *  *  rw l volaMle eh* quello cfca Ut un 

IDunao vuole, nell'alt«« non lo n o i  più. . . . s i  deve fa* diAculta eh» il <l|-l 
« r t .  D 'Estrfea «ri b o r i  n p m a O M le  in Koala per q**»t* a l i l i ,  potrbi «i 
•a bette, e l'eopenetiza purtroppo I ba fatto rianam «** d »  per quanta buona 
volontà babtna S. E . di an-omada« la coar. cubbomu ha potato avanzar» 
«a poro Anzi dopo eh ella «I trova la Roma. W d i*«*d u  M aono » "  «•»«mia 
•e non per altro a* non ptsnebè «toc «ania i .  E , opera«» «mando gU ordini
*  q orata corta, nulla può far*. *a baoa* 4 » p « M t« . m  col  «ariano di q *S * . 
•-»ari Ut data 13 «wttembr* IM 3. Xaaraal. da Fmmnm. h * .  «Il

* • < mnrniln qnei prelato « M u l i n i  «4 a  qa—lo  « a l o  non ladn zza a doat
• tu «li <|ttà ilniM  *a Clik» *  HLmmmm&x 11 I  U tìt ifia
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intorniò il nunzio, che si sarebbe permessa la proclamazione del 
Ciubilen in Francia nolo se il Breve fosse stato  rimesso a tu tti ¡ili 
arri vosco vi.* Innocenzo cedette anche su questo punto; ma 
proprio |mt il fatto  di aver ceduto provò tan ta  più amarezza, che 
la Francia non si curasse per nulla affatto dell’accordo, secondo 
il quale temporaneamente non avrebbe dovuto esser compiuto 
nessun passo nuovo da ambedue le parti. S i venne ad una spie
gazione con il Croissy, a cui il nunzio aveva fa tto  presenti le la
gnanze del papa. Il Groitty contestò, che dopo l’accordo la Francia 
avesse compiuto ancora passi ulteriori; tu tta  la questione dei Quattro 
articoli e delle regalie era già in  precedenza un fatto  compiuto, e 
perciò il governo coll'eseguire quelle decisioni non contravveniva 
minimamente al proprio impegno. La violazione del tra tta to  il 
Croissy la vedeva solo da parte del papa, giacché, appunto in 
forza della promessa «li non intraprendere novità, Innocenzo era 
tenuto a provvedere alle chiese di Paniiers e ad altre prebende 
vacanti. Il Kanuzzi ammise nella sua replica, che i Q uattro arti 
coli erano stati formulati prima della conclusione del tra tta to , e 
ehe perciò in base all’accordo non si poteva chiedere la loro re 
voea. Ma le cose stavano diversamente per «pianto riguardava 
l’eMCNtioNf «li decreti già esistenti; «piesta cadeva senza dubbio 
sotto l’accordo sospensivo, che altrim enti non avrebbe avuto 
n«>ssun valore. Del resto il papa non aveva punto sospeso nel tra!* 
tato  la sua autorità papale, diminloché (ter «pianto riguardava prov
visioni di p«»sti ecch«siastiri aveva mano libero come prima.1 
Innocenzo X I  fu Mxldisfatto della risposta del nunzio, ma osservo, 
che il Kanuzzi avrebbe dovuto insistere sul punto, ehe l'essenza 
«Iella sospensione consisteva precisamente nelPastenersi d a ll'w - 
guirr le nuove misuri' prese. Se si proseguiva ad eseguirle, si «le- 
sterebbe l'impressione, «-he la sospensione avesse legittim ato le 
novità introdotte, ciò che assolutamente non era il caso.'

* *  < «m ia e-rlu.lrtne alenila perrbè m> t a r m i  (atto d i r m u n l r .  il 
He noti h»trrhhr potata permetterlo ». Hi m p t w  ■M loruam l«' il Idi I tu u r .  
rhr lece un vano IrnU liru  di mndiaainnr. K*li volerà prima la w U oaia iw ii' 
tM 'iu r in a ra to  di Toloata a Rama. Il re era lavorerai*. ma il L m r w  (Il I w  
ramhian» »1 «  l ia n l i  m u rra , rhr una lettera di w U o m w M r u irh b r  i|<U 
«frullala da Koou om lm  la F r u r u .  ricavandone la MnhMwa» di an lorto 
tn im u r. Kami mi ta data lo «rllrrabre ItWI. ivi. t i r .  * R m u ì i  in data lo di 
rrtnhrr ISS3. ivi

'  *  Rantuxi il |& novembre I t U .  ivi.
* *  « Ita  V. Jl. ||H>* rr pi irato bene al «i|(. di Craa»»y ctrra l'nw rnruiU  

«trita «m pnaioi» Colera n la n n i lr  a«(iaii|rrr. rhr qmaaxio m  ■hmme 
notar ««ape*« l'cureulione di lo llr  Ir novità (a lIr. r r m M r  ad nnwt r  affali» 
ianlilr detta M>»p*«*Mn«tr, la qaair n w w le  aniram ratr in In lb a rW  trarrà - 
Imnr drlle medraimr n»> i l i .  allnm r tir  ral poter n stliao ra i ad iw t i iH» dopo 
la wwpntMoar «i verrebbe In an rcrto moda a rr aderir b f t t ia r .  a n r tr r  pare-
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Innocenzo compreso, che tu tta  la sua buona volontà era inu- 
til«*. perrhè non ci si poteva intendere sulla portata del tra tta to . 
Ksili deplorava di aver accettato  la proposta del cardimi) Kospi- 
glioM, perchè da parte sua si sentiva obbligato a rispettare il 
trattato concluso, sebbene la F ran cia  non se ne curasse. Kgli 
scuriva profondamente il danno della sospensione, perchè il capo 
supremo della Chiesa si era legato e non poteva più adoperare i 
mezzi adatti all» protezione dell» liberti» ecclesiastica.1

Una intesa non era più da aspettare. Innocenzo rimase fedele 
al mio punto di vista e si servì dell'unica arma, che aveva ancora 
a <1 imposizione: egli negò le Bolle ai vescovi di ('astro* e di Clcrmont 
Dominati da Luigi, perché avevano proso parte »M'assemblea del 
1W2. In Francia si sperò ancora di costringerlo a cedere. Il Cardinal 
D'Rstrées propose al re di non sottom ettere al papa nessun» nuova 
nomina per vescovati vacanti, finche non venissero «•messe le 
Bolle |*r i vescovi di Castrai e di Clemmnt. Il re segui il consiglio.'

minacciò il papa di procedere senza il sim concorso all» prov- 
visione canonica «lei vescovati. Il diritto di nomina <b-i vescovi, si 
sostenne,aveva appartenuto dapprima al metrop«dit»; solo mediani«' 
i Concordati «|iiesto potere era stalo  trasferìt«i al papa, e dal mo- 
mento che Innocenzo violava i Concordati ricusando le B«dle, le 
norme di ««si divenivano caduche ed il metropolita rientrava nei 
»noi «liritti.* Innocenzo X I non si f«*-e scuotere da qu«**to atteggia
mento minai'cioso. Kgli stette ferm o, ma rimase pronto anche 
in segnilo ad em ettere le Bolle a pro di persone n«»n sospette di
• lerodossi». Ora. in Francia si sosteneva, per verità ,che le quattro 
proposizioni del lfi#2 non contenevan«» ne*#un errore, tante» è 
'ero , che non erano state affatto condannate dal papa. Innocenzo 
■ni-uricò il nunzio «li c*ontrob»ttere nettam ente simili »leduzioni, 
facemlo cono««-ere, «>he la censur» «li questi articoli era già arrivala 
tìn i|tiasi alla pubblicazione, e che questa era sta la  trattenuta s«»lo

» M »  rlte h n m iu r a U '* n ) * i w * s u  di a. *. Ciba a  R aaasai il 7 4t- 
16*3. ìr i .

1 « * mrntrr d o m a  h iM W  4« U s to  J r t n a « ! ’  » 4i»**pil» alla «aaa 
■t«llni»a rt alla libertà «Mia <*bim  rallU Bpfdli* la —irw—srta 4ì|ms H I imm 
4*' rimr4ii «pjMtfton» alla *** 4» X . #»• •****» pnerw sk an  U n a  a  « • l« U  
« t t »  rkr si r tn lr  |>rrn»*u ogni U n a u  4 i M  o a M tir r  U «m cfflo  ». C A s
*  Raniusi in 4a la  15 febbraio l*M . Xwmtét* di Ftmmrét 17?*. A r c h i ,  
v i a  s e g r e t o  p o n t i f ì c i o .

• i ll« « ltrt . Kmm* | 11»
'  I r i  n n * .  U  p rn fm ta  4 i a a  « f» W  p ta m tig m ia  *«» «tata ( t t  (a lla  

4*1 m r o t a  di Albi wH i w b lH  4 4  elee» 4*1 l« * J .  f -n a  mam r » « s »  aer»t-
la ta  la  « « « i t a  r«lt >i p a l i  4 4  « m q i iw w la . |>*rrbr k iw K r
>«aiM> rw apala a  Roma Hr * L aari M I «■ I* > a *c *»  IM S. .V o a « l  di 
fnu K M  isa . lor. r ii
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«tuli«* preghiere propaliti del re e del cardinal D 'Estrées, essendoti 
quindi venuti all’accordo della sospensione.1

Se Hi deve dar fede ad assicurazioni posteriori del governo fran
eose, il cardinal D ’Kstrées, d’accordo col re, propose una nuovit 
soluzione per provvedere ai vescovati: coloro, cioè, che avevauo par
tecipato aU'asseinhlea del 1(582 dovevano sottom ettere al pupa 
una lettera di ossequio « pronunciare la confessione di fede secondo 
la formula del Tridentino.* Ma Innocenzo disse al Cibo, allorché 
questi si affaticava per indurlo a mitezza: « T u tto  quello che si può 
fare, faremo; tu tto  quello che si può dissimulare, dissimuleremo; 
nm fan* vescovi quelli che sono sospetti di cattiva  dottrina, non é 
possibile ». *

Le speranze in un miglioramento della situazione svanivano a 
\ista d'occhio. Diversi incidenti accrebbero ancora il malcontento 
del papa. Luigi diveniva sempre maggiormente privo di riguard i 
nel suo modo di procedere. Senza addurre un motivo <|jiaUia--i 
egli fece ordinare il «  agosto 1U85 al cardinal Iiouillon di recar-i 
in esilio a Cluny o a Tournus.4 Innocenzo protestò contro questo 
procedimento il 28 agosto e il 1) novembre 1»»85. Egli rilevò, che il 
suo passo era d ettato  solo da un sentim ento di giustizia, benché il 
Iiouillon non fosse intervenuto mai a favore del papa.* Sebbeip 
anche al cardinal D'KstrtVs il contegno d'Innocenzo X.1 sembra*» 
assai moderato, Luigi s’indignò per la protesta papale. Il 27 set
tem bre 1685 egli dichiarò in una lettera al cardinal l i ’Estréct 
di non farsi prescrivere leggi dal papa, essendo ¡ladrone dei propri 
sudditi, ecclesiastici e laici, senza che alcuno avesse il diritto 
d'inim ischiarvlsi.* Oltre a  ciò giunse a Roma la notizia, che » 
Parigi, sulla nuova l'Iarr de Ut Victoirr, era sta ta  innalzata nuova
m ente la colonna dei Corsi con un» iscrizione umiliante ]>er il

1 • * e quando Ir » a  dal tnedeaimo riapuoto rhe la dottrina delle quattro  
rioni non è condannata, c  che per tanto non può chiam arti non natta, 

rila potril replicar* che la c r a t a n  di dette propoaitioni era già qui diacuaaa 
et m aturata et in punto già di uncir fuori, e non la tratenne ninoun altra co** 
che l'tnlaiua latta  dal Ke e rappresentata dal card. IVK*trr«a per una * ... pen
atone. la quale è «tata Un bora o w r r a t a  rr lifio u m e o lr da Koma. ma non 
da Parigi ». Al KanuMi in d ata  3? frim aio I t U ,  tr i  ITt*. Cfr. la * minuta 
della Cortitwùone < Cum pnmutn • «ni Quattro articoli, d ei!'Il aprile IW i. 
nel IW . 31*» della R i b - i i o t e c a  C a a a n a t e n a e  d i  R o m a .

* IIaxoTa i x . loc. r ii . 319.
* Krlaamnc I» Katrce» al re del 20 novembre IMA, i s i i t m ,  K r w a lM l !»
* * ttaniuai in data A agnato 16&5, .V aanal di f m o *  172*. loc. cit.. 

li *411X. loc. rèi, 4M .
* * Cibo a  R a w u n . Smmttmi dt Frwmem, lo«, c it. Anche * il 12 e  I*  feb

braio I69MS tiri) Innocenao rinnovò le protrate.
* » J e  «uni m aitre abmiu de tou» mea «ajeta, tan l KcWniaUquea que 

laiquea. et que permane aaoa dictinctioa n'a drvul da »  m ttrr de re  qua 
je  jugr à prop«M de lettr ordonner ». t i t a i s .  loc. cit. 407.
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pigl iti).1 Questa volta, bensì, Luigi fece din* «lai La rhaize al 
nutuiu, ch’egli non tollererebbe nessuna offesa all'onore del papa.’ 
In Alsazia, però, il re di Francia si |x>rmise usurpazioni violente 
d« i diritti ecclesiastici. Specialmente il convento di Murbach ebbe 
a soffrirne gravemente. Allorché il nunzio fece rimostranze in 
proposito, gli fu risposto, che non era più possibile risolvere 
nessun conflitto a favore del papa, tinche non fossero sistem ate 
le questioni della regalia e dei quattro articoli.' Ma Innocenzo non 
fri "dette «li poter cedere. Egli dichiaro, che, se si credeva di scuo
terlo con m inaccie, si sbagliava; egli tollererebbe piuttosto qual- 
siasi cosa, ma la sua giusta causa alla flne trionferebbe.*

La tensione fra Roma e Parigi divenne anche piò forte, allorché 
Innocenzo X I  negò il cappello cardinalizio al candidato franco- 
polacco il vescovo di Reauvais; ciò che indusse il Croissy a senten
ziare, che il papa era uno straniero per la Francia. Innocenzo 
•-presse apertam ente il suo sdegno per una simile espressione: 
parole simili essere indegue di un m inisim  del re crisiianissimo; 
•hrhiarando il papa uno straniero, specie uel conferimento di cariche 
ecclesiastiche in Francia, si dava prova di spirilo scismatico; 
inoltro i cardinali venivano nominati jier la Chiesa, e non |ht 
eli Stati.»

1 • « fc parato um m am nitr strano | 8 .B *  rhr nel tempo i*I«ko qui 
•i Min fati« tutto le dimootraxioni p m ib ili r n w  «letta i l 1*  «lei Re in 

■ixlajione della pietà e del seia ron m i ai è dai la 11“  * .  pwnttrala la 
de' Calrtniati. ai aia coati aletta dì naoro la piramide de l'oro

una iscruionc Ialina e  francese tanto ingiuriosa a q «Mista « w l*» . Al Ra 
lassi in d ata 23 e 3» aprile l«M . JTmmM. di /'nrncaa. lor HI.

• • Ranussi in data 27 maggi» I4M4. .Vauw l A  f m a n »  172*. A r e b I . 
▼ lo  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .

• • (Accadono in Francia) . giornalmente ptsgittdiso rt aggravil alla
*  M e .  e ai mettono le mani nelle materie erri««la»Orbe, nume »  Il Papa 

>n fosse al mondo. Tolto  ciò c  roai manifesto. cb» *a i  non al paA »»«are.
• • • rfc» ain tanto che penderanno le differente noie aopra la Regalia • la p »  
patitim i, ni un negntio pasaor* mai bene. n iB f  per lo m s ln r »  tatti carni 
narebbooo facilmente, q u a n d o  le aadette discordie Inauri« alale rota poste » 
-'•aniutti in data 2 settembre IOM. Ivi.

• * * Vinelli che banno detto • rbe dicono fa lta ría  a V. E- <*» sin la«!« , 
'b a  raderanno pendenti le differente della Regalia, masan nsguti» pasee«« 
"•ai bene per Roma, fanno coaoaN-ra ebe costi cradoao di poter a forra di 
■ngtaatixia *  di roonw w oi «pugnar I animo di X . et iadark> a eoaeorrrte 
»  «jaei partiti rbe anno eontrani alla liberta e« al bear detta Clim a. ma s in 
(aaaoao grandemente, mentre per qaalsiroglia r»oleata S. #“  non sa»* mai 
1»* allontanar»! di ciò rbe le Tiene p r e m ilo  dal defcit» n*o pastorale eoa ana 
M acia in Pio ebe debba a ano tempo farai conoscer*  H  indirai» caaaam <»am *. 
Al nonno in data 21 «rtlen br* l«M . t«i.

• • « Il diacono fallo  a V. E. dal aig r  di O é s y  non *  da ministro 
di aa  tv ebrèi"»* aè da baowo cattolico. m a a l osi i cardinali per la fende 
spastoi ira. per la C U « a  e aoa per i principi e par le nastoai. e non polendosi 
» M a  «riama m w id m r«  il Papa per »tran so , ■ m i » »  netta coltasioa* delle
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Il Banuzzi aveva ottenuto per i suoi servigi la porpora nel 
concistoro del '2  settem bre 1686.1 Allorché al nuovo cardinale fo 
consegnato il cappello per mano del re, Luigi tenne un discorso 
in cui insisti» sulla sua grande venerazione per il pontefice.1 Ma 
queste erano parole. I  fa tti erano di tu tt ’altro genere, dimodoché 
il papa tornò a meditare seriamente il piano di procedere una 
buona volta tdla condanna del d iritto di regalia e dei quattro ir 
ticoli. Non era più possibile indugiare ancora a lungo, perchèvVra 
il grave pericolo, che gli errori contenuti negli articoli si radica.'*» rn 
in Francia, nel che ci si sarebbe potuti richiamare al fatto , die 
da Koma non era venuta alcuna condanna.* Occorreva dunque un 
passo decisivo; longanimità il papa ue aveva ado|>erata abbastanza. 
Innocenzo pertanto rimise le due questioni scottanti a ll’Inqudi
zione, perché procedesse alla loro censura. Il 8 . Uffizio esamino 
la questione e  preparò la Bolla pontificia di condanna «Cani pn 
munì ». Alle deliberazioni presero viva parte il Cardinal Casa nata, 
ma specialmente lo Schelstrate ed il Casoni, il cugino e successiir< 
del Favoriti. Il 15 agosto 1 688 lo Schelstrate com unicava al Cardinal 
Casanata, che la m inuta della Bolla, m ollificata ancora una volta, 
era pronta, e che il Casoni desiderava la Costituzione venisse puh 
blicata.* l ’ure anche questa volta non ci si arrivò. Ma invece il ri- 
cristianissimo ricorse a nuove misuri* di violenza contro il vecchio, 
indifeso Capo supremo della Chiesa, tigli interessi della quale pn- 
tendeva di servire.

dignit* nrlmiiwlifhp r  uri mwrrilt» di i|urll* ffiuriaduionr rlw ( li  è »lai« d it i  
da Dio f  rlir non potrrbbr r w r  untata al »uo primato arasa errata ». Al K» 
liu u i in data 15 ottobri» Iftsil, ivi.

* tic arsi acci I 805. t'ir. U ltrrvr jx>r il Kalium, dcll s «rttrmbrr IW*. 
ili  llR R T IIIK R  11 ! M .

* * Al Ranuui in dala IO ilirun bir l(HM. y  mattai ét Pntmrta. loc. rii
* Cfr. *  K anaui in data IS novrmbn» ItUtS. ivi. Il I-» rhatn» ( i ì  allora 

(ISSA) farrva appello a quralo argomento: « I r h a i * r  mi ha rvpm lo iw rn 
bormai «labililo l ow  di « a lM iflt Ir propoaitioni. la dottrina drUr quali <jn» 
•i vuol" b orrir per buona, mrntrr non * rondali nata nr da roonlio alcuno 
i r  dalla fM *  apoatolira ».

* *  <W 30» drlla H i b I i o t r  r  a t t u n a l t i n  d i  R o m a .



CAPITOLO V

l.a revoca drU'F.ditto di X « i l«  
f  Ir nii>ure di violenza di l.uici XIV contro Inniwenzo XI.

1.

Luigi X IV , durante i suoi litigi con Innocenzo X I, g rrv »  full«» 
'a lere  ripetutam ente di fronte ai papa i suoi inorili per la reprea- 
«ione degli Ugonotti. Egli riten er»  run qui*«!» di fan* partii-olar 
impressione sopra un papa inni pio. Inoltri- sapeva Itene, che la 
''anta S « le  non aveva mai approvato le nuiniMidtii fa tte  da 
Bnriro IV eoli'«slitto di X ante* agli Ugonotti di libero eulto nei 
luoghi già protestanti, eccettuata Parigi, equiparazione politica 
con i catto lici, e conservazione delle Ioni piazze di aicurezza.1 
D 'altra parte anche gli Ugonotti, nonostante le grandi concessioni, 
non erano «tati soddisfatti di quanto avevano ottenuto. (ìià  durante 
la minorità di Luigi X I I I  wwi mostrarono chiaramente la ten 
denza a formare una repubblica separata entro lo S ta i« . Allorché 
poi fecero di nuovo ricorso alla forza e ai allearono allo »Iraniero.
Il Kichelieu agi contro di loro, ponendo fine alla loro posizione 
politica particolare, ma lanciando ad oasi la libertà di culto.* In 
sostanza le cose ri numero coai anche «otto il Mazarino. Ma quando 
Luigi X IV  prese in mano le redini del poter»», subentro un cam 
biamento completo. Persuaso, che l'unità religiosa fosse un'esi
genza capitale per ogni organismo statale regolare, egli fu deriso 
fin dal principio ad eliminare la diriaione religiosa, che aveva 
arrecato alla Francia tante ariagnre. Kgli sapeva di «asm« d'accordo 
in questo colla grandissima maggioranza dei suol sudditi cattolici, 
i quali consideravano i calvinisti un corpo ewiraneo nella struttura 
dello alato, danneggiarne sensibilmente l'unita nazionale. In tale 
questione il re poteva contare incondizionatamente rosi aiti propri

• I t i  l i  pensate Opera. » s i  X I  I I * * »
• t ' i r .  1« p d n M ra lr  O p e r a .  «al. X I I I  M I  s
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funzionari, come sul clero « sull«* personalità maggiori «Iella Francia; 
Bossuet, Massillon, Bacine, La Bruyère, Arnauld erano tu tti in 
proposito «Iella stessa opinione. Il clero cercava soprattutto di 
ricondurre alla Chiesa i traviati con scritti, prediche, conferenza. 
missioni ¡«»polari. Ma, se da questa parte si adoperavano per In 
più solo i messi d ’istruzione e di persuasione e si disapprovavano 
i mezzi violenti, ciò non tratteneva i funzionari dall’adopemr. 
tu tti i mezzi di cui disponevano. Cosi la politica della persuasione 
si trasform ava sempre più in quella dell'intimidazione e della 
costrizione.1 Dalla line dell’ottavo decennio, dopoché la pace di 
Nimega eldte liberato Luigi dai suoi nemici esterni, i procedimenti 
contro gli Ugonotti prendono un carattere  sempre più aspro.* 
V i* motivo il confluire di circostanze diverse, in cui si mescolano 
stranam ente politica e religione.

Al re Sole, qual rappresentante de « L ’É ta t  e ’est moi », riu 
sciva insopportabile già per se stesso, che una parte dei suoi 
sudditi la pensasse diversamente da lui in una questione cosi im 
portante come quella religiosa. Uomini politici come il Louvois 
e il Le Tellier alim entavano questa disposizione d’animo. Dal 
Itossite! Luigi senti dire, nel discorso funebre per la regina E n ri- 
chetta «l’ Inghilterra, che la diversità delle sette aveva p ro v o ca to  
la caduta di Carlo I. Il convertito l ’ellisson rappresentò al re, che 
erano principalmente m otivi m ateriali a trattenere i predicanti 
calvinisti d al convertirsi; il che ebbe per effetto la fond azion e 
di una cassa di soccorso per convertiti. S i aggiunse nel 1675 l ’in- 
tluenza della signori« di Maintcnon. Nepote del capo ugonotto 
Agrippa d'Aubigné, cattolica dal 1019, l ’intelligente signor.» diri
geva dal IMI) l'educazione dei tigli del re e si adoperò a riavvici
nare questo alla sua consorte legittim a. Allorché la regina mori 
nel 1683, la signora di Maintenon ftt sposata segretam ente dal re 
ranno dopo. Kssa cercò di trasform are anche moralmente il mo
narca leggero.* S i adoperava nello stesso senso anche il regio con
fessore La Chaize, che tu ttavia  per il resto non godeva affatto 
le simpatie della Maintenon. Luigi, che sentiva la neccnuità di una 
espiazione per la sua condotta immorale, credette ora, alla guisa 
dei gratuli del Medio Evo, di potersi procacciare il perdono del

* V eli M a r s u t .  //.lacwa R é fi» *  393.
* Vitti Sraort nella S«nlnu)iU>)éfM ali Itiuano- Il *  re *  XIV* M a-
» Sull» Maintenon rfr. lo n»ono«T»tì«> dello C i r n o i  (2 «41.. P in t i  ISS71 

« dell'IIiXOTACX |Parici 1904), ramo pure U fttxisoka. I (18»*)
3S7 « .  L  w n mnr «peaao ripetala, ebe la Maintenon abbia la colpa principale 
netta rerara dell'editto di Sani««. rVmaa r i  abbia indotto I.aifci X IV  per 
nwer »cura della cooperatane del clero nella eoa aapiradoae alla mano del 
re. *  dichiarala ittocwlenibile anche dallo Scu o rt (loc. r ii. 9*1. Ma eh* Fin 
Unente donna abbia ara to  gran parte nell'annientamento del «a ltjilw w , è



P m n 'iu io n r itegli t'p inotti. 241

t ielo eoa una crociata contro i misere.lenti. N ell'ottobre 1680 la 
♦ignora di Maintenon « 'r i re  va trionfalmente, che il re penna va 
sol serio alla conversione d eg li Ugonotti. e ohe fra |hic«i non vi 
sarebbe più che una religione iti Francia.1 Allorché questa opinione, 
rondivisa anche dalla maggioranza dei catto lici franceai, si di- 
mostrò illusoria e m olti Ugonotti «migrarono. Luigi decise, su 
ronsiglio di Colbert, di conti srare i loro beni. Il I *  manco 1(181 
il Ixiuvois emise un'ordinanza, secondo la quale gli Ugonotti 
recalcitranti dovevano esser costretti sili» conversione mediante 
«UoggiamentO di soldati. Questo memo eldn» l'effetto di far scom
parire dopo nove m esi diti Poitou il c a lv in ism o .1

Le cose erano a questo punto, allorché i contrasti fra Luigi e 
Innocenzo X I assunsero un carattere sempre piti vivo. Ila  essi 
Tenne alla questione ugonotta una ulteriore import unni parti
colare. Luigi X IV  non sfuggi la posiziono e q u iv o c a , in cui egli, 
il ■ tiglio primogenito «iella Chiesa •. era «apitato in cowteguenza del 
'ilo conflitto colla Santa Sede. Allorché, ora. i rimproveri contro 
«li lui risonarono sempre più aiti in tu tto  il tnotulo, <*gli volle colla 
persecuzione degli erotici dimostrare permasivamenle i suol 
sentimenti catto lici, forzare il papa a fargli pubblicamente le più 
m n ili lodi |M‘r la conversione di tanta g«*nte e indurlo ront«!fn|>ora- 
linamente a ce«lore nella questione «Ielle rogalie. Senza dubbio di«‘lro 
suo eccitam ento l'assemblt-a «lei v«»wovi di corte «lei Iti*« li diresse il 
1° loglio ai « fratelli • sviati una lettera di «nortazione a convertirsi, 
•i» quale term inava eolia minaccia «Ielle «attive conseguenze ineri- 
'■»bili. che. nel caso «li «stillazione im-m«ivibile, «*s«i avrebliero 
dovuto s«»pportare.*

Allorché gli Ugonotti nelIVstate «lei 1683 si «liiesero «d ie armi 
i*e| Vivares«- e nel IM llnattt, la biro sollevazione fu soffocata «lalle 
•ruppe. La gu«-mi «-olla Spagna procurò quirnli biro un anno «li 
tranquillità. Ma era ap|x>na conclusa la pace, che la perseotizfomo 
riprese. Nicola («iusoppe Foucault. inten«b-nie nel I^ am . impiego 
le truppe disoccupate a causa della pace acquarilerainbd* pro**o 
sii Ugonotti. La ctisa ebbe un tal m h w » ,  che nelFagnato 1ft#-*i 
¡1 iWarn. il baluanlo prin«*ipale «lei protestantesimo, noti con tar»  
più che 300—100 calvinisti. R isultati similmente rapbli tennero 
*»ttenuti cogli «tetui mezzi riolenti a Ninni*. M<mtpellier ed in altri 
tafighi.' NeU'autunno il calvinismo era rblotto in tutta la Francia

1 t i r .  l l i i r u t t  293 *.
* VMi Kcttutt «rii» KMbwflbfiM« «I» Itwidft II.*«•<* x n  * w
* U  Wttera di M orlw ntv  non rW » r m lu i»  ' 'W * *  ” • **

al rie ro  tn n r w . e h » m »  mmìmmoo m m  a<W«pi«* « J * • "
•4 ararr* rialato il m a  «twataento di « b M l o w  al ^  W .

* i t r .  K o i-m r , U n » .  I l i  4 » o ; # a i i m .  h*  r ii lw . K * * * r .  f  ««■
Otmi v i b  t l l  * 9 7 »  V row to il 2»* XIV

f i r n » ,  mmm * ■  >'•** U T .  a 1«
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a piccoli gruppi sparpagliati. Tutto questo rafforzò Luigi X IV  od 
Ì suoi millilitri nella persuasione, che per suggellare la dint razione 
completa ilei calvinism o non c ’era da far più che l'ultim o pa-->o: 
la revoca dell’ed itto  di Xante». Questa avvenne con un editto r<- 
datto dal Le Tellicr e sottoscrìtto  da Luigi X IV , dopo modifica 
«ione di qualche punto, a m età dell’ottobre 1685 a Foutainebleau. 
Ksso e n tro  in vigore dopo essere stato  registrato il 2 2  ottobre dal 
p arlam en to  di Parigi. Le disposizioni principali erano: soppressione 
di tu tti i privilegi concessi da Enrico IV e Luigi X I I I ,  proibì 
rio n e  di ogni culto calvinistico e di tu tte  le scuole calvinistiche in 
tutto il regno, esilio di tu tti i predicanti non convertitisi, ricompensa 
ai convertiti, am nistia e restituzione dei beni agli em igrati cherim  
palliassero. Il re giustificava la sua misura dicendo, che dopo 
conversioni in massa alla Chiesa catto lica  l'editto di Nantes non 
aveva più ragion d'essere.*

Poiché questo passo venne accolto in Francia con entusiasmo, 
in alto e in basso. Luigi X IV  sperò tanto  più, che ormai anche il 
papa cambiereblte d’idea a suo favore in tu tte  le questioni con 
trovan e. (ìià  il monarca vanitoso si vedeva in immaginazione esal 
tato come un nuovo Costantino. Al tempo stesso egli reputava di 
possedere, quale ricom|>eusu per l'estirpazione dell’eresia in Francia, 
un titolo u concessioni nella questione delle icgalie ed al riconosci 
mento od almeno aU'upprovazione tacita  degli articoli gallicani.

dapprincipio «io» et» favort-volc allr « Dragottnadr* ». Ma anche m> »1 m» noti 
nm nw tTi 1« particolari t i  tiri procedimento crudele. ne *rpp* p rrt ib b w lM U  
r nr approvò anrhe troppo. Il Foucault « r iv f ; • Il il|. do louvota ini ha inlor 
malo. Il rr volere che i dragoni rimangano pr»»»o i nobili tinche »«ano ronvet 
lili, e rh f li ai lanci lare tu lio  il duoidifir rb» | i x m o  ». | Mtm. dt X . I*. F o t-  
CAULI 3 0 » ).

• Ctr. E . IlKNotst. f lu ì, d* r  Jtdil rf* S a »tn ,  3. voli.. IM I! 1693 ISft&. 
n i t ir i n>  Ira m w «  ai* Im m aralÍM  dt T F.Jtl dt .Vaili».
S voli., I*an*i 17SS; L . A m m u r .  t h  la mwulKMi dt r  Udii dt Xmmlt». Parvi 
1*79. SaMKUi. Ih *  V iynM tln  mmd dm* A d ill t n  Xmmlt*. B m U n a  liuti. 
S c tio tt. ih *  Am)irfruaf d** W ill»  ro» .V n m . Hallo I **-». ( ì l a t U I  nrl> 
Slimmrm mm* Mmnm l,mmrl X X X I  (IKS«) SSSa., 4 0 0 a.. 51»*.; Z tu u tR * » "  
nel J io lM il  I» 11. I l  134 a.: ItallUi. Tk* tlmfmrmmla mmd Ih* Rrrmrmitmm mf U* 
Kdtti mf .'»a l*» . 3 voli., New York l»9&; V i u  i * la  B u t t i  nel péti, «f»  
ImfMifm* I t i .  l ’ariri 191». 1033 1047. N  diruto del re di ritirar* i pritdirti 
r i« K w i dai uh» pr ed ere—ori. anrbe a preacindcte dall» BW rm w Tlolam» 1 
deU ' Kdillo per parir dei ral vintali, il Crocio dir»: < N orini liti, qui Rrfo? 
malorum «ibi tnponunl vorabulum. non e«»« illa tendera. *ed regnai ed irla 
oh publican tarla  m ilitatesi rt revoca bilia, *1 aliod N f i la t  pabUra ulilila* 
«naacril a. K urli rfunuM 33). I.'altra qurattan«. mm alla C U n a la ltd iM
non derivò piti danno ebr vantaggio dalla m nutra. tè a  ««Ila « a  viojm ra » 
d n rrjta  l i tu i  dannoM BHilr culla r« tn )n »u  paerfk a  r r f t .  h r » r  I 17* sa 
RAw. A ram liln i I I I  2SA a.), ai potrà riaolvev* ad em alivaatealr. h u l t ' t  
PrAVX tarila K it .  kM , X X I X  | l***l 24 J  «a.» <r*ag»t» rialto»**» del dm» 
trance»  e non valuta raallaaim te i m olti i di l .s i f l  X IV . rk t gli Irrrro « • i h « ' 
dewlderabit» un procedimento «m ira  gli tgnaoCtj per M i r i  poli Ori.
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Ma ojrli s’ingannava in ciò radicalm ente. Già al principio del 108.1, 
allorquando il Cardinal Sacchetti dette milizia al papa di nuove 
conversioni a lla  Chiotta cattolica in Francia, Innocenzo X I  esclamò: 
A che cosa serve tu tto  ciò, se intanto tu tti i vescovi sono scism atici!
Il papa tem eva, che la Francia si separasse dalla S an ta  Sede sul
l’esempio dell'Inghilterra.1 Luigi, però, seguitò tu ttav ia  a tener 
formo iti suoi scopi. Per togliere eilicacia al procedimento del pon
tefice contro il governo francese ed il clero, egli lece rappresentare 
il contegno più passivo della Santa So»le nella questione ugonotta 
come se fosse un favoreggiamenti» segreto «lei calvinisti.* Al tempo 
»tesso Luigi seguitò ancora a sperare di costringere il papa a fargli 
concessioni per lo sue benemerenze nella conversione dei protestanti. 
Questi desideri furono sottoposti al nunzio per mezzo del Croissy
o del La Chaizc. Ma Innocenzo ritinto decisamente un simile m er
cato, e fece scrivere dal generalo dei gesuiti al La Chaizc, cito illu
minasse, conforme al proprio compito, il re sull'insostcnibilità dello 
*ue pretese.*

In queste circostanze Luigi X IV  convocò una nuova assemblea 
del clero francese jht il maggio 1685.4 A Koma si segui Un dal 
principio con gran diffidenza quanto accadeva in Francia. Il papa 
incaricò il Lauri di osservare attentam ente l'assemblea. ‘ Luigi X IV , 
invece, intendeva che la Santa Sede rimanesse nell'incertezza su 
quel che l’assemblea avrebbe fatto .*

Finora le assemblee del clero francese avevano avuto sempre 
parecchi presidenti. La nuova assemblea si allontano da questa

• * t'ho import* «ti «limolilo tanti tempo, w «ono ta tti i ««m rti wtamalirl » 
Paranti« ramo in Inghilterra ». Il n r d iu i r  D 'E r tr i»  al rr ia data 14 ptiiMM 
ISS3. in fittisi«. JSV nnitin 3S7.

* GftatX, RfroaUimt 393.
* • • Olirò «inolio «-ho fa da mr «rriito con lo p ax alr «apra il «fiaoorm 

fattole dal «« , di < nu« y  o dal P** I ji  tluùao intorno al conordoir al turrito 
•r^autaUwi dal Ro neQ'ratirpaUoac dd t ’alnnwma con la C k i»*. l'r*too»iona 
doUa Regalia o la pronta p n irM o v  di roteati r m t a l i  varanti. N H" l<» 
(atto parlato • questo padro generale do' liiw ait i  paerhr «rrira al »udetlo P. 
U  fhaiiar. incaricandogli di la i m w a rm  al Ro Mcoudo il drlsto, rb» no I»*. 
rfcf prr r ìn s a p u a  di aa'opera mentori*. 8 . J l»  non paà chiedere • », II* 
non p a i roor edere (««U à (a c t ia M  leetownodr dalla IW alia proibita «otto 
poaa di «roaunaaira R u o io i*  dal roortho di I jo a r . nò p a i » « * »  al grado 
di T n rn to  qari w ftH li rhr w fl'n w Mi»  drl I s s i  hanno dato Inori ana 
p— ima dottrina*, f i t ta  al Xantio drl |j granato ISSj. Jh u m I. di h 'm m n » 
ITJ». A r c h i v i «  » » { i r t o  p o n t i f i c i o .  I dinparri inediti di nan- 
■tatara ri ta li in «'tratto mm> ta tti citrali.

• Gfcjus. lur n i .  3*9. P ai I t t i  a— wna aasrmMra <W p w i »  et»  «tata  
plS roaTurata.

• *  AI Laari ia  data IT febbraio IM S, loc rii
* .  Il m>I boa. aittM <|ar roaa la n tM l^ a ri. do Um hi a la coni «e voaa 

i t n  riuqinetude, prat a ro ó  do* v in ia tia a i do erU*  awomMrw ♦. Lui
gi XIV al I '  l.*tr«»* il 23 m an» IM S. Ui G t n r .  loc. cit, 401.
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U iSO / ii, offrendo nolia seduta del 30 maggio 1085 la presidenza 
unica alt'an ivtiwovo di Parigi ile H arlay. Questo passo venne 
motivato e«lle grandi capacità e i servici eminenti reati dall'Harlay 
a lb  Chiesa e allo Stato , che lo facevano degno ili un tale onore. 
Sembrò con questo, che acquistassero fondam ento le dicerie, che 
la Francia tenderne a costituire un patriarcato  sotto l’H arlay.1 
L'assemblea nominò una commissione, che elaborasse una formula 
di fedo (< exposition de la foi caMiolique ») destinata ad agevolare 
ai protestanti il passaggio alla ch iesa cattolica.* il nunzio non 
omise di segnalare al re i pericoli dell'impresa, poiché si era con
cordato col papa di non far novità. Luigi dichiarò ili aver richiesto 
duirnsscmhlca questo passo, perchè irli eretici attribuivano falsa
mente ai cattolici proponi/ioni di fede, che in realtà unii lo erano 
punto, e coni ingannavano gl'ignoranti; innovazioni egli non in
tendeva farne. Il La Chaize si espresse ugualmente.* La com m is
sione, presieduta dall 'arci vesoovo Serroni di Albi, era totalm ente 
sotto l'influenza dell'H arlay, senza il cui precetto non s'intra 
prendeva nulla, e che era designato addirittura come oracolo del 
clero francese.4 L ’ II  luglio 108."» il Serroni potè annunciare la 
One delle discussioni, e tre giorni più tarili i membri dell'assentbica 
si recarono dal re per ottenere da lui l'approvazione delle loro deci
sioni. Luigi |M<tisava di agire come Giustiniano e Carlo Magno, che 
avevano impartito la lor Minzione a decisioni ecclesiastiche. L 'as
semblea volle imitare il concilio di Calcedoni i e paragonò l ’arcive- 
scovo di Parigi a S. Cirillo, il presidente del concilio d 'H feso! 4 
IVr l'udienza dal re Daniele de Cornac, vescovo di Valenza, tenne 
un discorso, in cui e sa lto  Luigi come il d istruttore dell'eresia, mise 
in rilievo lo sue benemerenze verso la Chiesa catto lica in Olanda e 
in Germinila e gl'iudico un nuovo, grande campo d'azione, l'In g h il
terra.*

Imiuii'iuii \ I  venne informato di questi fa tti tanto dal nunzio 
quanto altre»} dal Cardinal Cibo |*er incarico del canlinak* D’Kstrécs. 
il quale ultimo Muniva in ciò esattam ente le istruzioni di Luigi. 
Cibo voleva di*siparv la diffidenza del papa verso il rv. lodando
l suoi meriti verso hi Chicca e cercando mostrare, come tu tti i

* Ivi 4<«J
* IO *il.
* « * »  «ti r lu s iln . b  borea « t i  « rtw »  ebr p m n tiw iw o  ro «  tu tn it»  

tm|»Mlarr Ir p riw w  non inlrodrnli m a  «tur loro «  r w l n r  i r« l lattei r n d wrn 
r*a rh* rd v llititg n ilr  no* rnvlaoo .  (U nonno in «tal» 20 (M in a  IMS.
d» lor. « i  t. CtT. U IMI««« di t.tusi X IV  «I D 'E d iti-«  In l i t u i* ,  lor.
rii. 4*io. or» il i»  dtrbuu». ebr no« «  l«wam>bhr Mi *|0»llr«> M itrali r  I m Im ìU  
d*l twnvbhr  «alo m>) m*mo dW runrillo di T ira la .

» t i lw * .  lor. r ii. «al..
» I v i .
* I t i  4 » l  <
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umori dei circoli romani non »vesserò ragion d'essere. Ma il papa 
|MTsi*tè nel suo riserbo, e disse soltanto, che, se quanto esponeva 
il « ilio rispondeva ai fa tti, non v 'era m otivo di essere scontenti.1 
ila  Luigi non si appagò di una lode così lim itata; egli bram ava 
hi riconoscimento pubblico da parte ilei papa, e si lamentò del 
riserbo ili lui. Egli sperava, scrisse al D’Kstrées. ohe il successo 
•Iella buona causa gli procurereblx* soddisfazione; egli si ripro
metteva ila Dio, che vedeva il suo intim o, la grazia di condurre 
l’opera a tine.*

Circa la nuova esposizione ili b ile  sottoposi a dal clero francese 
»11 'approvazione del re. un contemporaneo riferisce,* che l'ax- 
'omblea, sotto l'intluenza dell'H arlay e dei gesuiti voleva dar** ai 
protestanti maggiori facilità del coneilio ili Trento. Ma la cossi 
parve al n> di troppo p erieo lo , sjwcie in un momento, in cui ci si 
ifTaticava tanto  a ristabilire in Francia l'unità della Chiesa. Il 
nunzio, pertanto, vide «■orouati ila successo j tcuoi sforzi: Luigi 
rifiutò la sua approvazione alle conclusioni.4

A questo punto avvenne un fatto , che tornò a  peggiorare note* 
'o b lien te I» situazione. Dopo la chiusura dell’assemblea l'esposi
zione di fede venne conosciuta pubblicamente e diflusa per le stam|ie.
I l nunzio allora protestò, l’arcivescovo di Parigi si vide c o s tr e tto  
a condannare pubblicamente la sua propria opera, ed il re imp«-di 
la ditTusione della stam pa. Con ciò L uigi credeva di aver fatto  
tutto, e si irritò all'est renio, allorché seppe, c h e  il nunzio aveva 
tuttavia inviato un esemplare dcH'es|»osizioiie a  Itoma, che il 
papa l'aveva trasm essa ad una Congregazione j*er esame,* che I» 
Congregazione delilM»rava in proposito ed aveva intensione di 
far condannare dall'inquisizione eventuali errori.* I»a semplice 
idea, che una Congregazione romana esam in asse  e giudicasse 
un documento em anato in Francia, e  che già era s ta to  condannato 
e soppresso dall'arvivescovo di Parigi e «lai re, apparve al re insop- 
l»»rtabile c  lo incitò novamente a  S4*abrr**i passi ulteriori.

Mentre qu esti avvenim enti si svolgevano a Parigi, sopra«giunse 
ancora una nuova offesa per Innocenzo X I  com e per il papato. 
I t i  sem plice c<-desiasi ¿co di nom e Iteri he, che ¡»•♦ni era rettori» d el
l'un iversità  di l ’arigi. volle ad d ottorarsi alla  Sorbona e scelse a 
ten ia della sua disputa la difesa dei q u a li n i a rtico li gallicani, la« 
t*1»! furono stam p ale , d edicate a Luigi X IV  e quindi a cce tta te  dal-

* • giunti» >u n » i. wm lu h k u n o ili  >tolnri, l i l l a  «w U o Km# *. t» K»litr» 
»1 ftp in data «4 luglio 16*3. ivi V i.

* l i t w s .  Krtwmlèmm 403.
* llU iW t |*rw u l i r m s  lu i
* R t 'o u t  Ivi.
* 4**3
« Ivi 404.
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M Jiiivwnilà;* presiedette alla disputa l ’arcivescovo de Harlay, 
l 'U n h t n i t i  sostenne le s|>ose della promozione e della stampa 
Alllnché a Itoina la cosa non potex.se passare in silenzio, le te*< 
furono adisse alle porte della nunziatura in Parigi.* Di fatto  a  Roma 
non iti tacque; il il ottobre il Ranuzzi ebbe precetto »li reclamar« 
presso il Croissy e il La Chaize tanto per la dottrina erronea delle 
tesi quanto per la loro affissione ¡dia nunziatura.1 Innocenzo X I  
fece dire al re, che si accontava male colla lotta contro l’eresia 
vecchia il non rifuggire dal m ettere in campo errori nuovi.*

Luigi X IV  aveva gii» cercato di giustificarsi con una lettera 
del I ottobre 1 8K5 al Cardinal D’Kstrées. Non era assolutamente 
siriiro, faceva egli riferire, che le tesi fossero «tate effettivam ente 
adisse alla nunziatura, poiché sulla porta non »e ite riuscivi» a 
veder traccia! Ma, anche so il fa tto  era accaduto, non vi si poteva 
vedere se non un atto  di cortesia, col quale si era voluto dare al 
nunzio conoscenza del documento. Nella stessa lettera Luigi re
clama espressamente per la mia Sorbona il d iritto di difendere il 
gallicanesimo.*

Dalle ndazioni del Kanuzzi Roma apprese i particolari «ui 
progressi delle conversioni ugonotte e sullo zelo spiegato in pni 
posilo dal re. Il numero dei convertiti veniva già calcolato a 100.000 
anime, l 'n  mezzo principale ado|>crato era la corruzione di cirooli 
dirigenti, (’articolane difficoltà offriva il clero calvinistico, che 
«limolava i fedeli ad emigrare. Ma anche la rosistenza di questo 
poteva essere spezzata con armi dorate, dimodoché entro un 
tempo provedihile si poteva contare sull’est inzione totale dell’ere*ia. 
S e  derivava jn-n», seguita il Ranuzzi, la necessità di fabbricare 
nuove chiose, e secondo quanto asseriva il La Chaize, Luigi pensava 
ad erigerne sessanta. Inoltre il re non si contentava di estirpare 
l’eresia nel proprio paese, ma aveva esortato il duca di Savoia a 
fare altro!tanto, e promessogli per ciò ogni appoggio. Il Ranuzzi 
Hlevars, che la questione della conversione degli Ugonotti era il

• t r i  40*.
• • !t  u h m »  in <lala 17 w llp inhtr ISSA. .V«u m I. «lì f m a n * .  loc. ei*-. 

C i ta » .  Ine. r ii . 4«*
• * Al m m Io  In «lata 9 ottobre ISSA. .VhmmI d» Fmmri*. W  rtt- Il 

Kanniai J r t »  Ugnar») < della pqbMirattonr delle trai «lei iH lW f «li M m k  
Hrtu prmtnta «M irata, r i »  in r*»r M eonliror. r  JrU m *n W ia  a*ala la aA  
gir*«» la »lampa alla Mia porta •.

• * * Vo.de aurora ebr ella dira a ». M“ rk» mentre da lei si »tanno 
•¿adirando di m in io  regno eoo lanlo buon H im iM  le «ernia rcrrU r. M  
ai dom W oro favorir* r  (manoTer nnori errori Al nsniw  tn data IS  <SI»4*» 
IftSi. Iw , rii.

• • Ri rotarne la n w  «Ir R a w «  M in i i m i  «e» m *tiia«a par I m I w  aorte» 
d r rotea a a  del» drn M anK  00 prati aaa«i ro  d t f i  deiaearer da OH Ica « s i i  
meni*. qui t a l  to«)o«r» aie ««iri* r i  qai nr « a l  paini n a l n t n »  I  la rdft- 
lablr dortrtne rktH m ui* », O ta ls .  lor rii 4*'S »
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soggetto principale di discorso »Ila Corte. E ra  però generale lo 
ttupore, che Innocenzo X I  non avesse una panila di riconosci
mento per il re. I l  nunzio raccom andava al papa d’inviare a Luigi 
un Breve di pubblico encomio per le sue benemerenze.1

Innocenzo si difese contro il rimprovero di indifferenza. In  
«¿ni occasione egli aveva espresso tanto  al duca D ’Estrées quanto 
adi altri inviati la sua gioia per l'azione di Luigi contro i calvi
nisti; il Breve desiderato prometteva di mandarlo con il prossimo 
«i>rriere.* Peri», se il papa era incline a vedere l'azione di Luigi 
contro gli Ugonotti in luce favorevole, gli venivano tu ttav ia  fatto 
am he rimostranze in altro senso. .Specialmente la regina Cristina 
di Svezia gli dipingeva a  vivi (>01014 le crudeltà del procedimento, 
contrario allo spirito del Vangelo. Ma essa gli most rava particolar
mente, che il papa non voniva affatto chiamati) a partecipare iu 
tutta l'opera di conversione e non doveva „averci nessuna im por
tanza; tinche avessero vigore in Francia i Q uattro articoli, colà uon 
«•r» il caso di parlar» di poter»» pontifìci«», e cosi i protestanti potreb- 
bero divenir cattolici senza sottom ettersi al papa. Itmooetuo 
ammise, che ueU'opera di conversione non gli era stata  fa tta  la 
farte necessaria; tu ttavia egli ritenne suo dovere encomiar Luigi 
« pregare per il suc«*esso finale, poiché i Quattro articoli non
• rano tanto <*attivi quanto l'eresia dichiarata.* Tuttavia Inno
cenzo X I  non era soddisfatto. Egli scrisse al Ranuzzi, che gli ere
tici tornanti alla Chiesa in base ai Quattro articoli non sarebbero 
div#*nuti mai buoni cattolici, perchè avrebbero m antenuto anche 
•lopo la conversione la «lottrini peggiore, le teorie antipapali pro- 
h’ssate prima di essa.4

1 « • II lerv«>lT. rol qualr hora «i t u  <]■) <**ni oprra unmaxtnsbtlr (W 
I '»pprumiooo d tü > rm a. ha prwdolto rffrtto la lt. ch* «I raicotaoo tn «lar m at 
«too a 4«0» m nrrrtiti . . . .  lan od w i rom» *«ol dirai U poní» d oro, partí 
roUnnrate> ai Ion» minUtri. rk * aooo [w tui«ri tari» wtnrr <1*1 ntpw. «jaan«lo 
aoa ai fradoiw» ajíallrllam 'tit*» di «• aanua peaaioor loto aw >«uU . . .  . (Non 
*< pnó rotnpmvlrrr 1. rbe 8. H ixmi w  MMtri mínimo CTadiramlo nr appjaa
•Wa ia almna n * a m  alia pirt » roo U q u l r  d R * r i  «i tn p u t«  II oaosio 
m ilala 13 otlobrr ISIS , .V aaiu l. di fw a H a . loe. cit

• • • M  « r i | u  ptrta i  atrio cW  coa  ta a ia  *aa  ( lo n a  » m rnto  d«m«wtra 
il K« r lv a litU M im i n«il>»trrrainar da] >ao rrca o  ti CaJrtniMao. ha wtapr» 
la S“  di X . S "  paríalo  ro a  « t g n  i  lod*. aoa n l o  a  q i n l a  u |  l i w a d  fciliw « 
•napr* r k *  i  «talo a ll'a a d m tia . ata aarora  a t a t b  cti a i ln  a ia i t l r i  dr pnn- 
r»p». o  i  »  d » p » U M in >  a  iM U k a r  qa*»U a ^ k n m i  «rotinw oli aarlw  
a  » . M » roo  ua W w » r k f  « r »  ia r ia la  a  V. * .  IB * *  col »««tan» ™ n w »  
Al nonato ia  «tala *  no»rm brr l i t ó .  la r . r í l ,

• « ;t* iv  loe. ril. i l»
• * *  IH1 «rv ttri n a m W i  col M i t a  4*11* qaalUu pt»poM l»ooi. rV> ro a - 

tradtroao a  i dirttli H  afl aa ion U  p a t i A r u .  aoa ynawa n m arr baoai ra lto U ri. 
a t a l i»  nrOaao o r ila  p*w«m a dottnaa. r W  kan no arwp?«- Irania prim a di roa- 
»rftirM «woodn ril rtnpt» p n n rip ii drtla la to  « * * t a  a. II R aaacc» dr»r r o f U n
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Il l*r«*\«• promr*Di, del 13 novembre 1685,1 potè finalmente 
es-er consegnato dal nunzio al re. Nell'¡issai compita lettera ili 
ringraziamento «le! 7 dicembre dello stesso anno Luigi non rin- i 
tuttavia » dissimulare del tu tto  la mia delusione; egli aveva «per. to 
dal papa qualcosa di piti che lodi e assicurazioni di preghiere.1 
La lettera di Luigi, cioè, dello stesso giorno al Cardinal Ii'K»tr<-e- 
nio.Ht m , che il re si attendeva dal papa, per riconoscenza della 
soppressione dell’editto di Nantes, che cedesse nella questione dell» 
regalie. In una certa misura egli era disposto in proposito ad acori) 
discendenza: avrebbe accettato , che il papa gli confermasse per 
grazia i diritti «Iella Corona, ch’egli riteneva di possedere secondo 
giustizia.* Anche il Croissy ed il La Chaize si espressero col nunzi» 
nell»» stesso senso. Il La Chaize riteneva, che il papa avrebbe ormai 
potuto rim etter qualcosa «lei suo rigore, poiché il re si era acqui 
state cosi gran benemerenze verso la Chiesa.* In  vasti circoli 
«Iella Francia di allora ci si rallegro, perché il papa aveva lodato 
pubblicamente il grande eroe della fede, Luigi X IV .*

Innocenzo persistè irrem ovibilm ente nel suo punto di vista.
Il Cardinal IVKstrèes m> ne accorse ben presto, e anche Luigi 
dovette riconoscere, che nella questione delle regalie non era quasi 
|Missihilc trovare una soluzione se non accedendo ai desideri papali.* 

(»illuse, eit»«*, nel frattem po la risposta pontificia alla prete«» di 
conce.' « ioni nella questione delle regalie. Innocenzo dichiaro ancor» 
una volta, ch’egli sapeva apprezzare l'azione di Luigi contro i pro
testanti; il papa aveva sempre riconosciuto i m eriti «lei re; in 
quanto alla ricompensa, però, occorreva attenderla dalla bontà 
e mi*crirordia divine. Perciò egli esortava Luigi a desister** d» 
esigenze contrarie a l>io ed alla giustizia. Non dovevano introdursi

1 wn»<innf U n u n o lr  |wr dir qur*ln «1 rr ». Al nunzio in 4*1» 27 novrm 
bir ISSA. far. ri«.

1 I»  l U m n i i  R || «aii.
* CtlU\. lor. rii. 42».
* « Vi«•»!><! j»  Ini drmai»drr*i» (Ir runfiiturr par dm { t i r »  Ioni rr  qnr )r 

rf»t» |mnrdrt « tw  jnslirr mnimr dm droil* llla rh ra  à ma ronfnnnr. J*a
W> 4rv  i n i  |>u U i tr  ilr  dlHsruitr d *n *  f r t l f  i«tìi»*hi «Ir «r M rrit dn ponvaM
r i de» IK w o  qnr I»ìm lai • ronAr» |>our fnrilllrr rn Ioni r r  qui drpmd d ifl» 
l orbrtrtnrnt dr r» (l»nd o B tln jr  ,. Ivi 4»*.

* “ (Il t 'n i « j  |>nMin, rb r il papa |»l«w»| allargar la mano r  vrr»a*» 
t lu m i drUa i I ììtm  ro» m a id a l*  al IT qurlto rb r*ti draidrrava *  rfcr f« *  
l>frtrndr»r di tn w n u rM  romr Irgittmamrnlr »no. I*  U 1-4 • Kaur aggina-
*r«a . tW  il papa do* rrbbr ] nla*rta> un poro drl »n*> tv&*r pr» nn rr fk» 
larrva tanto Wnr alla l'iuran r  rbr *  inclinalo a faror annata p t ,  «r 3*. •** 
mn»lia«M> di gradirlo nw  altro rWr ron un b in r .  Il annuo in data I«» di- 
rrntbfr IM S Xmmtml. d. P m m ,  lor rii.

* *  Il trancio in data 17 dkvmbrr llWA, ivi.
* < sì| n »  M o tiln w n «  nr |irudu>«rni anrnn truil. il n’ra  tanl pia» all»» 

d»v ir  imMifcal ». !.«»<> XIV  al ratdinalr | l'K *lim  in dala t  dir**» 
b** l u ì .  in Cfauv, lor. rtt. 4 » .



Si celebra a Roma la «olennità per la revoca dell'editto di Xante*. -  IS>

nuove cresi«' perniciose in Francia, m entre si proc»Mleva cosi bene 
contro lo antiche, Pensasse Luigi alla m orte «*<1 alla responsabilità 
innanzi a  Dio, perché nel giudizio tinaie non valevano riguardi a 
interessi umani e d  a motivi politici.1 1 cardinali francofili a  Roma 
h dettero ora» ogni premura per rendere Innocenzo più favorevole 
» Luigi; e di fa tto  il papa si d e c is e  a un passo ulteriore. In  un 
Concistoro del 18 marzo 1686 e*»li f e c e  ancora una volta un grande 
encomio «lei re, ma al tempo s t e s s o  menziono anche la splendida 
vittoria delfiniperatore contro i Turchi.1 Il cardinale D'Kstrees 
voleva contro ogni usanza risponder subito airalloeuzione d»*l papa, 
e cioè con un elogio di Luigi X IV ; ma dovette rinunciarvi per 
l'opposizione degli altri cardinali.1 Dopo il « Te D im iiu  » o r d i n a t o  dal 
p.»pa dovevano ora aver luogo le f***te pubbliche s»ilit<* in simili ix»-a* 
«ioni. Ma il partito  francese fece notare, che si era in Quaresima, 
*' perei») la festa non si sarebln» potuta tenere colla |>oinpa necessaria; 
«"so progò pertanto il papa di differirla a dopo Pasqua, <*d egli 
tM-cettò.

I l  29 aprile venne celebrata a Roma la solennità j»er la revoca 
dell’editto «li Jfa n te a . Innocenzo tenne »-apiH'Ila papale «• v'intonò 
il • Te Deum ». Cominciarono »{uindi i f»**teKgiantenti, ed alla sera 
»i ebhero i soliti fuochi di gi«iia. 1 fratelli D 'Kstrée* ebbero il |mt- 
me*.s»> di estendere ancora le celebrazioni solenni; »•»»«• ebbero 
luogo nella rhiesa nazionale franees*- di S . Luigi, nella residenza 
ilell'inviato francese (Palazzo Farnese). come pure nei conventi e 
n«>gli ospizi dipendenti dalla Corona franco«*. I<e relazioni parti
colareggiate dei »lue D ’Entrie» dovettero mostrare a Versailles, 
e»>mc sotto la loro influenza si »‘saltassero in R» ma le imprime 
d»*l re.*

Luigi X IV , |M»ri>, non »'inganno sul fati»», che i »u»»i rappre
sentanti a Roma avevano m ainato lo scopo principale, le desitle* 
rate rontesaioni «li inditi»» errlmiitufini. A eh« poteva giovanili
il tanto rir»>no*»'imento papale, ottenuto  solo a  »tento ed unito con

• • * I-a ricompensa p »T  q Orilo efce •» o p t »  da » .  Jlu  iol«*n<- alta r w iv r t  
d f t l i  errtiri •! deve illnw lrtr dalla booti r  m v tv o n tu  divina r  non

deaiderar m w , r lk  «uno ro stro  il m v ilw  di Dia r  « m lm  la ( iw ll tù  r i  U W w  
drl tnedeaimo regno. ori qoalr ai re tra  di aprir la •Inda a Wwt«' « ra t»  ron  
dottrine perniefaMe e eoo impoorr l obM»*o alle a M o r a U  et al dottori di rtn- 
•«Citarle nel te m i»  « Im o  ebe roo tanta apfdiralnane ai {atorara di eatiftfortr 
le « rtf lu r  —  j  rbe (il i») ram f^nw « a  eroder»- «a « tM lM « » ! ronlo d agni
*oa aatone alla 11» Ih rin a. nel rw f v lla  e  liìbosude della quale non bau luogo 
le nn widm liwil di bamano intiT»»»». né (W ian o ponto le ragion» politlrbe » 
lai nonaio in d ata I* Bennaio IMA. Iw . rit_>. Nella * Cifra del tt aprile I6MI 
(W l qoe»ta M n ulan » é riputata.

• Il l ì f x a  {Ine. r i i .  U i|  dà il le tta  del! ail>«iM>"m-
• Ivi U t.
• fri 4X7«.



una loil«* all'imperatore? Iti fonilo si riduceva a una cosa perfet
tam ente naturale, che a Roma ni approvasse l’intento di cane«-! 
lare |’ere«ia. X«**sun papa poteva parlare diversamente.

IuniM-ctizo X I  |Mutava usuai liene danni e vantaggi che potevano 
derivai« dalle mi-tur«' del re di Francia  contro gli Ugonotti. Ei?li 
riconobbe non solo i secondi tini di Luigi, ma anche il itericelo «• 
la m a l va i r i ta  <|t*i suoi procediiueuti «li violenza. In una conver
sazione coda regimi Cristina a metà dell’ottobre I 61C* egli di***, 
eh«* la persecuzione non diminuiva l’eresia, ina l'estendeva.1 Il 
papa temeva anche gl'inevitahili contraccolpi a danno «lei cattolici 
nei pa«tsi protostanti, particolarm ente in Inghilterra.*

K di granile importanza una relazione del]’am ba*ciatore ve
neziano Girolamo Yenier sulla |>osizione di Innocenzo X I  nella 
questione ugonotta. Secondo essa il papa disapprovava aperta 
mente «il esplicitam ente il dispotismo di Luigi X IV  e l'impieg» 
«li mezzi «li forza brutale; le conversioni, egli diceva, non si fanno 
con apostoli an n ali, nuovo m»to«l«> missionario, di cui C risto Si 
guore non si «<ra servito; inoltre Luigi aveva scelto male il m o
m ento per combat toro il calvinismo, nm ntre «'onfem porancatucute 
com batteva la San ta Sede.* C«»sl il papa si esprimeva pubblica
mente, sebbene già prima fosse accusato «la parte francese, a  causa 
del suo riserlio Mirprciubuite n«>lla «|Uestione ugonotta, di amicizia 
per i calvinisti. Anche il Cardinal D ’Entrée* doveva riferir«» nel 
l’estate «l«*l ItWT, «-he il p»|>a m ostrava scarso interesso per quanto 
accadeva in Francia per l'estirp azione dell’eresia.*

Il papa dette altre*! al re una chiara prova «Iella sua disappro
vazione col far giungere sogni della sua a lta  stima proprio a q u e i  
vescovi, che protestarono contro la brutale per»e<-iizioiie degli 
Ugonotti.* A U ’m v ì v ' h c o v o  «li Grenoble, I,e Camus, «die era c a « lu to  
in «Itsgnutia «li Luigi X IV  »»»1 aveva protestato contro la jmtm1 
cuzinne «legli Cgonotti. egli aveva conferito la  porpora gii» uel 
settem bre llWti.*

250 InnoceMo X I . 1676-1689. Capitolo V.

* Ivi 417; G u r t n  II sso*».
* Vrdì «i» Rl> 4?A
* Vedi B ik u tu  R u m o  III  4«i7 • Anco |w •|ar*to U ro ftf 4« Rem* 

»* r MknmU dal dal lode a q orila. brnrbr «»Uni» n w w . pabhttraado chr ma» 
Iomp proprto far n M o n r  41 ipM loli armali. • rbv q a n i»  Metodo aaaro  m  
Iomt Ù mi|lian>. p a« -k r l'm lu  iv>n w ne era aerTÌto ptr ro a irU B » il w w dn 
M i »  p a m  laoppwlaao il lra p >  4i t « 4 a | a «  «1« errttrt altura fW  « « a p O  
M » « l i  Ir t « l ( o r » r w  ral l'apa ». Non aok> il K ix k l  i/ttjMt# I II  lift). ma 
anrlt» il llthoN ti «I 4-»Ì> tnialrnp>n». rbr lan om u o X I d*«app»x>Tò i a r a i
otmM ì di X IV

* RrLulm r del i4  l»»7. «a OfcMX. k *  n i .  43*.
* Vrdi i t i  41*. I n n u .  f m a m u l /  «7.
* Vrdiil llrvrr d«41'S «rtlrmbep l«vs«ia U sam i««  I l 3*3 «Ir «‘a  B u m .  

Mtxhmn da mani. i>  fama», l 'a n o  IM t
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Mentre Luigi X IV ' sperava vanam ente ottenere concessioni «ini 
papi» nella questione dello regalie perseguitando i protestanti, 
»or*« un nuovo punto di controversia, che doveva portare alle 
misure di violenza più grossolane contro la San ta  Sedo. CoU'andar 
tiri tempo gl’inviati dei sovrani stranieri a Moina si erano per
messe grandi usurpazioni. Kssi non si contentarono dell'immunitii 
per la loro persona e per i locali d 'am basciata, ma carparono quasi 
in gai* di estendere sempre di più le loro libertà (« franchigie », 
«fr.tnchises »), e l’am bito, in cui valeva l'im m unità, il « quartiere *, 
fonie si diceva. Essi pretesero come un diritto, che il governo pon
tili’ io non compiesse nessun attod 'u ttlcio  nei quartieri e che la po- 
Ibi» pontificia (gli « sbirri ») non vi si facessero vedere addirittura; 
b  uiiirisdizione doveva spettare colà soltanto agli inviati. L ’esten- 
«one sempre maggiore di simili pretese eh!** per conseguenza, che 
i malfattori ormai corcarono in quelle contrade un rifugio e che 
i «{'lanieri divennero il nascondiglio della canaglia romana timo- 
N«a della luce. Colà questa gente viveva sotto la protezione del- 
•’inviato, che si faceva sborsare in cambio « mime considerevoli. 
Inoltre i rappresentanti dei governi esteri pretesero ancora altri 
diritti. Col loro permesso, i loro fornitori alzarono sulle proprio 
r-»se l'arm a della nazione rispettiva, in conseguenza di che esse 
*d i loro abitatori dovevano ugualmente partecipare alla libertà 
di «juartiere. (M'inviati conferirono il d iritto di portare la loro 
l! '«sma anche ad altre persone, le quali pur» godettero quindi, 
f»ntro la relativa ricompensa, la libertà di quartiere. Hi aggiunse 
»»M'ora un abuso ulteriore: dietro pagamento si rilascia vano cwrtifl- 
e»ti, che il loro detentore apparteneva al seguito deU'ambascia- 
t‘»re; con ciò questi era so ttratto  alla giurisdizione romana ordi
naria. Poiché inoltre gl'inviati godevano l'immunità doganale, 
«**i mettevansi d'accordo con case di commercio, per far arri vare 
k  loro mercanzie a Koma sansa dazio sotto il nome dell'inviato 
rispettivo. Il profitto «li questi maneggi veniva diviso tra l’inviato 
e il com m erciante.'

Pinchi* a K»ma regnava un simile stato  di cose, riposante 
m iram ente sull'usurpaxione. era impossibile per i papi ristabilire 
l'ordine e la disciplina nella loro residenza. Inoltre questi abusi 
portavano spesso a  conflitti tra  il governo pontificio e gl'inviati.

1 (Ir. Cnili/inUMW 4M» U b  3 H . C tn « . .1 MS. itoJaxi
S*U* 4-kùt XXII II*»») !>*«• «Nm, <MU liWftS 41 <|«sr
lww> tmU « a ri»  *  OmL r * .  ITO*. pf> 177. 1*1. J»1  <WU I I , h I • » t *  r«
V • 1 1 e a a • .
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l)a  questa pretesa libertà di quartiere si era sviluppato *"Uo 
,\|t«>camini 11 il roaidetto conflitto dei ( ’orsi, che porto ¡ni una 
umiliazione profonda della Santa Sede. Innocenzo X I ,  papa d> > i-
* aniente riformatore, prette tin dal principio dei suo pontiticato la 
ferma decisione ili m etter fine a questi abusi. Egli quindi si rallegro 
a«-ai, quando il re di Spagna nel 1 #177 si dichiarò pronto a riti un 
riare al quartiere, ove gli altri sovrani facessero altrettanto .' Il 
papa ne dette pertanto comunicazione immediata al governo frati- 
cene per mezzo del nunzio, e nonostante la risposta evaliva* 
richiese agli inviati di eliminare l'abuso delle insegne; la #tc->» 
richiesta fu rivolta ai cardinali, poiché anche questi com inciala:» 
ad imitare i diplomatici.* Segni un'ordinanza relativa. Allori • 
l'am basciatore spagnuolo, marchese di Carpio, non se ne cu t .. 

Innocenzo gli rifiutò l’udienza.* Dalla Francia il papa sperma 
accondiscendenza, porche là si faceva valere rintlucuza del p» 
cdlco ministro Pomponne.*

Venezia fu la prima, cui toccò sentire la volontà inflessi hi le <!•! 
potite lice . Dopo il richiamo dell'inviato Barbaro, Innocenzo ■ 
chiaro di non voler ricevere il nuovo inviato Zeno, m  la repuhhh . 
prima non rinunciava al quartiere.» Venezia cedette alla ferme/ 
del papa ed inviò nel maggio 1IJ71» un nuovo inviato.1 In Frutici >. 
invece, il Pomponne fu sostituito dal Croissy, ed il cambio si ir 1 
sentire immediatamente anche nella quest ione del quartiere.* 
le rimostranze del poutetlce rimasero inascoltate, e la lit»erta di 
quartiere seguitò ad essere m antenuta.

Le condizioni peggiori regnavano nel quartiere spagnuolo d«- 
marchese di Carpio. Innoceuzo vide nel granile terremoto di Ma 
laga una punizione di Dio |>er l'abuso del quartiere.* Già il 'i l  di 
cambre 1681 egli dichiarii di non voler più ricevere nessun nuovo 
inviato spaglinolo, se questi non rinunciava al quartiere.1* Ms tutti 
gli sforzi non servirono a nulla, dimodoché Innocenzo considero il 
re di S|Migna n .m e incorso nelle censure della Bolla Im corna /*"

* Al Vm w  in tisi« S i  giu*ttn> IH77. in B o JU t , k r .  r ii . l o  l l t .
dr» tlamr I ÌS7 a».

* 1 . r i I r t a  . W  13 l u f l i o  167” . in  l l o j a s l ,  W>r. r i i .
* I-T'Urta il») 24 iMiiniiW«- 1677. tr i SA*.
* Ivi.
* lìltr fi/ in u iM r 4rOm kmUa IO *.
* Ivi I I ;  «1 nanMo di Causi in data 22 #>11* 1»« 1*7». in B u l i l l .  lw  «*■

3S0.
* lt«u»\i ivi.
* l ' i r .  ( . r a i x .  f a  d r  V  d r  l'm m pom ■> a v ita  f i n »  d r*  *•*’ 

X X III  il» 7 * l i  «
* *  Al n a u iu  *(M(na«4n in dala 24 noirtaHir Im m . d« >>■"F“* 

• K  A r c h i v i o  o l i r l o  p o n l l t l r i o .  CI». • allo •!«*> Ut dal* 
1« Irhhtato r 13 apriir IM I. ivi IM

*• Ivi.
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■im.1 Il papa, ilisse, non poteva tollerar«», che con tali alitisi 
Ruma venisse rid otta  ad una Babilonia.* Ma tutto  fu vano. Inno
cenzo incaricò il nunzio di un'ultim a ammonizione, ina hi Spagna 
<i richiamò al fa tto , che la Francia seguitava a goder del quartiere. 
Il papa rispose, che v’era tu ttavia una gran differenza, perchè la 
S|).i.<ua superava assai la Francia  nell'mtenftione della libertà 
di '(tiarticrc.* Allorehè il marchese ili Carpio fu nominato v ice ri 
dì Napoli. Innocenzo fece sul serio colla sua minaccia di non ae
rei tre un nuovo inviato prima della rinunzia al quartiere, (¡li ani- 
h. iatori spaglinoli, infatti, avevano talm ente esteso il circuito 
•lei loro potere, eh’eMO poteva esser chiam ato una piccola città . 
Inimeenzo f«*ce la questiono di che cosa si sarebbe detto a Madrid,

« olà un inviato estero avesse fatto  valere simili liberi à f  ‘ La 
fermezza del papa produsse la vittoria: il re di .Spugna rinunciò 
si >|iiartiere.*

t'osi non v’era ormai propriamente a ltra  diflìcoltà. eh«* da parto 
<1> la F rau d a. Nel 1084 nacquero incidenti, allorché un certo I>ra- 
p ••Ili fu arrostato noi pressi di palazzo Farne-.«* dalla polizia 
p m icia e quindi gli sbirri papali furono trattenuti nel palazzo, 
li locenzo X.I se n** lagnò col re «li Francia e f«*ce notare, «-ho la 
Bl>ertà «li quartiere non era mai stata  ri«*oii«»*ciiita dai Papi; un

1 « • Con urrà«ione ehe In m ttt in i del liiovedi Miti» *i nnovò la l~>lla 
I' w m  ¡tornimi con la «alenile ceretttunia nota a V. E .. ha eoo»éderato S .  i*"

jt. )|u cattolica per l awra*« e| il (omento ehe | « » ti al mantenimento «lei 
T-artiere in Itoma. r ir e  del confina» illaqueata nelle m » a n  per la dupoat 
•»•<na del f  »•, non I*», come per errore è arrilto nella lettera di V. E ..
• mollo piti |«er quello eh* ¿»»«-riamente ne dine il | SO*. Xé «affraca per e»i- 
■«ere il Kc da tale incursione o il ratio rbprtt i  di non voler pregiudicare alle 
•*♦ reali prerogative o l'etetnpio di C| nello ehe (anno altri amt*a«eiat«iri, perché 
»u n ti il tnhanale di Dio ninna di qne.te ragioni »art di alcun momento. 
Intende !*. S*< che V. E . tomi ad insinuarlo alla M‘> * « *  et al wint««nn-, 
i-«trbè, wbene vede per mperietua ch"c opera perdala, tuttavia ruol la sodi- 
•-‘atione di poter dire di non ha ver mai la . iato m »  di amatomi*- •*. M» pel 
desideri« d ie porta della «uà eterna «Unte et anche dell* felicila temporale 
•la • de' «noi terni. conoscendosi per prora che questi inconvenienti erari*. 
*<*li irritano la divina iadignaUone ». Al n a t i a  in «lata 39 marto IM S. fce. e il.

* • • Non pB* 8. !to» abbandonar la ca ia  di levate il quartiere, ne mai 
•» quieterà Ano ehe non rede abolita questa aboatinattone che impedì»*» 
! ammmi'tratiooe della gioatilia e (a divenir (toma a tu  Babilonia j«e» le tacitali 
'an la ltre  ralle  ■ iia itra le  a V. E . e da Ivi a rol*»H  corte. Vaol pervi«« la

!*aa che V. E non r m i  lar Ir «dite M u l e  e d incaricarne la c^w urnaa 
del Re e de* a m u lii  e di minacciate i (Ugelli della divina vendetta E «'■«termi 
par qaaalo ha gtt fapprveentai» ci rea la deterauaatmae ialteaMbiJ» di non 
voler g. ammetter nuovo amUasrtalur* ordinari» o straordinario «he «I*. 
*e prima no« depane acni pevxiem  di radere li qnarltete * Al nana*» in data 
IS aprile |«MlS. iv i

* • Al a anata ia data 3 »»«le. IM S. tri.
* *  Al aatuùo la data S i settembre e Hi ottobre 1**3. iv i
■ M *  M ia  IS.
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nuovo ¡iiviut» francese non verrebbe accettato  il» lui se non dopo 
la rinunci» all» libertà di quartiere.* M» » l’arigi non garbava 
cedere. Luigi X IV  interrogò l’ex—inviato Créqui, il quale amtemi«, 
che l’affare ilei quartiere er» stato regolato »  suo tempo col gover
natore ili Holn»., Il papa invece lo negò nell» m aniera più espr«-*: 
un simile accordo non «ni mai avvenuto.' Cosi la questiono iW 
quartiere francese rimate insoluta.

I>el tu tto  imuipettatamente, il 30  gennaio 1HK7 l’inviato fran 
cene duca l ) ’K»tréw venne a m orte in Koma.4 Già lo «tesso giorno 
il papa fece comunicare al governo francesi* il»l nunzio, che non u 
accetterebbe un nuovo inviato »e non »1 1 »  condizione giù pont i.*  
Cosi era in vista un conflitto, in cui non ersi da prevedere un’arnn- 
devolezz» da nessun» parte: non dall'irrem ovibile papa rifornì» 
tori», « ancor meno dall’altero m onarca abituato »  com battere i 

suoi op|M>sitori colle anni itila mano.
Di fronte alla serietà della situazione si tentò da taluno un» 

soluzione pacitic», così specialmente ila Urbano Ginrio, che pu 
nella questione delle regalie aveva «piegato un 'attività molteplice

* • * 8 . S1» non i l  sarebbe mai indotta ad ammettere un altro amb» 
sciatore, quando questo havnar dovuto pretpnifpre di mantenere nrllusurp»' ■ 
poaacmo del quartiere .VI nunzio tranep««* in data 14 ottobre 1<M»2.
<l‘ F n tm ri«  172*. A r c h i v i o  « e g r e  tu  p o n t i f i r i o .

* B o J A k l .  k i r .  e h .  351 *.
* • fi n m  rrrtiM im » . ch e »opra ta l punto noti si è  m ai aium eaaa co n d ii*«  ■ 

alcuna p chp ai è  d issim u lato  e  to llp rat»  bensì. m a non m ai (w rrnn M  l 'w w i“  
twme de' pretesi q u a r t ie r i» . Al n u n iio  in d a ta  21 o tto b re  IM 4 , .Vw r w l  *  
Pntmrut. loc. r i i .

* * Al nuniio ftanewe in data 30 gennaio liVST. A mmtiml. di A n no« ITT. 
A r c h i v i .« * e g r e t o p o n t i f i c i o ,  t^i morte avvenne fo n  irapru' 
viaampnle. chp l'inviato non potè ricevere gli ultimi MmuDWIi. Kel> ■ w'
* seni* baver potato dare alcun segno manifesto di pentimento (et] tu  Ùmt** 
•voi giorni ron l'abomina* ione drl quartiere «u lo ttn a tck o . non «en*a w  
Umor ben grande (al nuniio in data II  febbraio IÌS7. ivi). Il corpo deffin 
viato • tu beri portato pmccMionatmentp dalla parochia di 9 . Caterina all» 
fU r«4 di S. Luigi pò« qurlla solennità et accompagnamento del B U Joltii«  
famigliati p guardia Svinerà di Palano, di vescovi assistenti e di altri poetai* 
tutti in cavalcata, ebe suol praticarsi con i cardinali decani del i'«»Uegto Al 
nunrio in data » febbraio 16S7. ivi.

* 1.Ila debba dite liberamente al *ig. di t'rotwy et al Re mede»»»“* 
ebe bavendo la S“  Sua « fle t to  per tanti anni e con tanta palim ta l*  «*■ 
lenta ararpatioue del p re tto  quartiere, non vuole in ak«n modo «o4lnti* 
pMt bota rbe è piaciuto a P io  chiamare a rf  l'ambasciatore. né Mlà mai P** 
ammettere alcun nuovo ambasciatore di Ì .  W *. quando q u o ti »in per pre
tendere il quartiere o frane« ««detto nel modo rbe «I c fatto protestare J*a 
volte e ebe ai è protestato t  si pratica con li alti» principi » (al nanne t» 
data » 1  gennaio IW7, .VimwI. di /m acia, loc crt.t- Il a unno liana*« 
orientò piti volte il CraiMy cu ra quest» modo di vedere del papa. In •»» 
lettera del 12 febbraio |t»1 al Croia*}- e*li rilevava di ripetere per In ter*» 
volta questa «H m nvaiM ie 1< W  fhU i p. 2». Ctr. J Im il  P ' . ù « u u u f »  
L'éftìwe aalteaale de SI,- £ e eu  de* a C m », R m u  1*94. U .
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di mediatore tra  il Vaticano e il t-ardinal D ’Esfcrées. Un su«» me- 
ninnale1 «là una viva esposizione «li com e fin allora avessero 
fcillito un dopo l’altro tu tti i p r o s i t i  «li pace. Stav olta  egli no pro
poneva uno nuovo, poiché Miche il Glorio ora persuado, che l'abu sc 
«Iella libertà di quartiere non era più a lungo tollerabile. A suo 
parere sarebbe bastato , p«*r ristabilir«* la piMt\ che il governatore 
di Roma iM-cordasse all'inviato francese una corta lil>ertà di quar
ti.-™, che si sarebbe dovuta estendere, però, solo a  piazza Famoso

alle strade laterali. 11 Cardinal D 'Rstrées a« «etto il progetto; 
il segretario di legazione Itoli» Croce, s««*lto da lui a portare la 
notizia della m orte del duca D 'KstnVs a Parigi, doveva atri re colà 
perchè venisse accettato .

Prima della risposta «la Parigi \enne la «Incisione del papa. 
II governatore «li Roma. Cardinal«' Spinola, aveva approvato il 
progetto «lei Giorio e l'aveva presentato al papa.* Ma Innocenzo X I  
respinse ogni soluzione della questione del «(Uartioro, la «piale 
implicasse abbambino dei suoi principi rigorosi e com'ossioni.1 
Inoltre il papa nutriva diflldenza verso il Cardinal H'Kstreos, perchè 
n«illo tra tta tiv e  sulla questione «Ielle regali«* non aveva im parato 
a <*onoscerlo «lalla parte migliore. Poiché allora circolava la voce, 
«he il nuovo inviato francese sarebbe stato  il canlinal D 'B ltrtM , 
il nunzio Ranuzzi dovette dichiarare apertam ente a Parigi, che 
un Cardinal«« della Chiesa romana non sareblie stato riconosciuto 
a Rom a «piale inviato di una {lotenza straniera.*

Per em iro subito un fatto  compiuto. Inn«M-enzo X I  Incaricò 
il governatore l'ardinal» S p in o la  di far jw lu strare  il quartiere

1 * Kagjrua#li<> (. 14. .V ia n tf. «Iirrrw |«H. A t e  b ■ v I a  s e g r e t a  
p o n t i f i c i o .

* *  Il (Uorio (loc. cit.) draicna lo Spinola am p i* unKaoirolo dalla «uà 
<"hieaa titolar«, di 8 . ('«villa e lo quali Ara conte * n m u lm  piò d'ofnl altro 
d a p a ta  e più d'ogn'allro acconcio a tal b u m cp o  ». |» Spinola In il primo a 
riceve» la porpora da In s o rru o  X I  (I*  ■ettembrr IM I). Égli aveva rrlatianl 
di famiglia rolla Spagna Innorenao lo nomino jfovrraaloiv di Roma; vrtdi 
G c A lx u n  I IS3. IT7. Lo Spinola apparteneva ai cardinali di»po»ti lavo- 
revolmente vrrao la Francia e «UidrrMi di m aslrart la pare eoa l.ui«i X IV . 
l.u tn m o M  per il l^vafdia «lei 14 taglio IM 7 (vedi appreaau p. £SOi ilk»  
di Ini: « Il a lontra Ica quali tra nrrceaainr« poar Hrv un bon l ’ape., »ki c «  
rem enent «etojt (arile, il rat port» k taire dra p i n * .  U alme Ira plaiair» et 
la roaveraalNMi . . .  i on croit. »’il ctoit Pape, on coaviradroit awctnrnt aver 
lai «le re quo Sa Wajrair d M n e iit  • ( t m n l  de» (w ìsh I.. Smm I 333).

* Glorio. *  K a 0 U fl> °  I t  U * . loc. <it-| * Mentre il rardiaal l'Katrr«» 
eolia «peditione la tta  a Parici «M a o  M gM ana aveva ira » ! in opera ta ll  i 
«foni dririntelletto e «Iella prnna per »labilirto eoi Re n o  •*£****. il r*rdinale 
*■ l'ertlta di cum e lwinw  «lei Papa riapmeta: non *r<»ma<Uni il l*apa 
a vera» partito, oode averne la S«* A u  a riB ilU t«  a ln u a  c o m i di n o  ».

* * voando ella i 'aww|iw« d e  ratti ai f a n n  di appaiare I I »  baaria- 
ria al ««detto «anlikiV  D 'E d l* »  o ad altra rasdiaalr a  dri W««en». d n  la

non »ara « a i  per ricevete » a  tal <a»attet» alrnao «li loto. Al n m ila  
in «lata I*  febbraio I t i * .  .V n M .  dì / n u n a  ITT. toc. cit,.
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francese dalla poli/.i;i pontificia.1 Lo Spinotti tu ttav ia  procedetti« 
con molto riguardo, perchè egli stesso, alla pari di altri, s|m«ri\.» 
t ut toni in un’intesa e non voleva creare ad e<wa impedimenti 
Pertanto «gli rimase d’accordo eoi cardi tuli D’Estrées, cito abitai i 
a  palazzo Farnese, che la spedizione della polizia pontifìcia sarei»)»« 
avvenuta solo dopoché il cardinale avesse lasciato il palazzo. Il 
D’E itté e i, j he per SUO conto ora persuaso dell’insostenibilità dell, 
esigenze francesi circa il quartiere, trasportò così la sua abitazione, 
sotto il pretesto di riguardi di saluto, a Villa Punitili presso s. l ’an 
crazio,* dopodiché il quartiere francese fu occupato da troppi* di 
polizia papali, t'iò  avvenne prim a dell' 11 \febbraio ltW7.* L i 
riuuuzia volontaria fatta  dalla regina di Svezia al proprio quar 
tiere rafforzo ancora Innocenzo nel suo proposito di non accordar« 
piit nessuna lil>ertà del genere neanche a Luigi X IV . Tanto pin 
egli si aspettava dal re francese una consapevole arrendevolezza, 
in quanto questi medesimo aveva liberato Parigi da tu tta  la 
marmaglia, e  pertanto nou poteva esigere che Roma d iv e n ie 
nti asilo ili m alfattori.* Il papa quindi fu toccato assai |ien«>*;*

* * Ansi insinuò (Spinola! arargli comandato il Papa iti far marre** |»r 
la p iaua et |*-r Ir vie contigue al |Hilauo tl ortiluili drlla £iu»titia. <¡ior»>. 
((agguaglio t. S J l .  Im. rii.

* "  I l  ra rd in a lr  (Sp in o la ) peri» comi* m in istro  d 'rv p rr ir iu a  «  «ti «■ni» 
and ava « w ii  m o d rra ta m rn tr  m t v r n i l o  g l'o rtlin i «tri Pa|>a. arr io rh ^  Ir  r a tr  
nuii p n v ip ita M rt»  a  ro ttu ra , m a n m a im u rtii  »rm p rr in  » la to  d i a rro B m d am m to  
iti I r a l l a l»  . . .  ;  il trm p rra tn rn to  fu . r b r  p rim a r h r  c lu d u -ia li di n ir t»  ia ro  
mim-iAMM-ro a  p t m t a r  la  p ia u a  r  le v irm a tu r  ilei pa la««»  F a rn ra r , il ca rd i
nale « w  a p p a r t a »  l u i n i n r m lm i  a tito lo  d i m iglior a ria  «  di »anità alla 
v illa  P atu llila  n r llr  v tr in a iu r  d i S . l ’a n rra tio  H »torio. «ag g u ag lio  f. .VI. lo r. r i t i  
A n rb r la  • l ’i tr »  d rl C ibo al K a liu m  in d a ta  I s  feb b ra i«  l« S 7  |.V #hìi*i é* 
t ramrut 177. lo r. r i i . )  m rn tio n a  il • ncfiorno d rl ra rd in a lr  l> T .* ttW  a  Villa 
l ’am ftli.

* * (Sono pumati otto giorni datlr wilniniUl funebri prv U defunto dara 
I*'K«ti»wJ. a g tm tn  (nvrtiio ha mandato r  continua a far pa»ar***ar«- la 
giu*tuia nrl quarlirrr. rbr dalTambasriatorr «addetto i m it a  roo v ia ln u  
ritmati». Il «ig. rardinalr |l'K»tiw» non ha maltrato di morirar •mlimrnto 
ron ammirano>>r rb r rbianqae eonoare rhr »mmrtlrtxlo»! La pretm jw ar 
rh’rgli bavrva di ritener rame rardinalr nazionale r  rotaprotrtioce drlta r a m a  
il mntnuwo i|uartK-fr. «aiebbr un m o te  |>«tc*K»n- drl primo, mentre ron «inni* 
riempio ojcn aitro rardinalr baverrbbe potato prendere la rana M t » a  tal 
IIUIUH» in data II frbbnito IM T  «. SmmtmI, é* Frmmnm 177. lor. rtl.|. Il S » 
V H M  >11 3t dà notar | ian a  delToreupalione il 12 frbhralo IM "

4 * (l'oa la morir drU'inviato franrrar  ) • r  ron la «pootanr» rm im ir  di 
«)urwta Itfftaa  {U quartiere non muatr pia), l*. H** *i prr«aadr rfc» 0  B* 
ckrt»lwiiaumo. rbr »ttrpi». anni «nao. ran tanta *aa M r  r  meri lo da m t« * »  
villa i ladri » gli a»«amini, aia prt non pretendere di —»llm err la  Roma aa 
a»ilo * lai natuùo la data 4 malttn 16»7 Smmtutl. iti Fimmnm 177. lor. « i t i .
sulla rtnutvria drila tutina di ¡*ve*»a r f t  (iaarm rr II U *  t'n a  *  copta «ro*a 
data «Mia lettrra di riamarla al trova « d i ' A r r l i r l o  s e g r e t o  p *  a  * 
l i t i r i a .  .IrM. U t SI I. 314.
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ni>ut« dal fatto , eh« il Croiasy si esprimesse con grandissima 
slt-rigia sulla questione del quarti«»* « minacciasse di mantenere 
colla forza quelPabnso. T u ttavia  Innocenzo faceva assegnamento, 
eh*' il r« nt«HHo pensasse in mani«ra diversa dal ministro, il qual« 
f«>jUeva ogni occasione p«r m ortificare la Stinta Sede.1 Cosi stando 
le cose, il ritorno dell’inviato Croce da Pari tri a Roma dovette 
venire atteso con impazienza, « in fatti il D’Estrtos subito dopo 
l’arrivo di lui domandò un'udienza al papa. Innocenzo, pero, 
er» sotTerunt«, « j>er il caso d'urgenza rinviò il cardinale al s«- 
jcrvtario di stato  Cibo.*

I/« notizie di Pari tri (licevano, che il re aveva accattato  il progetto 
«li < ohi promesso del (¿iorio. ('«ime nuovo inviato Luigi X IV  avrebbe 
voluto mandare il giovane duca D’Bstntas; ma. ]hiì<-Iiò questi ritiu• 
lav a  la nomimi p«»r motivi personali, tornò a *<H*gliere |ier suo 
inviato il canlinal D ’Estrfos.* Spedili mento i cardinali più giovani
* così pure il nepot« del papa. Don Livio Odescalchi, arrabberò 
visto volentieri come inviato il I) 'E st re«**. perché speravano da lui 
li* oppressione «lui quartiere e cosi l'eliminazione del couflitto 
imminente.' Ma Innoceiuwi X I  dichiaro ancora una volta di non 
f*>t«*r riconoscere un cardinale «im o inviato, pen-hi* vi si opponeva 
una Rolla di Urbano V ili .*  Egli fu colpito gravemente dalla notizia, 
fh# Luigi X IV  la pensava sul conflitto coni« il Croiwiy. Per suo 
»»carico il nunzio dovette comunicare al P . La Chaize, che il 
papa si m«»ravigliava assai, come in tali circostanze il re poto»»«
•• imitare a venire assolto in c«mfessi«»ne.* A Parigi, tiensi, vennero 
tentai«» obbiezioni; il Croissy mpoM come la libertà di quartiere 

carattere puramente civile. Innocenzo invece dichiari) al 
Miiuio, che coloro, i quali v«devatu> to g liere  al papa con simili 
' ■ aneggi una parte di Roma, incorrevano nelle censure della Ridia 
lm rorM  Iktmini.* Allorché il Cardinal D’Rstrfas n»»d'udienza 
W  22 marzo venne a parlare d«*lla qumtione «lei quartiere, il

1 II papa chiama U contagno del (rww-r ma • modo ardito. in*ia*t<> et 
n*pM> ». « r paa«ani* «(ni nuora * Al aanxsa la data S mano ISS7. 
d» Frmmnm 177, lo», ci*.

* *  Al nmotto in data 11 m an o  1**7. ivi; fitorto. *  f- 
!•». cit

» ivi f. a».
* • • Le ««ore creatore dH Papa di mangiar *T*do ripntalaw  il fatto. 

Pr» parati il cardinale ». Orili« (HpMnla). . .  e lo «Ina» Ita« Livio od» 
“■«Irò. doni di (Veri, nipote del Papa, «tram a» di prtMtadrt* al Papa 
l am«l«linar del cardinale > Ivi f. M.

* Ivi t. SS Nel rifiuto fallo del cardinale U Oénrto V"de «alo «n alto  
di ortiliU  alla Pranrta di totani citrali Udine« ti nelle virtnanae immediata 
drt papa.

* *  Al n a n a »  in d ata IS m an o  16*7. . f u n t * 4» Ftwmns. Ior. c it. *
* * Al u s u o  in data IS m an o  1**7. Ivi.

rw m k  *> n » i.  t ir .  *. 17



papa non accettò  neppure di entrare a  discorrerne.1 Così ogni 
tentativo di mediazione dovette fallir«.* Ma Innocenzo sperava 
tuttora nel re, che doveva comprendere la giustizia della richiesi* 
papale.1

A Parigi frattanto si «rii riconosciuto, che la candidature 
D ’Estrtos era priva di speranza. Lo ut«,sso cardinali* aveva consi
gliato di hweiar vacante l'am basciata. In  tal caao «gli avreblic ili 
fa tto , sebbene senza titolo, ricoperto il posto, e cosi sarebbe stata 
girata la quostione del quartiere.4 Ma il governo frances« non ;w* 
colse questa idea e nominò nuovo am basciatore il marche*« ile 
Lavardin; la nomina fu conosciuta il 31 marzo 1B87.*

Il papa non ebbe nulla da obbiettare contro 1» personalità del 
Lavardin; ma fece sapere al governo francese, che anche il Lavanlm 
sareiil»e stato ricevuto alla cort« pontificia solo dopo rinuncia J

23H Innocenzo X I. 1670-1089. Capitolo V.

1 • Al nuniio in data 22 m ano I0S7, ivi.
* Il l»iorio »cguitò ad agirt- |mt un compromnuto. Il lo m ano IftftT cch 

pvopoae al cardinale Hpinula d'inviar*« a Parigi un invialo pontificio «tra»? 
dinari«, eh«, comunicarne l'accettariono del I)'K»trée» come inviato. Il Giono 
garantiva in queato rami una aoloaione favorevole della quntion« del quartinr. 
perrb* il »  desiderava di arpre un rappreacntante in Roma. Il (¡iorio ni vanta 
di conuaeere anche I dispacci H«n>ti al nunaio di Parigi, ed a**irura, che tutta 
Italia deaidera una Militatone parifica. Kgli capone. rhr V«-licita ha dal» i«t('; 
»ioni in queato w n »  ai »uoi inviati di Koma e di Panici (*  Ragguaglio I. 57* •» . 
loc. rii.). Viiehr il progetto «ottopoato dal Cardinal« von Fùrateuberg al 
nuniio dì Parigi fu reapinto dal papa. Vi ni proponeva la n p p n w o n r del 
quartiere in cambio della nomina a cardinale delTarrivearovo di lteauvai* 
t*  al nunaio in data 29 m ano I6K7, .Vaacuii, di f'mmrut. loe. eit.). ync-( » 
nomina cardinaliaia era un particolare deaiderio di I.uigi X IV ; cir. Rtmr< 
di* / »ttntrltomt, Romt I 330 ».

* • t St. 8“  va «iterando che . . .  la M“  del Re aia per dar lw r>  all» 
ragione nè Habbia da In w lir  piti in una roaa contraria a  ogni legge hum*»> 
e divina e che non »i pratica nò ni pretende meno tra  id eili e tra  le altre 
nattoni più barbare ». Al nututo in d ata 29 m an o  liW7. V » .i a l  A  f n a o » .  
loe. eit.

* N‘t m »  I l  5.
* Ivi. In qneato giorno venne pubblicata la nomina, mentre la dentina 

«ione del luivardln «eeondo il * (¡iorto ((. «I») era alata derma già U Si »»'»•'
IMI. Henri de ilcanmanotr. Marqut* de lavardin. era nolo in Prancia per I» 
•ne cattive maniere net rapporti aociall. Saint Simon lo chiama < «a grò* b«»t»<- 
cvtrrmemrnl laid. de beanronp deaprit et fori oro*, et d aae mnltorn con 
dalle i. e Madame de !*cvtgn* ne diceva nel 1*71 * C » 1  le Moia» Urbe et le 
moni.« rontUNUt qae j aie januK vu ». t'ir. X i v m »  Il ». La l'n n cu  m *  
puaae«|eva un palàaao d'amhaaciala proprio a Roma. " , pim nlò altura atta 
«renatone favorevole per racqualo di an immobile. Il cardinale |i t r t n «  
•pingeva alla compera, ne) nuovo »ilo ai potrebbe poi lare a Meo» del qnartjrC» 
m u» aver l'aria di cedere al papa «U cardinale D K*treea al re m data I* M  
gin 16*7. Ine. eri..». Luigi XIV rifiutò l'acquatto, perette non rideva dare al 
papa queela «•addtalanoite l22 maggio 1(1*7>. dr. N »vm »i 11 »  Sai confitti« 
col laiaidm  »ano taluni * «ertiti nella Htui>. M4Ì. B i b l i o t e c a  Va*  
I l e a n a .
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quartiere.* Egli ora assolutam ente (Un i«« a  sopportare ogni ingiu
ria piuttosto che cwlere in ta le  questione; Dio, egli confidava, 
» mi abbandonerebbe la Chiesa.* l ’or creare una situazione chiara 
«•«li si decise ad esporre irrevocabilm ente il suo punto di v ista in- 
tuituri a  tu tto  il mondo. Con Bolla del 12 maggio 1687 egli dichiarò 
«oppressa la libertà  di quartiere. I contravventori sarebbero in
corni nelle censure della Bolla del giovodi santo. Venivano inoltro 
confermate le Bolle di papi anteriori come pure la sua propria 
<1*1 28 novembre 1677.* T u tti i cardinali presenti, ad eccezione del 
D'Estrées e  del Maidalchini, sottoscrissero la nuova Bolla.4

Luigi X IV , allorché ebbe notizia in Fiandra di quosta decisione, 
fu talmente irritato , che coniando al Lavardin di jiartiro immedia
tamente por Rom a e di mantenere colà il quartioro in tu tta  la sua 
<un|iiezza; doveva però regnarvi l’ordine più sevoro: nessuno in
corso nella giustizia e niente manmtglia dovevano tm van-i ricovero 
e protezione.4 La partenza si protrasse ancora. L'istruzione por 
il Lavardin è solo del l  i luglio 1087;* il Glorio ebbe tempo rosi 
di tentare ancora una volta un compromesso su nuova base, prima 
che l'inviato entrasse nello S ta to  della Chiesa. I  cardinali Cibo a 
Hospigliosi e l'inviato veneziano a Noma, Girolamo Laudo, ap|iog- 
giarono con grande impegno questi sforzi. Ma i consiglieri pentitici 
lavorarono in senso opposto, ciò che il Giorio apprese dalla regina

* • Al numio U IH aprile IM 7. Smmemt. A  Frmmn» 177, A r e  b i v i o  
• « •g r e t o  p o n t i f i c i o .  Analogamente le • cifre W  Itt aprile •  lo  tn aff
ino I6S7. ivi.

* • Al nnlutiti il 26 aprile 16S7. ivi- ». .«antilA preferì««* • di e*»rr taciu ta  
i» p m i . aiutchè cedere. Ctr. N’i m i t  II » ed una e«pt*»Mnne Minile del 
l"*pa in L m  247. XeUa detta • ('tir*  del 1« aprile 14»* il liantuai venne 
"■caricalo di portare qneala manileslaaione della volontà pontificia • cono, 
“ »•l» del re, del ("roktwy • del Lavanti».

* Testo in JVralwn A* aa. Ctr, S o l. RapfmrU 17.
* Il cardinale Maidalchini era stipendiato dalla Francia, e «perni rtvlamava 

«a f idi arretrati. • pervbè n«n  potendo « « m i iM r  in qneala corte ( llu m iiu j 
•etua Roder delle grafie cbe 14. M*a mi fa. son eoostrrtlo di «applfcrar V. K. 
a voler spedirmi I ordinatila • *4*.; eir. (« te la . A a * « « W i ISA; lo «team. 
l ' * n im i t o *  (44 , n. I. In  una petizione al papa il l t 'E r t lW  «*po«c I motivi, cbe 
I indncevano ad agire coni «"lettera del li 'K t tn m  al papa dei 29 maggio I4»‘ , 
I n i .  I I I  20 t. S2. A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i t i e i o l .  f*«bito il 
giorno dopo comparve in K o au  an foglio votante, cbe ««poneva la « » t a n ja  
dello im ito  secondo il ponto di v M a  papale, f 'a  pabblicato in m pn»ta ano 
t n t t o  da  parte (rance«* il 91 maggio 111*7. A m bnlae gii *  «rn lt l nei < W .  
< W . Jut della B i b l i o t e c a  C a i a i a l e i t »  i n  K o nt a  . ( I r .  inoltre 
W *  teianoni del 24 e  91 maggio I4S7 nell" A r e b i v i o  d e U ‘ a m  b a i e l a  ■ 
t a  a u s t r i a c a  p r a a a o  I I  V a t i c a n o  ( V i e n n a )  Xr. 479. cbe 
m aleaguoo I dae (agli volaaU. Ancbe il C W . l l t U l  p*4 «a. coaliene qnnsti 
d a r«  menti

* (¡torto. * Ragguaglio I. 42, Ine. c tt . C m w tl 4 t» / u i n t r t » « ,  Rmmt
i aio

* V m n l 4* *  / M ln K tw w , £m m  1 £47 w .
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Cristina «li Svezia, il cui »»imo era im provvisam ente cambiato » 
favore «Iella Francia. T u ttav ia  il cardinale Spinola sottopone mJ 
Innocenzo X I  il nuovo progetto, secondo il quale veniva conferita 
agli inviati dal governatore di Roma una lim itata  liliertà di qu.»r- 
tiare, ma era soppresso il diritto di asilo. I l Cardinal IVEstré««, 
sellitene ritintalo dal papa come inviato aveva, secondo quel rh« 
dice il (ìiorio, assentito m agnanimamente al piano.1 In  cinzii 
romani il nuovo piano conciliativo uni ritenuto accettabile, perchè 
capuco ili soddisfar«' ambedue le parti; anche di verni inviati e car
dinali consigliavano al papa l’accettazione.1 Ma Innocenzo X I 
ritinto anche questo progetto, perchè non voleva trattative, ma 
semplicemente (’osservanza «watta della sua Bolla.*

In  Francia, tra tta n ti, si cercava di far apparire in faina luce 
il contegno «Itti papa. Il Ctoissy si perniine di parlare della Boll» 
in una maniera, che fu rib attu ta  vigoronamente da Inn<*cenzo X I 
Quel decreta, dichiarò il papa, corrispondeva alle Bolle dei suoi 
predeccessori e non im plicava nessuna usurpazione dei diritti 
regii.« Particolarm ente egli ribattè anche l’asserzione, che a Boni » 
si esigesse la rinunzia al <|iiartiere in maniera cosi rìgosa unicameiii- 
«lai re di Francia, e si facessero commissioni all'am basciatore spi» 
gnuolo.* Il canlinal D ’Entrée* favoriva la  confusione con ragguagli 
inesatti, descrivendo come insignificanti gli abusi nel quartiere 
francese. Innocenzo usò ripetutam ente aspre parole all'indirii/" 
«legli autori di notizie eoa! false; gli abusi nel «(uartiurp fTance- 
erano tali, che occorrevano davvero i solismi di un ranlin»! 
D 'Entrée* jmr essere co n ta ta ti.*  Anche l'asserzione, che la questione

* O iarí» . *  K i a u i t U a  f «*2b. k ir. r i i .
• * • l’arrra. rb r il m ni» ultimanirntr proporlo a H<* prr n r u »  dri 

rardliual J*. Cecilia ila V«t» litoti« ri a r r  aiorato aurora dalle rari di aironi 
ministri de" prinripi. olir* l aulm iU  dr' rardinali. rhr roonigliaraao a S. !**  
di arrrlla il» . lo f l im r  di mraa» la tti i aggravi rt rhr trrmaww aa arra»»  
damenlo di rrriptora »od t»f alione al Papa r i  al Kr di Praaria ». M ir r a  m w  
dala. A r r h i r i o  d r l l ' a m  l i a t r  l a i  a a u • t r t a r a p r r » • a i l  
V i l i n n o  « V i e n n a )  Nr. S7».

* *  • Ma altrim m tr *  piarialo al l'apa. raalaoliMima per «(arilo. rW  ar 
riporta naoratarnlr il rardinalr 8 . Cerili*. in non rolrt ammrttrre «Iran partii", 
ma rulrr l‘in»rtram a  p n rn a drlla sua bulla ». l ì m o ,  *  Ka « M rtin  I I # .  
lor. «ni.

• * Al aaiuifo in dala SI giugno r  S liuti io Ita * . XmmnmI da f'tmttn* ITT. 
ine. d i,

* * Al nanaio la dala 32 taglio ISS7. tri. ( I r  S a m u t  II la . « e oado 
il qoalr il papa ( ( lo i a  aa  tapparlo drl rardinalr 1> lU lirt*  al rr| «a r t »  pi* 
rallegrai»« drlla tin a o tu  drl re di Spagna al q u r l r t r  rhr drlla dwlnum ar di 
NuMn Torrhi

• • » Non *i p a i impedire rhr «jara rrrrrUl rbr «i a a t r im t»  di a ww r ti  *  
duM(a«nadinr. non «maino di q o i a rotoMa rortr drtlr raataaar IiIh U  ». Il'»fra 
drl 33 taglia l « t ,  .V taM f. éì Fntmn*. loc. rii.». AaakagMaralr la *  (V i»  
drl 13 r  I *  agnato |«Ui tiri). * , U  »«otroar r i  i dwardtai. rhr n o n  »arredai»



del quartiere fosso puramente civile, o eh« essa fosso già risolta dal 
trattato di Pisa, fu respinta reo inamente da Innocenzo. designando 
la libertà di quartiere quale grave offesa doU'autoritii papale.1

Ma il papa era tu tto ra  persuaso ferm am ente, che il re di Francia, 
in fondo, ]>ensassc Itene e solo fosse ingannato dai suoi m inistri. 
Perciò egli non tralasciò nessun tentativo che desse qualche spe
ranza «l'influire direttam ente su Luigi. Non coniava più tu ttav ia  
pw questo sul confessore del papa, il noto P . La Chaize.* In  quei 
ciorni foschi una soddisfazione fu procurata al papa dal contegno 
del jm ipoio romano, che considerava Innocenzo già in vita come 
mi papa santo. I Romani erano persuasi della giustizia della sua 
rau<a e non volevano rapare di offese ai diritti di sovranità del 
pontefice, Ciò può anche aver contribuito alla decisione persistente 
del papa di non cedere, ma, come scriveva il Cilw». di soffrire piut
tosto ogni patimonto, come i suoi predecessori sulla sede di Pietro 
si tempo delle invasioni barbariche in Ita lia .1

Il paragone coi tempi «lei barbari non era del tu tto  fuori di 
!»«to, perchè l'invialo  francese Lavardin si avvicinava con un 
•»iiuito guerresco, e il cardinal D’Kstrfas occupava segretamente 
I’ -lazzo Farnese con arm ali che il re di Francia gl'inviava alla 
•pHciolata.* I l  ( 'roissy si profondeva eoi nunzio in minaccio, <U- 
ni'Mlochò il papa aveva motivo di a*(tettarsi qualsiasi |Mi*sibilità.

Il papa non code nella questione ilei quartiere a Luigi X IV . 261

•*1 prnnMi quartiere «Irli'ambasciatole di Francia, m w  «wl numtwti a lo lla  
eh« non hanno btMigno di prore • non patanoo « w  contradctlt rb» 

“•al «tgnor rardinaie D’Katrrwa. il quale « e r r ila  «empt* la |«rt»picaeta del mio 
"-<*00  in anatenere pand im i et negare le eoa* piti ehiair del «mie di m euo 
fKVno t. Cifra «lei 5 a|mlo ISH7. loc. ci».

* *  « quartiere non è altro eh«* una «tacciala violazione della «ovranitA del
• tal nuniui in data 2 «ellembre IM 7, .V au u l di fn w M . loe. rit i, Con

torna la *  t'itra del 9 a r tin th ir  l«M7 (irti, inoltre la maniera di veden» fr in m »  
ih H nrmni dea Iw tw tw iia , fia m *  I sv i «a.

* * * Vuole (U Papa) « he H. K. taccia dir» • Madama di Mainlenon, che 
!,*»e ha il ado. che non ha il Padre I.» l 'h a i» , di avvertire il Ke che «imi! 
“"■•dente (l.uigi X IV  era caduto da cavallo| i  un a r r i »  del cielo» (al nuncio 
»  dala » •vttembre |IUt7. .V aam i. di Frane«*, loc. cit.|. i*ul contegno della 
^liinlfoon riaperto alla $. !*ed* ctr. L i t n u w  nella f k u t  m ié », I B I ,  
r r  »  7t.

* *  Al nnnsio in data 7 ottobre IM 7. Xmmnmt. di Frane««, toc. rii
1 * Al nuncio in dala 31 otto ber |**7. ivi. In Inghilterra il cardinale D'Ka- 

lr*m rea n n u iien U i come la prima ca««a di m ite  le rioltM e contro Roma. 
N « h *  consigliava al | nnnw  trenceae di no« m b n  la  rito M richiamava 
41 man lenimento m la a te  da parte dell Inghilterra della r irh M a  del caldina- 
u ,n  per il principe Rinaldo d M e . U rbe di ta llo  età alalo ottenuto Egli 
"**bl*fava al governo francane. eh» la Francia Avvera fare altrettanto anche 
•ella qn—tmnr dd quartiere e tratan» inoltre di «dlrgam  c«Jl Inghilterra. 
Tanto comunicava ta td  «undevland nella pi* «tietU  eonadetua al nuncio 
Adda in I-andrà <• lettera del n ana» dal 17 ottobre l«*7 . . t n M l .  «T Ja ftii-  
•erra i ì .  A r c h i v i o  « e g r e t o  v a l i c a n t i .
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Innocenzo, però, non avrebbe pensato a  contrapporre anni ad 
arm i, anche se ne avesse avuto la  forza.1 F rattan to  nel territorio 
di Siena giungevano .sempre più arm ati francesi, che poi ai uni
rono al Lavardin. Allorché quotiti giunse a Bologna, non fu »aiutato 
dal legato pontifìcio, |>erchè Innocenzo era indignato per la mar- 
eia in armi dell'inviato. Kgli ni lam entò, che lo ai trattasse «»ma 
gli Ugonotti, e il procedere della Francia non fece che rafforzarlo 
ancora nel tener fermo alla sua Bolla.* Neppure i principi italiani 
riuscirono a fargli cam biare idea. I  loro am basciatori, per verità, 
fecero tentativi in questo senso, per la ]>rt>occupazione di sciagure 
che potessero toccare a  tu tta  l'Ita lia . L 'am basciatore veneziano, 
senatore Landò, tre giorni avanti l'ingresso del Lavardin a’inter- 
pose ancora una volta presso Innocenzo, perchè ricevesse il L i 
vurdin come invilito, giacche i principi italiani non prenderebbero 
in nessun caso posizione contro il re di Francia: Venezia addirit
tura non farebbe neaaun passo, che potesse dispiacere a Luigi X IV . 
Rimostranze simili fece il granduca di Toscana, che s |hmìì un cor 
riero straordinario a Roma, il quale, oltre una lettera del gnui 
duca, ne p o rto  anche dei cardinali Chigi e Medici. I l papa lasci» 
senza risposta, come im itili, tu tti questi consigli e ammonimenti.* 
F ra  vero, bensì, che una guerra avrebbe coinvolto tu tta  Italia , <• 
che le forzo di Venezia orano totalm ente assorbite dalla guerra 
turca; ma Innocenzo X I  non era un (tiulio I I .  ed era deciso » 
sopportare qualsiasi ingiustizia piuttosto che fare appello alle 
armi.

1>o|mi che il Lavardin ai fu assicurato per mezzo di apie, che non 
s'incontroreldio in nessuna resistenza arm ata, egli fece il 1« novem 
bro 1IW7 il suo iugresso a Roma «la Porta ilei Popolo.* Una guardia

1 * « Intorno alla tona r i alla violetta* ebe r » t i  n laarrtw o . V. E . h» 
parlalo *1 «uc»t*>r di i 'io W t con qw4U prudenza r  «pinta, rke X . m*t apponi*' 
■ Irnilrrttt, non valendo H. #» far |w n< per ililrndm i. «r metto qnand-- 
I* poiane fare. lawriandu rhc Dio ai prenda il pNuwm di difendere la ( i v t u u  
della Mia rana« > (ai naaato il SI ottobre l&a*. .V■*.-»*# J, Prmmrut I?? , loc. «il.»

armamenti del cardinale D 'K ttrn« in Roma rfr. *  *1 nanxtu in dal*
11 novembre I6S7 tiri); XaVBXKK II 11; O t a a .  J a i t u r i r  S92 a., ove 
latici X IV . «dire i leu tarili « le JO0 pistole ( iè  inviale, amm alia «orati l'invio 
di 3»*» mofM-beiti »90 »et»erobre 16*7). a Ila di poter armare in raao di M a « « " 
la robinia traatreae a Roma.

* *  • In tuta rnnfiunlnra mai alntna non è m u ra i»  d ii lu  ««pota dire, 
non pa—ar p a n  nw i dtMtmtle il proredrre rbe ai fa bora dal Re H in riu ai* 
•imo «sanirò d vinario di (im ll i brwt» da quello rbe per ordine di s  \J*» è 
Malo p n lira l»  rnoltn gli Creinoti di raltaln  recito >. Al a i a M  in d al* 11 no 
rrtnbte 1SST «, .V»wi«l, Jt C im m , ktr. cit.

* Retatone di «a  *«rn lr In a n w  in Roma a P a iv i. in d al* IS nove»* 
bre IMT. pnmno O tU S , JaaAamade UT.

* V e divergetti* «ralla dal*. Il S t m u t  ‘ I l  13) dà come giorno d ia 
grumo la dumeti ir *  || n o r m b m  U Glorio (• Ra(«iu|tia L ì« a j d 13 aut t t b m



L'invinto fraílente Lavardin fa il suo in cn t-o  a Roma. 2«3

del corpo di 100 nobili, tu tti ufticiali d«lla marina francese, formava 
il >110 seguito.1 I  cardinali d’Estrée« o Maidalchini gli orano usciti 
incontro o l’aspettarono all'A cquatravena. Si aecompagnarono ad 
e*d il duca di Bracciano, il principe «li Kelmonte, e gli inviati esteri 
a Roma. I  due cardinali, il Lavardin colla moglie e due del seguito 
presero posto in uno dei tiri a  sei fa tti preparare dal Cardinal 
I>'K*trtie8. Aprirono quindi il corteo 30 nobili f mucosi. Dopo il 
h.t<raglio e i mercenari svizzeri seguivano ancora 20 nobili in car
rozza. Im m ediatam ente prima delPinviato procedevano 20 paggi 
e altri servitori in ugual numero. Seguivano quindi le portantine 
per le dame, nobili e i segretari di am basciata. Chiudevano il corteo 
‘.‘0 nobili in carrozza e 2 ’» a cavallo. T u tto  il seguito era munito 
«b pistole, carabine ed archibugi, dimodoché l'ingresso ebbe mui 
impronta assai guerresca. La cavalcata inoMe per il Corno a Piazza 
Navena e «li là a  Palazzo Farnese. Per non irritare i Romani senza 
necessità, il Lavardin non volle almeno entrare a  suoli di trom ba. 
Quindi il corteo passo senza molto strepi!«» per le vie, in cui ai era 
raccolta una gran quantità di popolo ad ammirare lo *pettac«do 
untiti*n o to . Il Lavardin dispensò abbondanti elemosine ai poveri, 
tua solo pochi se ne lasciarono indurre a gridar « Viva Francia ! ».* 
Giunti a Palazzo Farne***, gli arm ati incero ala jmr far entrare il 
Lavardin, dopodiché fu issata la bandiera frane«»*«*. l.a  piazza 
•lavanti all'am basciata rimase occupata «la arm ati fin nella notte.* 

Prima cura «lei Lavanlin fu di regolare il amrvizio di guardia 
di Palazz«i Farnese. Kgli tem eva un attacco «ielle trup|>e ponti
ficie e trasform ò pertanto il palazzo in un accampamento, come 
in t«»rra nemica. T u tto  ciò non sfuggi al pontefice. Kgli fere far 
preghiere nei monasteri e pn»t«stO preaao gl'inviati «Ielle altro 
Potenze contro la condotta della Francia.* Le truppe pontilii'ie

h  altrv fontl U domenira 16 norembre IM 7. g « » l  ultim» dala ¿ la (iw la . 
Anebe U rardinale t'ibo rtlrn  m «lata 32 noreoibtr IW7 auIT éntrala iW U ran tlo  
W  I*  noretabrr «1 nwuw di Colonia Tañara. redi 1.4RMKMI. 473.
( Ir . S o l. Rapp-trU 13 a.

* « i f c a i» .  AmtmumtU S M m .
‘ II 1Im w .1I (K in im u M  I 443) paria di «a'arrer»*a»e «leí Runtani per 

¡I papa. doruta ai Iroppo n«uf* nd mk> ( v t h m  M k  Stalo «w l—«artáeq. 
I4 IÍ «rede di polen» «ptnrar *tl « F .rrira  1 coa qor»«0 motivn 9mm lont* 4  
»«• eifra «M l'ín ra i»  t f o n u i »  a Roma. Ia a 4 » . del JA «Mofare IM7,

* "a l lr o tr a u  dd U r a r i n  cfr la id a iw w  «M eafdioaie irK d rfc«  al 
re in dala t i  noretabr* l«W7. |* w o  N t m »  II 13 a.; titorla. *  U acroa«!» 
f. Tm«*.. ÜiuIM baiwM M U  t«lt» IS a .; C l a n .  .<«■*■»«adr JM n . id u w o » «leí 
eaidmaie t'ibo al aoaato Tañara ta Cotoala del 23 ttpr a tilitf l * « í .  prwao l a t í -  
* * » .  W rf 473; Jtwaeil 4 a  fiufrwftMu, R a m t  I ÍW

* RrUuaoe del U r a id n  del 3n mar*» la s *  al re. ia X » m « l  II 13.
• iw i l iartato I n a i w  u m  a ltm i. ebe il papa l a  tallo  l’a lau a  
Fam ew da prnrmiia ti di pentlealt. rW  «Alaraao roal>mi*ta«ate innaoai 
a l palaaaw e raalaraao  «almi II L a *a rlia  a«—f w  di falla  «(iii to n a
per iratleaemi «lal mandar d M n  al « peaileati • i «aoi «nidalt
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ebbero ordine ridonino di non avvicinarsi ¡tl quartiere frano«««', 
|mt evitare qualsiasi occasione di «contri. Innocenzo volle aspettare, 
che il li» vani in ai ren d ere sgradito da sé al popolo romano con il 
suo comportamento.1

Uno dei primi a tti del Lavardin fu di eliminare un addebito 
alla sovranità degli inviati, facendo finalmente ordine nel quar
tiere france«*. Si erano cioè annidati nella corte del palazzo 100- 
‘„’OM vagaliondi, di nome e provenienza sconosciuti a tu tti. La mar 
maglia, che si dava colà appuntam ento specialm ente durante la 
notte, poichò le porte rimanevano sempre aperte, veniva »posso 
alle mani, e il sangue scorreva. Il Lavardin dovette ricorrere all.* 
forza |w>r ripulire il palazzo. Q uattro Svizzeri della sua guardia 
privata non bastarono, dimodoché Ni porte dovettero esser occu 
paté giorno e notte da otto  uomini. I l  quartiere venne inoltre 
perlustrato continuam ente da altro sei guardi«.* I l Lavardin, 
infatti, aveva avuto da Luigi X IV  comando rigoroso di tener in 
freno la sua gente, provvedere aU'ordine «ni alla tranquillità nel 
quartiere e punir rigorosamente infrazioni eventuali. I»el recto 
egli non doveva adoperare le armi. Se non otteneva udienza dal 
papa, il suo compito era di attendere in ogni tranquillità la m orte 
d’Innocenzo, vecchio » m alato, per agiro poi sul Conclave e mettersi 
in rapi»orto col nuovo papa.*

Ma egli non doveva aver la fortuna di assolvere questo compito. 
La condotta m alaccorta del («avardin fu il primo «»stacolo; un *»■ 
con d o , ancoro piii grande, provenne dal cardinale d’Bztrée», il 
quale non poteva rassegnarsi, a che l'am ltasciata francese, tenuta 
da più di cento anni costantem ente dalla sua famiglia. fo«.*e ora 
in altro mani. Solo l'autorità del re comune tenne in piedi Pappa 
rotile intelligenza dei due funzionari francesi. Alla fine del suo 
soggiorno in Roma, rim asto senza alcun successo, il Lavardin 
rendeva il cardinale responsabile della sua sfortuna.*

Innocenzo X I  non poteva non scorgere nel m m portam ento 
del !<avardin nn'offm a gntsaolana della propria sovranità, tanto 
piii che le proprie misuro contro la libertà »lei quartiere erano del 
tu tto  giustificate. Colla sua condotta il l<avardin era incorso senza 
altro nelle censuro della Ilolla «lei Giovedì santo.* T uttav ia egli

* KcUnonr di un t i m l r  Inu m w  in Roma a Parigi «M 23 aotrath ir 1**7, 
ia U fm v  3 set « et». N u t v t t  II  1«.

* Kivmiì 4 * t  {Mttwfinw. ICmh I SIO. Qarata d m -m » « »  <M ^ u r tà e '  
t r n n c  U a l l iy | u U  dal U t M d in  • I m o  n r llr  *«w> I r l u m u  <M 9 0  M i t o  *  17 mpntr 
• **»  a l i» ; d i ,  N « r t m  I I  1 4 * .

* I t i . lits iv . .la lw w d f 1M . 4*10. Knwtl d «  fu tra rtm * . Rrnm» I SIO.
1 l a  ps**» « I  i partfcvUri. appinwn p JM . ( I r  (H a i« . « ! * ,
* Iuno* «■«»•> r ì ln m *  (k r  tw l I n »  anrbr drl ratdioaV t> |.|r*»«. eoa 

I*®*1*  l *«rddoti> In ( i u i x ,  Amèmtmml» 40J. T e li  M rkr 4ti la
M U  17.



Il papa rifiuta l'udienza a Lavardin. SOS

non tralasciò di chiedere un'udienza al papa. N aturalm ente, ora 
da» attendere, che gli sarebl»e stata  rifiutata; o por questo caso il 
lavardin aveva istruzione di prender la via delle minacele. Rgli 
doveva esigere l’etecuzione del tra tta to  di Pisa, secondo il quale 
I . i 4 n  e Ronciglio ne dovevano esser restituiti a Parm a,1 e prospet
tare addirittura l'occupazione «li Avignone. Frattanto  egli protastò 
contro il rifiuto di udienza. Sia con questo rifiuto, sia altrim enti, 
*i fece sentire al Lavardin, che era scomunicato.* Per la festa 
di S. Lucia si usava celebrare ogni anno in Laterano uiui messa 
«»tenne, in ricordo del ritorno di Enrico IV  di Francia alla Chiosa 
cattolica. Allorché il papa seppe dell'intenzione del Lavardin 
di partecipare a questa messa, ordino al cardinale Chigi, arciprete 
dell» Basilica latoranense. di sospendere immediatamente le fun 
noni religiose, ove il Lavardin comparisse.* Nessun altro passo 
Innw-enzo X I  foce contro l'inviato: ma con tan ta  più attenzione 
» imi lo sviluppo ulteriore delle cose. Ma miche entro questi limiti 
la sua condotta destò a  Versailles gran malcontento. Allorché 
«t apprese colà, che il papa seguitava a rifiutarsi «li ricevere il La- 
'  *rdin, il Crois*)' comuuico al nunzio, che il re altresì non gli avrebbe 
' ■ordato più udienza.*

Il Lavardin aveva fatto  le sue visite di arrivo agli inviati in 
Roma e ostentato sentim enti amichevoli ver mi Innocenzo X I . 
"•nibra ch'egli parhùute particolarm ente esplicito all'inviato dei 
Maltesi, Marcello Sacchetti. Egli viaito anche i cardinali Cibo e 
spinola e fece intravedere ad essi come all'inviato di Malta, che 
-‘Ila prima udienza rinuncerebbe ai piedi del papa al quartiere.*
Il «"animale Cibo, del resto, colla sua posizione equivoca tra  papa e

• Ctr. IVrtr | di qacato voi. p. 3*7.
• Oiaatf/laaftMr deùa W in 17 ». Il lavardin «4P —«-orni«’ U w »

'h .  Ktrmrtl I»Mrmrltmnm. Kamr I S I I * .  |.a n r k m a  di r*rM t»W  «Idia 
' Uiuoia drl trattata di i*M  n f u n l t n l r  ('Mina renne rna«i<1uU a l.aup X I '  
f»è i>H |(WI dall'ahhe Mei*«, II Mdani pmpow il 14 febbraio IM I I inrio 

nn iw frita  di quattromila tentoni a <’«tn> p n  m M ndirr U papa t*  «‘tira 
da l.aun dd 14 lebbra*. IM I. .V iu h I . dà Pntmnm IM . A r c h i v i o  
« r e t o  p o n t i f i c i o ) .  W l IM 3 il ('io ìw t d rk u tn  a ll  inviato «li l'arma.

la l’rancia non arrva am iiatam enle natta in n m ln m . ore il d o n  intcn- 
**— » 'lai papa l 'm r u » w  airi trattalo  <U l’uà (• l j » n  io «lata S4 (tu -
«Min IM 3. tri ITO).

• • « Il Papa, rbe mirabilmente N (m « a tu  tali# Ir pnawoni. all'ora 
' * * « *  a i ru p n n  dd hm  pobbn» i «limoli ddla t r w M u  privata. *i «*• 
tacila  ta lm ar inftiaria fa la lai »oppmma dal eoM gbo. m  fa «oppr*«**. 
cnta'altri rr*d*4tm». «lai tiaK **» . «¡wri». • Kaonu*)»- I-

• arreno», il lo  dicvmhr* l«*T. rtr. ( i t t i « .  , 1 4 1 1 .  Il papa
•  le*»  »• pellaio. poécb* p i  eoo • « »fra M  >• iH in ab w  IM7 di 
Fmmri* 177. J t r r k l r l o  o | t » l o  p o n t i f i c i o *  murto il naiuio ad

p a lM itt. ore gli r m i w  nevato l a o m »  alla ( ‘art*.
• *"** era cmalio. in qaaato U l| i X IV  gU a rcra  prm m lto nettamente 

■ d ii» tra im i*  «li w a  tollerar* a n a m  faw riia« ad l ta b u o  4dla « a  imma
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rn, aveva |>erduto I» fiducia di ambedue lo parti, del che ni lasm« 
con il cardinale D’Est rèo«.1

La situazione peggiorò, allorché il governo francese minaccio 
al nunzio Kanuzzi l’occupazione di Avignone e Castro. Ciò avvenne 
dapprima per mezzo di un ta l dottor Ammonio, il quale riien 
al nunzio proporzioni dette al riguardo dal re e dal Croissy. Per la 
«tessa via il papa fece sapere al re od ai suoi m inistri, ch ’orano 
in co rsi, con la loro condotta nella questione del quartiere, nella 
scomunica maggior«, e con il loro procedere contro il nunzio si 
attiravano sempre nuove consuro, che affretterebbero la punizioni’ 
di l»io sii di loro.1 Il Kanuzzi era stato incaricato da Innocenzo X I 
già dopo l'ingrosso del Lavardin a Roma di far sapore al re, che 
egli era incorso nello censuro <l«lla B olla  del Giovedì santo.* L'Am 
tuoni« esegui l’incarico presso il ro, il quale non no fe c e  gran conto, 
perchè riteneva il conflitto del quartiere di natura puramente 
civile. Tuttavia Luigi impose uH'Ammonio un profondo silenzi« 
sugli avvenimenti.4 Il Kanuzzi richiamò l'attenzione della Curia 
|M>ntil)cia sullo conseguenze di una pubblicazione di questa scoim i 
nica. La pubblicazione venne omessa, o cosi tu tto  il fatto rima*« 
un segreto, rivelato solo dallo ricerche moderne.*

ulti {quarto?*). L ’aailn ai malfattori e alla marmaglia d'ogni genere doveva 
wipprnMo. Xon dovevano aver luogo giuochi pubblici t  il U ra n lin  do

veva astenersi aneti«' dallo »concio delle fclfrr* «1« fam ùtarM . Eliminando Tabu»«* 
del quartiere. Luigi ip m v a  di soddisfar» il papa riformatore. Ctr. Rtrmc*! A» 

Rum* I svi. 310. * ir li immmMi che l'amliaaciatur fosa« alludieiia» 
avrebbe depmto a" piedi del Papa e ceduto il quartiere ». Glorio, • Ragguagli»1
I• 73.

* Iv i
1 * « eh* la M*a Sua et i «noi ministri sono incorni nella «comunica maggiore 

impnsta da qoeU'autoriWi che Gm ù Christo. Signore noatro, ha laaciato al 
ano virario in terra contro chiunque fosse |>er usurpare il prete««» franco, che 
«■*>11 n w n  di mali trai lamenti fuor «l'ogtii convenienza e dritto • V. 8 ., 8. M“  

*ltr» che aggiungere cen»ure a censure et accelerare quei castighi che 
IH» «in hora ha difteriti ». Al nuniio in data 16 dicembre 1687. .Vaiviaf. A
/ '»«fi« . Ine. r ii .

* I U » «  B ,  C noaaw unilin  610.
* Iri «34 ».
* tr i  61». s i pone U problema, se Innocenso X I intei«« veramente dichia

rar» il r» la n ttu  Mila f  r a a a w im l u  Ialite sealeaiw*, rale a dire «e co« quella 
»•mumearia«* al re egli rolle creare un atto giuridico. Il D u b n d  dà troppa 
impurtanr« alla «ras*, giacché nei dispacci compaiono asm n an i simili d'inno 
rena» \ I ed hanno piuttosto il «m m  « a  rigore • Luigi X IV  sarebbe «coma 
meato, cioè ta Im u  della Rolla che infliggeva agli a tti contrari al divieti» del 
quartiere le censure della Bolla /a coca*» I n a ia i  (cfr. la premi «li pnstfionc 
d InnonmM \ l contro il re di Spagna in data 59 m ano IM i. sopra p SU ' 
In caso di «na scotano*-a ver» e propria, deliberata, il papa avrebbe certo richia 
mal» <««lempuranmsairnte U tuo numi» da Parigi, fo n  qarala interpretazione 
ai «paeghetebhe inoltre la posteriore energica smentita del papa al cardinale

«wr«a»»to hi quale nessuna a cera pensato alla scomunica di Luagi XIV



II papa pone l'interdetto sulla chiesa di S. Luigi. 267

La m inaccia d iretta di occupare Castro ed Avignone pare sia 
»tuta ia tta  dal Croissv stesso al nunzio la prima volta il 2 6  dicem
bre 1687.* False voci, diffuso in Parigi su quanto avveniva alla
< 'ongregazione del S . Uffìzio e la cui fonte doveva essere il I P E strées, 
non contribuirono ad un miglioramento della situazione. Per in
carico ilei papa era stato , ciò«'*, comunicato ai cardinali nella detta 
<'ongregazione, che non avessero nessuna relazione col Lavardin. 
Il cardinale D ’Estrées dichiarò di non potersi attenere a questa 
prescrizione, perchè m otivi impellenti lo costringevano a fare il 
contrario. Lo dicerie dettero a tu tta  questa faccenda un aspetto 
cori contrario alla Francia, che il papa fu costretti» a  rigettare 
tutti gli abbellim enti com e contrari alla verità.*

Fin qui Innocenzo X I  e Luigi X IV  si erano lim itati in  sostanza 
ad osservarsi reciprocamente. La situazione cam biò, allorché il 
papa non si mostrò disposto a favorire i piani di Luigi nella que
stione del coadiutore di Colonia. Il Lavardin divenne sempre più 
privo di riguardi, perchè sapeva, che il suo re faceva dipendere 
l'eliminazione delle divergenze precedenti fra la Santa Sodo e lui 
steoso da un'arrendevolezza del papa nella questione di Colonia.* 

Gl'incidenti del Natale 16M7 condussero ad un urto aperto. 
Il Lavardin si recò la seni del 21 dicembre lt»M7 alla messa di mez
zanotte alla chiosa nazionale francese di San Luigi.* Alla porta 
della chiesa fu ricevuto solennemento dal parroco, abbé d’Hervault, 
uditore di R ota, e dal resto del clero, e condotto al Coro, ove era 
preparato per lui un inginocchiatoio. Kgli ricovette la comunione 
cogli altri fedeli.* In  seguito a  ciò, il |>apa detto ordine al cardinale 
vicario ( 'ar|M‘gna di porre l'interdetto sulla chiesa di San Luigi, 
perchè il clero di là aveva ammesso alle funzioni od ai sacramenti 
il marchese di Lavardin notoriamente scomunicato.* Il I^avardin

(• rb» ha mai pennato • •eomuniehe et a u ra a in k a ir  il Re .t
624]). «enia ammettere, rome (a il HcimcEi. (loc. riU 629*. una nvIràiuM
mentale.

* AmbaamAr 411.
■ • Al minilo in data 16 iirrin b f»  16*7. X mmHal. Ai Fraacta, loc. cit.
* t'fr. »olla questione di Colonia «pjiWMo p 274.
* i~* tirila Imita chiama quarto un p*»*o straordinario del 

Lavardin per «fidare il papa, itiarrbr Ano allora non era a » ,  che gl'inviati 
(n o m i parteeipewe-ro • questa n m > . unita eolie guarani «re.

* d r .  l i tu i* .  Amhumdr 403; N t r t M i  || 17; d*tla balta 
IS. («torio. * tUgsnaclin t. SU* ».

* L'interdetto fu pubblicato • «lampa U 20 dicembre 1**7. Ve n’è un 
memplare nel <W  fliU l p. S. U  Arila balta (IS) dA il te*to 
latino ed un* traduzione italiana L'interdetto fu tolto aolo alla fine del feti- 
tarai« IO**, e aolo per riguardo alla parrocchia: cfr. * t'ifra al nonno del 2 marao
16**. Xmmttmi. Ai frmmna 177. A r c h i v i o  a c e r e t o  p o n t i f i c i o .  
#•11 interdetto contro !*. Luigi ai trovano afe-uni * « m iti teoioKiei. «torn i a 
poli tori nel (W . H » ib m a .  B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .
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pubblico allora un» protesta contro il decreto papale, in cui dichia
ravi» l'intervento d'Innocenzo X I  ingiusto e le censure invalidi-; 
con un« strattagem m a riuscì a far pervenire il documento nelle 
mani dei cardinali.1

In Francia la notizia di questi fa tti fu come olio sul fnoeti; 
ma la «il nazione generale « specialmente i desideri francesi riguardo 
a Colonia, eh« non potevano effettuanti senza collaborazione del 
papa, trattennero ancora per quel momento Luigi da violenze. 
Tanto più «gli ricoperse di rimproveri il nunzio di Parigi. Il par 
lamento di Parigi ni occupò por detdderio del re della nuova situa
zione. Dionigi Talon tenue in Più-lamento il 23 gennaio ltlXM un di- 
«corno con le accinte più gravi contro Innocenzo. Egli dichiari» i 
diritti della Francia offesi dal papa, che si appoggiava alla teoria 
della infallibilità papale. Innocenzo veniva novamente presentato 
come un tllogiansenista, che prestava orecchio troppo compiacente 
ai suoi consiglieri, nemici dichiarai i della Francia. I>a q uosto terreno, 
spiegava il Talon, era sorta la Bolla contro il quartiere, e altre«! 
l'interdetto contro 8 . Luigi, rappresentanti un abuso del potere 
IMditiflcio, poiché tu tta  la questione del quartiere aveva un carat
tere puramente civile. Per i d iritti m inacciati dalla Francia il 
Talon non vedeva altra salvezza che un futuro concilio, al quale 
appettava.* T utto  il parlamento «i uni a lui, appellò ugualmente 
ad un futuro concilio universale e proibì la pubblicazione della 
ltolla.* Il discorso del Talon e il decreto del parlamento furono 
stam pati, e la m attina deU’8 febbraio 1 688 affissi, insieme colla 
protmta del tavardin . in vari luoghi pubblici di R om a.' I docu

• Il Irato t i u m *  *1 l im i  uri < W . /li Ut p. 11 w,; una lr«lu*n»nr i l t l u u  
Ivi T m. l"fr la n M m ir  iW t'ibo al nnnain Tañara di ('«tonta in dala SS di 
rattbrr 1*»7. in l . i ruwrfc.  Uriti 474; S o l. RaypatU 13. 14.

* Il Ira«» «|r| dw<4M Talon (ratratto dai rrcistri parlamentari) ori (W - 
Ihkit pp ! »  4 }  Il Takxi ricorda al Kranr-rai il contegno nella quralmnr drt 
•'*•»1 t»»ti I W  I di «turato rol. p 37#).

* \pprUo »  d rrrr lo  in V ra tiaa  7 *  «a. N rl ( W  J f i .  c<u  3 0 *  drUa B  i 
. ? ' * * *  /  » i » » t l n i f  i n  R o m a  si I r o r a  una «tam p a orig iaa le

•W dwfrto II Irato è tw W  nrl tW . IUU$ pp. 43 4«. Cfc. la trlarioor «W
• i l«  al i n i »  Tañara tn tolooia dr» 21 trbbraio ISSS. in L * * * * t a .  lor rrt 
t 7 S . r U «  « «Ira al Sna«*o drl IO lebbra» Iftxs. W  W. Pmmtim, Ww n i-

• l^ tlrrn  drt rardlaatr n b o  al nana»» tolonia deU S febbraio Ito-*. 
in l^ m v fe S t Inr «ni 4*À. t mi r?m t|Ntt« la lolU  pabblirifttir«, U  qtulr 
pmdottt «vraw rnlr ladroni II Larardtn wwtrnnr la trona. rb r in n ati e * *  
citanti il b>r» Mandato non potavano emer rol pili da prnr n r lra ii t tk k r  È 
naa rvplira pestlUMa U pi* «olir n la la  M U  UOm. rb r ai ri voi 
« e ra  contro W aw rr«e«i drl U ra rtim  «penalmente nrl 3» rapitolo, p. S* sa.
In a  r«pw  di qnralo rapitolo è nrl CW. lU U l pp I»  SS r  nrl U t  fan . » »

a !L  V- 1  • ' « • ‘ ‘ • • • » t i » » ! »  i t  R o m a .  Molli pareri r  icnlO  
IS IWMfl W T 1  r t  I  i r  » a  . r * , r l o  p o n t i f i c i o ,  .In t .  I l i  a». *»  e SI.

prtartpali «Wla 'wrrrntr franrrar vrnnrrn condensate ari quattro *•  
(urnii art ir oli. di m i ti arrapò I ln«|u»MtM»ne romana;



menti si poterono leggere perfino a S . Pietro, ove erano affisse 
l< liolle pontificie, e alla Cancelleria; il L avanlin  li trasm ise anche 
ai rappresentanti diplomatici ed alla regina di Svezia; fu eccettuato 
Milo l’inviato di Portogallo.1

Il Lavardin approfittò anche in seguito di ogni occasione por 
mortificare il papa. In  maniera provocante si recò alla messa a 
S. Pietro. Innocenzo quindi comandò a tu tto  il clero di Roma 
di sospendere im m ediatam ente In funzioni religiose all’apparire 
del Lavardin. Proibì ai suoi soldati di salutare il marchese, e co
mandò, che al palazzo pontificio, ove spuntasse l'inviato francese, 
»1 stendessero subito le catene per impedirgli l'accesso.'

Sem bra che il Lavardin fosse sicuro ¡dia sua com parsa delle 
oimpatie di certi am bienti insoddisfatti di Roma. Il centro dei 
malcontenti era costituito dalla regina ('riatina di Svezia, sulla 
quale era imi>ossihile ogni calcolo. Poco tempo avanti la venuta 
dui Lavanlin essa era entrata in conflitto t'oli Innocenzo X I  a  causa 
del procinti mento di organi della polizia pontificia contro un ven
ditore di acquavite, che apparteneva al suo seguito.* L'incidente 
sembra aver destato in lei un rincrescimento per la sua rinunzia 
al quartiere. Gii» nel luglio 10H7 un agente francese era in grado 
'li riferire da Roma a Parigi, che la regina di Svezia aspettava con

Lavanlin continua nelle prorocacioni. 2(10

1) « Minii>U*r retti*, legato* <| uomini arti peraona ettari! inter natiotiea
’•«tiara» M rrou orU  e»t. non pote*t uni|nani ittrurrere ren*ura» errle»ia*tira* 
imo hi* quae »periati! funrtioite» «ui officii » (dalla protesta del I.avardin e 
«lai di*ron*i del Talon).

3) « Sufficit dieere Man li Larardin n w  legatura Kegi» rhri»ti»ni»»imi 
et rniuequenter evemptum ah omnibus censuri» m -ln u tlirU , quamdiu cha- 
radere ilio erti inaignitu» et quamdiu exequetur mandata regi», domini »ui » 
dalla protesta).

3) • Quod l*apa non potuerit cottdemnare tamquam leg»ttim. quando, 
quidem carattere ipaiu» rum reapectu »uarum fune!Kinum eumetiil f f ) ah 
bia fulminibu» • (ex artu appetì.) ».

4) • Ncque rege» uoatri. ncque eorum officiale* po»»unt «w*e ohnolii 
alieni excommunirationi prò orniti quod n»piril muneri» «ui exerritiura ».

Molli pareri, tra cui anche uno dello ScbeMrate. furono presentati. l'In* 
quietatone concluse. rhe le te»i sopraddette erano eretiche» ed elaborò la minala 
di una rondano», ma non »é andò oltre. t i r .  Ji» . l a i  a»», loc. et*., urm »1 
trovano gli atti in brutta copta del cardinale f»»anata, membro del tribunal« 
dell Inquininone romana.

* t i r .  la relazione del Lavardin a Luigi X IV  del 9 febbraio l i * * ,  in S a - 
t u »  l i  17».

* Ctf. lavardin al re il 3 e IO febbraio I4M , in X an txsfc II I* . Alt ultima 
lettera il l-avardin acrltw  la prntbùnooe d 'In iu rn u »  X I per tutti i diverti
menti di t ‘araevale, e la »pwg* rame diretta »penalmente contro di lui. perché 
il papa voleva alimentare il malcontento del popolo romano I.» proibizione 
tn iru .ru  ai contravventori di m a  maschile U  condanna alle galere, mentre 
le donne dovranno rsecr punite con multe per« mane Uno a II** ' «rudi d'oro
*  piti. I na »lampa originale dei divieto, del 9 lebbra*» l«M . nel I W . fliUl p. I.

* t i r .  O u t  n tr  II  339 a.
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gratulo impazienza l’arrivo tini Lavardin, perchè aveva speranza, 
eh« allora la situazione in Rom a peggiorerebbe; dato il suo mal
contento verso il papa, ciò le  riuscirebbe di gran soddisfazione.1 
Tanto l'am basciatore spaglinolo quanto altresì la regimi speravano 
«li riottenere il quartiere, poiché reclam avano parità colla Francia.’ 
Cristina si era messa in relazione col Lavardin già prima della en- 
trata  di lui in Roma e gli aveva offerti i suoi servizi.* Essa ri
tenne pertanto il momento buono per sfidare l’au torità  pontificia. 
Il governatore generale di Rom a aveva appreso, eh'essa voleva 
recarsi ad un’accadem ia scientifica, e la pregò a non voler acco
gliere nel suo seguito soggetti che avessero da fare colla giustizia. 
Cristina fece dire al governatore, ch’essa aveva gran rispetto di 
lui; la prova migliore era, che non faceva gettare il suo messaggero 
dalla finestra. Dopodiché uscì con gran seguito, portando con sè 
tu tti i suoi p rotetti.4 Il Lavardin riferì con soddisfazione circa il 
cambiamento «li umore della regina. Essendovi interessi comuni 
nella questione del quartiere, non si foce più conto dei dissapori 
reciproci precedenti, e il Lavardin ebbe il permesso «li visitare 
la regina. In  questa occasione Cristina avrebbe intonato grandi 
lodi al re, ch 'ella «»«aitò come l'«»roe del secolo, m entre per il papa 
non ebbe che invettive. L'inim icizia fra  i cardinali D ’E itréw  ed 
Azzolini può aver contribuito all’avvicinam ento della regina «li 
Svezia al Lavardin.*

teneste condizioni di cose fornirono al governo francese un 
appoggio gradito nella sua posizione ostile al papa. .Ma Inno* 
cenzo X I  rimase fermo, sebbene gli rincrescessero assai le mor
tificazioni inflitte al suo nunzio. Egli era tuttora persuaso, che 
Luigi X IV  non conoscesse il vero stato  «Ielle coso; poiché si ripro
m etteva successo da un rischiaram ento del re, incaricò il nunzio 
Ranuzzi di rimanere in rapporto anche colla superiora di Saint-  
Cyr, Bri non. per infinire su Luigi m ediante questa via.* Allo stesso 
scopo sperava Innocenzo di avvicinarselo grazi« all'influenza «lei n» 
«l'Inghilterra. Già nel marzo 1(187 aveva fatto  p iegare Giacomo II

1 «tÈH ix, .4 a A iu ra lr  3 M .
* Irl.
* Il L a rn n lin  al re  in «lata 5 novem bre 1687, p n w o  N »vr.s>t I I  20-
* G É U X , Iw . c i t ,  4 0 0  «.
* t 'fr .  N a v e n n e  I I  2 0  ». Il IV K n lr r «  ni t l m t i  di n p p m r n l a r i  a l re di 

F ra n cia  la  co n d o tta  del U r t r d i n  a K om a com e m a la cco rta  ( iv i) , t i r .  G r u  i b t
I I  3 4 6 m.

* * * S. li"* «offrir* con lo r tru *  tutte 1«* violente che pote**ero w e rr u*»l» 
e continuerà a gemere avanti Dio. donec tran*eat iniquità* • (al nunzio in 
data 17 febbraio I6H8, ,Y*widt. di Francia 177. loc. cit.). Il nunzio era »tato 
•timolato già con * l'Ura del V dicembre 1687 (ivi). « che mantenga e »trina» 
•rtnpre più U corriapondroiza con Madama Brin (!) per tenere almeno aperta 
una »trada da tentare d'illuminare il Re «opra le cow che potranno occorrete >-
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por mezzo del nunzio di Londra» Adda, di richiam ar l’attenzione 
del re sul suo ingiusto procedere e di trattenerlo  da passi u lteriori.1 
Fu una gran consolazione per il papa, che tanto  il re d’Inghilterra 
quanto quello di Spagna comprendessero ed approvassero la sua 
condotta. La sua speranza riposava ora, dopo Dio, su questi due 
monarchi cattolici.

Il nunzio di Parigi non era in condizione di poter fare nulla. 
Egli era sorvegliato dall'arcivescovo di Parigi e dal La Chaize, 
«he riferivano al re tu tte  le sue azioni e tu tti i suoi passi.* Ma il 
De Harlay non ste tte  contento a questo; congiuntam ente coi m i
nistri egli esercitò sul clero una pressione, perchè si astenesse da 
rapporti col nunzio.* Alla corte inglese si riteneva, che l'arcive
scovo di Parigi fosse l’autore delle mosse antipapali in Francia, 
« si sospettava il La Chaize di far causa comune con lui.4

Dei sovrani catto lici specialmente il re di ¡Spagna stava dalla 
(«arte del papa; sembra che Carlo I I  proponesse addirittura al 
papa un'alleanza contro la Francia. Ma Innocenso X I ,  quale pini re 
comune di tu tti i cristiani, rifiutò. T u ttavia  in «Spagna si presero 
disposizioni per esser apparecchiati ad ogni casti.4 L 'arm ata spa
iamola doveva esser pronta a far vela nel mese di maggio; il viceré 
di Napoli e il governatore «li .Milano ebbero comando di accrescere 
le loro truppe e «li m etterle a  disposizione del papa su domanda. 
•Secondo una proposta spagnuola Innocenzo X I  avrebbe dovuto 
richiedere al re inglese di far incrociare una parto della sua (lotta 
coll'arm ata spagnuola nel Mediterraneo, a lin tli tiare cosi al ro di 
Francia un avvisti non equivoco e  trattenerlo da intraprese contro 
le coste ita lian e.' Innocenzo lodò le misure preventive spatrinole; 
colla Francia non si era mai sicuri, perchè si trattav a di una nazione, 
che voleva raggiungere il suo scopo sotto tu tti i pretesti, senza 
riguardo a m otivi di ragionevolezza e di giustizia.’

1 • Al nunzio Adda in data !•, 4 e S m ano, 31 maturi«. 14 itiugtw' eie. 16*7, 
Xmmiat. <TInghilterra 15, A r c h i v i o  » « g r e t o  p o n t i f i c i o .

* G&RIK, Ambasmile 411 ».
* • Al nunzio in data 9 m ano 18**, Xwustal. 4i Framria, toc. eit.
* Il re aveva domandato a Lord SnndrrUnd. come mat la Francia potè*««« 

trattare il papa in tal modo. Q uoti rà p o v . • cb'«gli credeva che t  arcivescovo 
di Parigi ne (omc il promotore e capo come (accodo il dwgutato di Homa per 
proprii fini d'ambttione, e poteva mwre ancora il Padre de la <"hai*e intntuero 
del medesimo vwcovo». • Il nunzio Adda in data # jjewnato IS*W. A m tini. 
<f Inghilterra, loc. cit.

* L i  decisione venne preaa in l ’onMglio di Stato, allorché il papa aveva 
affermato due volte, * [di) tener»! lontano da far leghe Il nunzio «pagnttolo 
in data I» febbraio I« ** . Xwn.ua. d. Spagna 141. A r c h i v i o  « « g r e t o  
p o n t i f i c i o .

* Ivi.
» * « mentre »i tratta con una nazione che non dà luogo alcuno alla ragione 

et alla giuztizia. ch'd «olita a valersi d'agni pwterto per i «noi fini, « che no'
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In fatti gli armamenti francesi per m are facevano tem ere una 
spedizione contro Io S ta to  della Chiesa. I l re d’Inghilterra quindi 
pensò » un tentativo di mediazione. Egli si rivolse a Luigi X IV  
con una lettera autografa e lo ammonì ad astenersi da mezzi vio
lanti contro la San ta  Sede. La m inuta di questa le ttera  fu mostrata 
da Giacomo al nunzio di Londra Adda, secondo la cui relazioni- 
essa era concepita in term ini piuttosto aspri.1 I l papa non or» 
contrario ¡ni una mediazione inglese; pur seguitando a non am m et
tere trattativ e sull’oggetto del conflitto, egli tu ttav ia  sperava un 
risultato da un'azione sovrana su Luigi X IV . Già il 7 febbraio 
1»>88 egli si era servito di Giacomo per far dire da lui a ll’inviato 
francese in Londra, ohe in caso d’intraprese contro lo S ta to  della 
Chiesa non si tratterebbe del patrimonio della famiglia Odescalchi, 
ma del patrimonio di San Pietro e di Gesù Cristo.* In  un Breve del 
11 febbraio 1K88 egli ringraziò il re d 'Inghilterra per i suoi sforzi.1

La prima risposta francese parvo dare qualche speranza:4 
Luigi accettava la mediazione di Giacomo I I  e dichiarava di aver 
differito i piani contro Homa per deferenza verso l'Inghilterra. 
II re inglese ritenne di poterne concludere, che la Francia fosse 
stanca del conflitto col papa,4 e destinò lord Howard, il nepote 
del cardinale Howard, a suo inviato in Homa. Innocenzo ringrazio 
il re per la sua buona volontà, ma la partenza di lord Howard 
subì ritardo.*

Anche la mediazione del duca di Orléans, salutata con gioia 
dal nunzio di Parigi Kanuzzi, non portò ad alcun risultato. Il papa 
seguitava a non voler entrare in tra tta tiv e  sulla sostanza del con
flitto. Egli incaricò il nunzio francese d'indurre il Dettino, per mezzo 
del duca d'Orléans, ad influire sul re, perchè Innocenzo si ostinava 
tuttora nella persuasione, che Luigi X IV , ingannato dai suoi

»noi m o ti può b av ere  delle aeconde in te n s io n i» . Al nunzio »(tagliuolo in  d a l»  
21 m a n o  IBSS, .V aiu id l. tli Spagna, lo c . r i i .

1 * Il m i n i l o  Adda in data A febbraio IttSS, .Vanii«)!. <T/m/kUlrtra, lo c. c it .
* * » che nella eontroveraia predente non »i tratta del patrimonio della 

lamiKlia Odeecalco. ma di quello di S . Pietro e di l Virati i'hriato». AU'Adda 
in data 7 febbraio IS S S . ivi.

* Ilr.RTIlir.il II 3SS. Lord Sunderland mostrò il Ilreve al nuruio Adda 
in landra (• Adda in data 13 marco IttHS. «f / a fiillm a . loc. rii.). 
Cfr. anche il Breve del 13 m ano IB S», in D k rtiiik k  I I  390.

* * Adda in data 5  m ano IB S * . loc. r ii. Cfr. anche Otorio. * Ragguaglio 
f. 142*: « Dichiarò *c contento il Ke chri»tiani*»imo di rimetter lutto nella me
diazione del Ke d'Inghilterra».

4 *  « b a c ereb b e  m >|m « le »ue riao lu iio n i per q u alch e tem p o nelle co rren ti 
etttergenae ». || Su nderland  cre d e tte , « ch e in T ra n cia  fiMwrn «tracch i dell im - 
|»egno p rew  di m ero cap rìccio  e auggeatione di c a t t iv i  conaiglierì * . Adda in 
d a ta  7 m aggio IB S *. Sm inai. tTl  Hgkillrrm, loc. c i t .

* * All'Adda in data S e 26 giugno IB S», ivi. Sulla mtmione Howard vedi 
OfcRIS. AYrojMfioN 4 4 3 * .
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consiglieri, abbisognasse solo di essere illum inato. Il procedere «lei 
. 0verno francese veniva l>ensì condannato da lui con parole aspre,1 
ma tuttavia non respinse senz’altro la mediazione del duca, e anche 
il Croissy riferì al nunzio, che il suo re era pronto a prendere il 
«Ima come arbitro: aveva il nunzio i pieni poteri necessari per 
trattative t *  I l nunzio potè solo rispondere, che domanderebbe 
in proposito a Rom a. Ma anche stavolta il papa non era disposto 
. concessioni qualsiasi; gl’intriganti alla corte francese vi avrebbero 
visto non un’acconducendeiua, ma un riconoscimento delle loro 
•vigenze.*

Tanto meno successo Innocenzo si riprom etteva da trattativ e, 
in quanto le minaccio francesi contro la San ta Sede si ripetevano 
continuamente. Egli si vide quindi costretto a  misure di precau
zione. L a  guarnigione di Civitavecchia venne rafforzata e  comple
tati i reggimenti pontifici. Il papa dichiaro novamente di non voler 
iruerra colla Francia; ma non era più disposto ad assistere a tutto 
t ninquillamente; era sua intenzione di resistere a mano an n ata  
id un tantativo  di prendere Civitavecchia. Di un aumento di 

troppe, «lei resto, Innocenzo aveva bisogno, come per la difesa
• li-ila costa italiana contro i Barbareschi, così anche jmr il m ante
nimento della tranquillità in Rom a; il m alcontento contro i Fran 
cesi, infatti, era ivi cresciuto talm ente, che v’erano da temere 
disordini della popolazione.4 La preveggenza «lei papa si manifesto 
l>erfettamento giustificata, perchè alla Francia mancava quasi 
completamente la volontà di una intesa pacifica. L 'inviato francese 
in Madrid sottopose ul governo spaglinolo la proposta ufficiosa 
di far causa comune col Ut Francia nella questione del quartiere.

1 • « rhc non si troverà alcun prinripe. jw  barbaro eh* «ia, che liabbis 
<uaii mai tali strapazzi ad un altro prinripr». Al Ranuzzi in «tata 11 marcio IBS*, 
V tu in l. d i Fnutria  177. loc. cit.

* liÉRi’i, Ambajuuulr 412.
* « • che in riguardo o a titolo ilei quartiere »ridetto non al potrebbe mai

• onredere nissuna rosa benché minima. . . .  *enza dar luogo rosi nel presente 
<omr nel tempo avemre a gli huomini pimi di cabale e di *ofl»mi. de- quali 
*uol (tempre abbondare colerla rorte. di u p in i 'O l« »  dalla concezione mede 
•ima che la pretensione del quartiere haveaae avuto in «e qualche ombra di 
fagiane » lai nunzio francese in data Is  maggio IWW, .Vmmiai di Fmitriti. 
lor. rit.). Il t'roisay «ipoae la n a a  quasi rhe l « w  »tato il nunzio a richiedere 
la mediazione del dura di Orleans (efr. la relazione franrww in f i t iu * .  Amimi 
•ad» 412). Ciò viene «mentito dal Ranuzzi e da Roma Ir#r. * al fUnuczi in 
data 1.1 maggio IttSJi. lor. rit.).

* * • X . 8** non ha fatto altro che ordinare rhe siano riempite le rompa- 
gnie de' soldati rhe mancarono nella passata ramp*«na. e dato qualche p ic c o lo  
pfovedimento alla sicurezza di Civitavecchia. stante le ronlinove e brutali 
minarrie di Craiajr e del mareactallo I t 'p J t im . al quale #. fi**, benché ro- 
»tante nella risoluzione di non far guerra, no* lasciarebbe di opporsi con lutto 
il vigor posai bile per impedire l’acquisto, quando gli venùwe per tentarlo, di 
quella piazza ». Al Ranuzzi in data » giugno 1*4*. Xmmnal. di F ramno, loc. rit.

ru rtx m . S tan a  4 *  P o p i. X IV . i . 1S
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Ma non avendo egli comunicato per iscritto il suggerimento, il 
governo spaglinolo non gli dette nessuna risposta.1

Le minaccio sempre rinnovate della Francia  avevano origina 
non tanto nella questiono del quartiere, quanto piuttosto negli 
affari di Colonia, che avevano acquistato im portanza centrale 
nella politica europea.

Il vecchio arcivescovo «ni elettore di Colonia, Massimiliano 
Enrico di Baviera, era allo complete dipendenze della Francia. 
Luigi X IV  guidava tu tta  la  sua azione per mozzo del decano del 
duomo Guglielmo von Fttrstenberg, a  lui fedelm ente devoto, a cui 
Innocenzo X I  aveva conferito la porpora su pressione della Frati 
eia.* Il pensiero e la m ira di Luigi era adesso di assicurare la sua 
influenza in Colonia anche per il futuro; per mezzo dell'Elettori 
»»gli poteva così avere una parola anche entro Pini pero. Il mezzo 
migliore per ciò ora naturalm ente ili assicurare la successione 
di Colonia al suo protetto , il cardinale von Fttrstenberg. I l primo 
passo in questo senso ebbe successo: con un tra tta to  del 25 m aggio 
HìKT l’E lettore destinò il cardinale a suo coadiutore con diritto 
di successione. Per tal modo, però, veniva esclusa la casa W ittel- 
shach, che da tanto  tempo teneva la smie di Colonia; quindi Massi
miliano Enrico si foco dare dal cardinale von Fttrstonlierg la pro
messa di nominare a  sua volta più tardi quale coadiutore il giovano 
Clemente di Baviera.* Per conservare alla questione del coadiutore 
almeno un’apparenza di procedimento ecclesiastico, l’elezione for
male fu dem andata al capitolo della cattedrale di Coloni;:. La 
decisione doveva avvenire il 7 gennaio HìHrt. Tanto Pini ponitore 
quanto Luigi X IV  inviarono i loro agenti a  Colonia |>er influir«' 
sui canonici. Nei circoli imperiali si dichiarava apertam ente, che 
una elezione del Fttrstenberg non verreblte riconosciuta. S i temeva 
già una guerra generalo. In  seguito a  tali asserzioni Luigi X IV  
concentrò al confine truppe a  fin di assicurare, com'egli dichiarò, 
la  liliertà di elezione del Capitolo, ch’egli sapeva saldamente legato 
a si> da Ali d’oro. A questo punto, principi tedeschi pregarono il 
papa d'interdire l’elezione.4

Innocenzo X I  naturalm ente dovette prender posizione nel- 
l'affare. Secondo la sua abitudine, tu ttavia , egli non com parve

1 * Il nuiuio «li Spagna in data S luglio 1688, .YawioJ. di Sfmfm■ 161. 
A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .  *

* In data 2 aettvmbrv 16S6: cfr. GCaKJìaoci I 1*5.
* t * l'.RIN. h'irrUoH SS a».
1 * Tanara in datai 16 novembri' 16s7. .V autol. di IW »»m  60 \ r c ti i - 

r i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o ) :  (il dura di Oeldeni. di uaturale violento. 
avirhW  detto). < rii«« l'imperatore e l'imperio non permetteranno nu i si rlcgg* 
per coadiutore un ministro di Francia, quale asserisce ewscre il signor rat «liliale 
di Kiìrstenherg. I*ublira che derivarebbe da tale rlettior.« una fu  erra gene
rale». Me.
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pubblicamente. Poiché la nom ina di un coadiutore non può avve
nir© che con approvazione papale, e una tal nom ina non c ’ora, il 
nunzio di Colonia Tañara ebbe l'incarico di osservare attentam ente 
quel che succedeva e di tenere al corrente PBlottore. Il papa, do
veva dichiarare il Tañara, non vedeva la necessità ili un coadiutore,
o perciò non darebbe ¡«1 esso la sua conforma. Inoltre la salute del
l'arcivescovo tira così buona, ch'egli poteva attendere al suo uf- 
ticio; m a specialm ente-dati gl'intrighi politici partigiani, non era 
tempestiva la nomina di un coadiutore. Di fronte a  ciò non impor
tava considerare, se la nomina avvenisse p er elezione capitolare o 
per mezzo della cosiddetta postulazione.1

Così, propriam ente, la questione sarebbe sta ta  liquidata. 
Luigi X IV , però, inebriato della sua potenza, sperò di poter far 
•-ambiare parere al papa, sebbene avesse imparato già abbastanza 
a conoscere l’inflessibilità di Innocenzo. Le trattative, perciò, 
seguitarono, ed il successo del Furstenberg pareva assicurato. 
Il cardinale, tu ttav ia , tem eva l’intervento del pontefice, perchè 
dà era in possesso di un vescovato. I l nunzio gli dichiarò, che l'unica 
mira del pontefice nella questione del coadiutore era la tranquillità 
«Iella Germania; riguardi personali avrebbero dovuto p assare  in 
>econda linea rispetto ini essa.1 L'elezione del coadiutore ebbe 
luogo effettivam ente a Colonia il 7 gennaio 10*8. 11 Capitolo «lei 
Duomo sapeva bensì molto lione di permettersi un a tto  antica
nonico; perciò a m o  designò il suo procedimento non come elezione, 
ma solo come preseutazione, sperando che il papa riconoscerebbe 
|h>ì il fatto  compiuto. Innocenzo X I  per allora non intervenne, 
nonostante il vivo desiderio del l'im peratore, che Innocenzo proi
bisse direttam ente l'elezione. Il Fflrstenberg fu eletto all’unanimità 
meno un voto wl attese da Rom a la conferma,* che Luigi X IV , sii 
consiglio dell'agente francese in Colonia Gravel, cerco di estorcerò 
a Rom a. In  Francia  si sperava, che Innocenzo X I  non sarebbe

* • AI Tañara in data 6 dirtm krr 16#" (.Vwwmi A  Colonia, loe. cit.h  
(il nuncio deve) « inxinuare d<-» trámente al «¡jtr- rfettore, ehe trovando»! in 
H i et in aalute nmI rigorona. non pare ehe pnwi ha ver hoogn» di coadwtorr, 
ehe |wrA S. B " ' non »arebbe |»er indanti nello «tato pudente di concedrrjjlielo. 
tnaaaime. quando fourro vero le praiírhe e le arti ehe le partí « imputan» 
virendevolniente ». Ija otnvMi vale per U r a »  delta postula*mué, <‘fr. • let- 
tera al Tañara del 13 diremhro 16*7. ¡vi. II ¡hub. S I 1* * Í .  40-47 (li  i b  I i o - 
t e c a  V a t i c a n a )  contiene una * Relacione mi eonflitto elettorale di 
Colonia, che aaaai veronimilmente proviene dallo »Icmo nnncio Tañara. ¡*m nat- 
racione é rondotta in prima pemona, é vivace e contiene indicación) prwiae. 
confennate da fonti di pnm oirdine. 1.a relacione venne comporta «do dopo I« 
fnorte d’ lnnoeenco X I (2» a#r**»to Ifinsu, perche quewti é menctonato nim * 
«efnnto.

1 * Tañara in data 26 dlcetnbrr |6#7. Xmmstai dt • «tama. loe. eil. II papa 
ha « per único ojOfetto il ripcwo della *«ermanu ».

* Iu v k ii. / nnatrm  X I  78 a.
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nella questione di Colonia così inflessibile come negli a ltri conflitti. 
Il Gravol propose, in caso di rifiuto, non solo di m inacciare al papa 
l’occupazione di Avignone « l’esecuzione del tra tta to  di Pi*a 
riguardo a Castro, ma altresì di spaventarlo con una nuova assetn 
Idea del clero francese.1 Luigi XTV non se lo fece «lire due volte. 
In  una lettera «lei 1° aprile 1688 egli dichiarò, che la conferma 
dell’elezione di Colonia ora una condizione necessaria per un'inte-.» 
tra il papa e la Francia; il suo rifiuto scatenerebbe una guerra eu 
ropea.' [1 papa (inora aveva passata l’elezione in completo silenzio 
e  persistette esteriorm ente nella sua posizione di osservatore. 
Sellitene la corte ili Vienna facessi» i più grandi sforzi contro il 
Fflrstenlierg,* Innocenzo si limitò ad agiro per mezzo ilei nunzio 
con rimostranze Sull’E le tto re  e sul cardinale Furstonberg, affinchè 
questi desistessero dalla loro condotta ant ¡ecclesiastica. Il cardinale 
rispose, che si sottom etterebbe al papa.4

T u tta  la questiono divenne ancor più ardente, allorché l’Eletton» 
Massimiliano Enrico ammalò. Innocenzo incaricò il nunzio d’in 
fluire per mezzo del confessore suU'Elottoro, poiché doveva trattarsi 
di m alattia m ortale.* Si comprende, che in Colonia gli animi di tutti 
erano molto eccitati, jwrchè a nessuno poteva sfuggire l’importanza 
politica della questione. G l’inviati stranieri vi contribuivano ¡ter 
la  loro parte, in quanto cercavano con ogni mezzo di guadagnare 
a  sè i canonici. Mentre le truppe francesi al contine dell’arcivesco
vato venivano rafforzate costantem ente, a  Vienna si m ostrò la 
ferma volontà di non acconsentire mai alla  nomina del Ftirsteu- 
lierg,*

Lo sviluppo della situazione prose una piega del tutti) nuova 
colla m orte dell’ E lettore Massimiliano Enrico avvenuta il 3 giugno 
lftXH. 7 Naturalmente tu tta  la questione del coadiutore adesso veniva 
meno; a un m orto, osservò il papa, non si può dare un coadiutore. 
Innocenzo foce ammonire per mezzo del nunzio il Capitolo a guar
dar*' nella nuova elezione solo al m erito della persona ed a  proce-

’ « * V. Il** li«* •'airvlrra pa* k «iter iwalrniriit sta Pape Ir rnmtc d'Avi- 
Rumi f i  <k l'nhliger A rpxtVulìon «lu Inulr <!«• l'inr, mai* qu'fUr {murra bien »u**i 
taire rwwtnhlrr Ir f l « p  de m>ii rovatimr pour mnntrcr la nntlilé «Ir re procède 
r* lM,ur lui donner en ménte lrm|w «jurlque mnrtiflration più» inmihlr ». Ow 
lluiiH-rnio XI n»u rttliw t', ciò proverrebbe dalla * imbeeilUtr mi Ir grand 
àge a rrduii Ir 1‘ape » etc. Il Grave! al rr in data IO r  2® gennaio IttSS. in 
Gfcms. tUrrl.n» *9  ».

* Ivi »1.
* Ivi.
* * Tanara in data I# maggio I 6SS, Annuii«/, di Coirmi«, loc. rit.
* * Al Tauara in data 17 aprile Iti**, ¡r i.
* *  Tanara in data 9 0  maggio Iti**, ivi.
* Gititi*. JsU rlio* WS; IVVK II. loc. cit. M).
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dere secondo i canoni.1 L a  lo tta , che ora incominciò intorno all’ar- 
i ¡vescovato, ora in sostanza una lo tta  fra l'im pero tedesco e la 
( ••rana francese intorno a una delle più alte dignità dell’impero; 
ma una soluzione pacifica sem brava esclusa per il grande eccita
mento delle passioni da ambe le piarti. Erano di fronte come candi
dati il diciassettenne E lettore Clemente «li Baviera cd il cardinale 
Guglielmo di FUrstenberg. In  base al d iritto canonico, nè l’uno nè 
l'altro erano eleggibili senza in tu ito  papale, perchè il Filrsteuberg 
<-ra già in possesso del vescovato di Strasburgo, e Clemente non 
aveva ancora raggiunto l’età necessaria. Ambedue quindi richiesero 
la dispensa papale. Innocenzo X I  si dimostro tin dal bel principio 
fermamente risoluto a respingere l’ingerenza di Luigi X IV  in 
affari vescovili puramente tedeschi. La candidi ! tira «lei Fflrsten- 
berg era quindi senza speranza tin dal primo momento; il nunzio 
Tanara fu incaricato di esprimergli il rincrescimento del papa per 
il fatto , che non poteva prenderlo in considerazione. Al tempo 
stesso egli fu ammonito a non tentar nulla, che potesse turbare la 
quiete pubblica.’ Diversam ente il papa si comportò rispetto al 
giovane principe bavarese. Esteriorm ente non fece nessun passo 
|>er lui, ma incaricò il nunzio il 5 luglio 168* di fare colla dovuta 
prudenza* tu tto  quanto ]tote*se riuscire utile alla sua elezione, e 
biasimò col nunzio la concentrazione di truppe di Luigi X IV  
al confino.4 I l 17 luglio 10K8 Innocenzo rilasciò al principe Clemente

1 • « tni'iitre non può danti un coadiutore ad un m orto.. . .  X . 8*» vuole 
ch'ella [Tanara] farcia intruder* a i rapitoli deUr rliirae varanti (l'arrirr^rovo 
di Colonia aveva riroperto anrhr il vmrovato di \l(in*ter) che il desiderio e 
la mente di S. B “» è rbe pmredino canonicamente neU‘elet«»oni. facendo radere 
nelle peritone più degne ». Al Tanara in data 26 giugno I#**. Smmtial, di < ola»ni, 
loc. rit.

* • Al Tanara in data 2« giugno Ittss. loc. rit. L'Imperatore domanda, 
cbe ai abbia riguardo all'impero, • ma non ai mi comprendere, con <|ual ragion«! 
il Re chriotianimimo poma pretendere d'ingerirvici, mentre egli non sarebbe 
» a i  per permettere cbe nè l'imperatore nr alcun altro principe entrarne nelle 
proviaioni de' vescovati e de' (eudi del «no regno >. L'ammonimento al Fftr- 
*ti i.l « ig vmne rinnovato il 1* luglio ISSS con * riira al numtio (loc. rii.);
• eli cgli con la »uà prudenia *ia p*r contenervi in maniera rbe non «arredano 
•concerti e non venga turbata la quiete publira ». Cfr. E . BÓHMLXxmbr, Dm 
H‘«*l drt Urrenft Jamrpk Klemma eoa llmfrrm tmm KrOnm-kal in» Kàlm /MS 
iiell'i tberbafr. A r r i  ir  L V II 2S4 2*4; ^ m ó lt f .  Kmrfénl Jotepk A'(ratea* mmd 
Madame dr Rmfthtfl negli Ammalrm dn lìiM . Yrmmt fmr drm S u tU rtkn » ItalS, 
I 77: Gitici*. finWnfÌM 445*.

* • * N. £** vuole rb ella ron la M m n tn a  prtidenu e rirron*pe*ione prendi 
tutte le congiunture rbe nr le preaentaranua di aiutare le prattelar rbe ni fa- 
ranno a favore del »igr. principe di Hat aera per la r  trina drclone di rotavto 
cbie*a *. Al Tanara in data 5 luglio 16**. .Y nrm f. di ( loe. rit.

* *  « I .V n m U r truppe alle frontiere di roteato elei («rato non pare vera* 
niente un procurare nelle prosatine eiezioni quella libertà rbe dire il «igr. rar- 
dittale l'ùr»tenbrtg volerai dal Re rbrtutianiM.mo > (al Tartara In data le  luglio
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di Baviera il Breve, che lo dichiarava eleggibile;1 così a  lui bastav i 
per una elezione valida la maggioranza semplice dei voti. Diversa 
m ente stavano le cose per il cardinale FUrstenberg. Come titolari 
di un reseovato, per lui non c ’era in  riguardo a Colonia se non l;i 
cosiddetta postulazione, per cui gli occorrevano i due terzi dei voti 
Neppure una sua rinunzia a  Strasburgo cam biava la situazione, 
perchè non aveva diritto a farla senza il permesso del papa; del 
reato Innocenzo era risoluto a non riconoscere il FUrstenberg 
neppure in caso di una postulazione. Egli incaricò il nunzio Tartara, 
per il caso che il Capitolo, senza riguardo alla tranquillità dcll'iiu- 
pero, procedesse alla postulazione del FUrstenberg, di rimaner*' 
semplicemente in silenzio ed inattivo.* L ’elezione ebbe luogo il 
li* luglio 1088. Essa non procurò, nè al principe bavarese la maggio 
ranza semplice necessaria, nè al FUrstenberg la maggioranza di 
due terzi occorrente per la postulazione.* Secondo il diritto cano
nico la provvisione dell’arcivesoovato ricadeva conseguentemente 
al papa. Luigi X IV  si ora già rivolto il 2-* luglio 1088 con una let
tera ad Innocenzo, domandando la conferm a della postulazione 
del FUrstenberg. Kgli rilevava di non aver ancora ottenuto mai 
segni di favoni dal papa, o che il rifiuto al cardinale avrebbe por 
risultato u;u» guerra assai sanguinosa; volesse pertanto Sua Santità 
proceder«« secondo che la saggezza consigliava.4 Il nunzio Tanara 
rimase in riserbo completo, o ne fu lodato da Innocenzo X I ;  con
temporaneamente il papa dichiarò che non v’era post illazione 
canonica, non essendosi raggiunto il numero di voti necessario.* 

Negli am bienti francesi, tu ttavia , si aspettava la conferma del 
Ftm tenlterg, perchè altrim enti il re avrebbe fatto  propria la  causa 
di lui e difeso il cardinale contro i decreti di Roma e contro gli 
altri suoi nemici a mano arm ata.* In  Rom a il D ’Estive* si adoperò

1WSH. loc. rii.) . Violoni«- franerai contro il convento di Mnrbach. nelle quali 
Itutorenso XI mwjietlò una partrcìpaaionr di congiunti del cardinale Fftnden 
betR. contribuirono ancora »U'avvernione; cfr. *  Cifre del 14 e 21 luglio Ili** , ivi.

1 1<F-RTII1I.K II 404.
* *  Il nunzio non deve intraprendere il • «olito processo • e condursi p***i- 

vamnite 1 in ca*o che co trato capitolo nenia riflettere al bene et alla »¡curetta 
publica aia proceduto a postulare il cardinale Kftr»tenberg *. Al Tanara in data 
24 luglio ■ «HS. A 'auw t. di i'oltmia, loc. cit.

‘  l 'fr. lu m e n . X I  S4: l i tu i* .  filtritam 105.
* * * che il ritinto che ella venimoe a fare al cardinale dì KUr»tenberg delle 

bolle, r.m vi«r qualche guerra che non potrebbee«were »e non molto sanguinosa >. 
•Ira». IH jo  279 p > I (_ A r c h i v i o  » e g r e t o p o n t i f i c i o .

_ ‘ * * 1 *  quale (po«tuU*ione) non havendo havuto il numero de' voti richiesti 
da «acri canoni, non notamente non dev'raser considerala per canonica, ma 
nè tneno chiamarsi postulatone ►. Al Tanara ¡n data 31 luglio 14»*, .Yw im L 
di * "lauta, loc. cil.

* * » nel qual raso S. \|t* ehristiamvsitiia sarebbe oblígala a riconoscere 
per propria la causa di 8. Kmincnia et a difenderla non meno dagli decreti
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< <m mezzi più m iti per i desideri del suo re, cercando m ostrare, elio 
il Fitrstenberg non solo era postulato validam ente, ma inoltre 
.inche eletto dalla maggioranza del Capitolo. Ma Innocenzo X I  
dichiarò, che non v’era nè postulazione, nè elezione.1

Luigi X IV  sperava tu tto ra  di raggiungere il suo scopo in trec
ciando la questione di Colonia con le altre contese fra Rom a e P a 
rigi. Lord Howard, inviato da Giacomo I I  d 'Inghilterra a Ruma 
quale m ediatore nella questione del quartiere,* era finalm ente 
giunto là ed aveva ottenuto il 3  agosto udienza dal papa. Ma In 
nocenzo X I  gli dichiarò di non am m ettere un arbitrato.* Egli disse 
di non volere dal re di Francia nessun favore, ma il suo buon di
ritto soltanto. Lam entava in una nota cifrata al nunzio francese 
Banuzzi, che Luigi adoperasse con lui i dragoni come cogli ugo
notti. e lo minacciasse con una flotta come i pirati di Algeri.* Il 
papa, così, aveva rifiutato tra tta tiv e  nell» questione del quartiere. 
Luigi X IV  tentò adesso d’influire personalmente sul papa. La 
m attina del I agosto 10HH un signore dall’aspetto molto compito 
si presentò al segretario pontificio Casoni, dandosi per fiammingo 
e chit-dciido un'udienza dal papa. Allorché il Casoni l’ebbe rinviato 
all'uflìcio com petente, lo straniero dichiarò d’essere un francese, 
che doveva consegnare al papa una lettera segreta del suo re. 
Il Casoni giunse a veliero la lettera chiusa, la quale effettivam ente 
aveva l'aspetto preciso delle altre lettere autografo di Luigi X IV ; 
egli domandò pertanto allo straniero di tornare la seni, dovendo 
'•gli informare il papa ed il cardinale segretario di stato. Coti av 
venne; ed il papa decise, che il segretario ili stato  ricevesse la le t
tera reale. Alla sera il Casoni accompagno lo straniero dal CìIh», 
al quale si rivelò, con un biglietto autografo del re. per il m are
sciallo De Chamlay; ma dichia*‘ò di poter c«n***gnare la lettera 
per il papa solo a questo personalmente. Ma Innocenzo X I  ¡»ersistè 
nella sua decisione, anche quando il m uw eiallo  ebbe chiam ato 
in aiuto il cardinale D ’Estrées, e  qiie«ti si dichiarò pronto a garan

tii R unu colle proteste. appeilasloni e n ra -lii  giuridici, che roU» ( n m  dell'arm i 
da quelle de* tuoi nemici Tanara in <UU I*  tfo M a  IASS. loc. rii.

* • AI Tanara in data 3 agw»to IftSS. ivi.
* Cfr. «opra p. S72.
* *  All* Adda in data 3 agonia I**« . <f I  mqlttlU rra 13, A r c h i 

v i o  • ( ( r e t o  p o n t i f i c i o .  *  [Lo Howard n  gettó piti volte ai piedi 
del papa). • supplicando al Papa di accettar* la mmliaaiane del «uo Re; U 
Papa la ricusò da prima col motivo, che non poteva radere la mediazione 
•opra Cimi che non era n n i n «  e»*l Re di l 'r n - i * .  perché tu tt'era del Papa 
*olo. intendendo il Papa del quartiere*, irwrrio, * Ragguaglio I. 143.

* * • Con tntmlar qua Lavardin arroapagnalo da i dragoni bavera trattalo
il capa visibile della Chic«« rnm* gli Tgonitti del « lo  regno; inviando qu i
l'armata raaritima lo verrebbe a trattar« c n a *  i pirati Algerini con vandalo 
et orrore anco degli «temi infr Irli ». Al Ranuui in data 3 agcnto 1#M. Smmsial. 
A  Ftnmria 177. loc. cit.
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tir«, che il papa poteva ricevere l ’inviato senza pericolo per la 
propria persona. Il maresciallo De C’ham lay dovette ripartirsene 
senza aver concinno nulla.1

Il Fllrstenberg nel frattem po vedeva svanire le sue speranze 
Kgli si lagnò col nunzio di Colonia per l’influenza esercitata sulla 
elezione, dall’imperatore, che gli aveva dato l’esclusione. I l  papa 
gli fece rispondere, che la posizione dell'im peratore e del re di 
Francia nella faccenda non era la stessa; se l’im peratore ritene\ a, 
che un candidato fosse nemico suo, gli com peteva di tenerlo lontano 
dagli uIlici più alti; coll’esclusione di un candidato egli non danneg 
giava la libertà dottorale del Capitolo. Luigi X IV , invece, in Ger
mania non aveva da cercar proprio nulla; nel caso suo, del resto, *i 
poteva parlare di oppressione della libertà elettorale, perchè 
egli escludeva dall'elezione tu tti i candidati salvo uno.*

La conseguenza del rifiuto inaspettato fatto  all'inviato segreto 
fu, che Luigi X IV  ora rifiutò la mediazione inglese.3 In fa tti Luigi 
non poteva più nutrire nessuna speranza nell’arrendevolezza del 
papa. Se anche nella questione di Colonia non era ancora avvenuta 
una decisione, tu ttav ia  la situazione non am m etteva nessun dubbio

1 * Al Kanuzzi in data 21 agosto 11(88. ivi. l 'ir . Im m icii. I untarut MI SS: 
egli nomina l'inviato marchese l'hatnluy. e ilice, clic doveva offrir«- al |«|« 
l'abolizione del quali ¡ore in ramino «lei riconoscimento del F&retenb< rg e dei 
vescovi pr«<sentatì dell'assetti bica del 1882. Coni pure I l l .R is .  A u rm  >lrr 409. 
Anibetluc hanno per fonie RoCMtT, IIi ritti rr tir I.o u m i*  11« partir, t. 2. p. 83 ss. 
L'nqxMiixionc è divergente in punti di por«» momento, l'fr. a n r b e  l l i a i s .  .(■  
hiMiilr 113.

’ * « l,'iippr«»ione ohe viene usata in Francia alla libertà ranonira drllr 
elezioni. non ha aleuna proporzione ron «|Uella ehr il tiigr. rard. «li Fllrstenberg 
suppone «-»sere »tata usata daH'attihasriatore cernivo in questa elezione . . . 
massime «|uando tal cs«-lusiono prmrde dal capo r  dal sovrano drll imperio. 
il quale trattandosi di elegger* un«' dei suoi prìnripali consiglieri r  ministri. 
r«»nie sono gli elettori, et il prinri|»«> di un stato ronsidrrabilr, rhr rileva da lui. 
|M»re elle possa con ogni giustizia pretendere che questo n«»n sia suo «liflidcnte.
Il Ite rhristiauissimo |>er il contrario non ha rhr far niente in («ermania, e 
peri non «i sa rom rntri ad alzar la vore et a voler ron iurludrre un solo, 
csrluilrr lutti gli altri, il che propriamente è un togliere la libertà a i capit«dl. 
Né qui havrnilosi una n » ì grande e continua es|>rnenza delle violenze del 
mt'tlesimo Ke ehe niinarcia e tra ila  il l'apa rom'ognun sa. si dura gran fatica 
a creder ehe |Ktssa haver minacciato eoi mezzo di suoi ministri i rapitoli «li 
l'olnnia e di largì > (al Tanara in data 21 agosto liVss. dt Colonia.
lor. rii.), i.uigì X IV  esigeva dal papa: accettazione del Kùrstenhrrg per Colonia, 
provvisione «lei vescovati varanti in Franria, nr»>n«s>eimento del diritto di 
regalia, ricevimento del laivanliu nm if invialo e funow nine di un quartiere 
risi o t t o  in Roma, col pali» ili un ordine rigorosissimo che avrebbe dovuto 
regnarvi; rfr. l'istruzione del Cliamla.v del « luglio I 6HS nel R m nl dt* I n t in t i  . 
Rumr II | JS. Luigi sarebbe sialo pronto a un‘arrondisrendrnza abbastanza 
larga, pen ili- aveva visto, rhr nè il cardinale IVKstrfas. nr il Lavardìn potevano 
raggiunger«- un arrordn con Kuma.

* lilono. • Uagguaglio f. 144.
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uni risultato finale. Luigi aveva fatto  divenir« la questione di Co
llima una prova di forza. Il contegno del papa m andava a vuoto 
il piano avviato già da lungo tempo. Mentre Luigi si trovava 
all'apice della sua potenza e tu tti gli stati d’Europa si dirigevano 
più o meno secondo i cenni «lei re Sole, solo «ni unico il vecchio 
vu erdote romano osava far resistenza tenace, sebbene unicamente 
passiva, al re onnipotente. Egli teneva inconcussa innanzi agli 
occhi dell’autocrate la  legge morale, valida anche per 1« azioni 
<iel sovrano più potente. In  seguito, veram ente, l’opposizione 
m manifestò in tu tta  Europa. Ma Innocenzo soltanto stette  nel 
tnrbine e nel fluttuar degli eventi come rupe incrollabile. Egli 
c onsigliò da precipitazioni inconsiderate, cercò di mantenere la 
pace, e non si stancò mai di additare alla cristianità il suo nemico
• ormine in O riente. In  ciò consiste principalmente il significato 
Merico mondiale di questo pontificato, che per lungo tempo e spe-
• miniente allora non fu compreso. Luigi X IV  vide nel papi!, uni
camente un avversario, che si compiacesse netl’at traversare i suoi 
piani preferiti, e quindi era deciso a  non usare nessun riguardo 
il Vicario di Cristo. Cosi il 21 agosto 1GHH l’intendente della marina, 
l*e Vauvré, ricevette il comando di fare i preparativi per una spe- 
•ìizione sulle coste italiane. Luigi intendeva mandar colà per mare 
inoo fanti e 800 arm ati a cavallo.1

Il quadro migliore dello stato d'animo che regnava contro il 
papa negli am bienti governativi francesi, è tratteggiato da una 
lettera del re al cardinale D 'Estrée* del fi settem bre IfiK#.* Con 
una contraffazione m agistrale Luigi enumera per ordine i pretesi 
atti di ostilità del papa contro di lui. Ingannato dagli avversari 
•Iella Franchi, egli ha agito in tu tte  le questioni contro il re cri
stianissimo, di cui non ha ricevuto l'inviato, cosa non avvenuta 
(inora neppure in riguardo al nemico più dichiarato. Il papa, quindi, 
porterà la colpa, ove scoppi una guerra generale; egli non può 
vedere in esso più altro, che un sovrano temporale, che ha fatto
• ansa comune con i suoi nemici. Nei riguardi spirituali ««gli porterà 
«*mpre al papa il dovuto rispetto. 11 re descrive se sten«», come il 
principe della pace, longanime e paziente, che ha sopportato ogni 
»garlieria con rara mansuetudine ed ha ricevuto l'inviato segreto 
*li liom a.1 Egli deplora, seguita il re con ipocrisia evidente, «li

* (» ¿ B I S ,  .1 la h liM i/ r  4 0 7 .
* Mrmltom I(i4 M. «"ir. la lettera di oroa|W (1ulllriilu del A M M n b rr ISftK 

*1 cardinali. I) K * l im  in «»¿KIX. ftfraimltom i i l .
* Si tratta deU' invio di un rrrlmiaatiro napoletana, « aria Cavar«, mandalo

*  Partici per trattative da don Livio Odewcalcfci all'in**fu»la del papa. Il ('avari 
i**n aveva altra credenziale che una teli era di don Livia. Luigi X IV  la rice
vette ripetatameute. ma ricattò di entrate in trattative eoo Ini. «e non riceveva 
®l»a pienipotrnaa da parte del pontefice
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vedere talm ente m inacciata dal contegno d'Innocenzo X I  la 
pace europea, che l’imperatore non poteva condurre più coll'ener
gia necessaria la guerra contro i Turchi. Dopo questo il re ili 
Francia annuncia, che non userà più indulgenza con Innocenzo e 
fari» entrare le sue truppe in Ita lia  ad occupare Castro e Rom 
glione, perché in base al tra tta to  di Pisa questi ducati avrebbero 
dovuto essere  stati consegnati da lungo tempo al suo alleato, il 
duca di Panna. Contemporaneamente si procederà a ll’occupazion» 
di Avignone; si vedrà se verrà restitu ita al papa, o assegnata al 
duca di Parma (piale compenso per la tard ata consegna dei detti 
ducati. Alla line il re dichiarava, ch ’era sua intenzione seguita 
a sostenere il Fllrstenberg e i canonici «li Colonia a lui devoti; re 
spingeva la mediazione papale nella questione ]>endente della suc
cessione palat ina. Il Cardinal D ’E strées desse lettu ra al papa della 
lettera « gli consegnasse l'originale; ai cardinali poi ne trasmette***« 
copie.1

Il D’Estrées si aspettava, che la lettera m inacciosa intimidi 
robbe il papa. Ma, con grandissima disillusione di lui. Innocente 
ascoltò la lettura del lungo documento senza il minimo segno di 
commozione, e ris|>ose tranquillam ente con poche parole di non aver 
mai aj^to per contrarietà alla Francia , ma sempre unicamente 
secondo coscienza; egli era, bensì, vecchio e m alato, e il re invece 
potente, ma anche Luigi un giorno avrebbe dovuto render conto 
a Dio dei suoi atti.* Per incarico del re il Lavardin inviò a  tutti i 
sovrani e stati d 'Ita lia  una copia della le ttera  regia. Nella sua let
tera  di accompagnamento del 18 settem bre ltWW tigli rilevava, che 
il suo signoro non intendeva far conquiste in Italia , ma che nessuno 
doveva fargli opposizione! * Dappoiché il libello del re voniva dif
fuso cosi largamente, una risposta «la parto ilei papa si rese nec«" 
saria.* In  essa i rimproveri del re orano ribattuti punto j»er punto

1 L'esemplare del cardinale t'asannta ni trova uri • Coti. Co». 30» del!* 
B i b l i o t e c a  C m n i l e n t e  i n  K o m a .  una copia n e l l ' Ar c h i *  
vi «* » e g r c t o p o tt t i r i c i o . . I r * .  I l i  2o {. 281. Cfr. >«>u RapporU 16; 
A U m u tin ti. Im m tlarii I 173».

* C.fctuN. fCrralmliott *.V!; Itm iru , l»H o ;rn j X I  M. Cade cosi la ver»i«>ne 
in UfatfiC, .tn m llw  410. secondo la «|uale Inntx-cnio X I. eccitato. avrebbe 
dispoeto la compilasione delle liolle i«er Giuseppe t'Ieniente di Baviera. 1«» 
versione «lata da noi si tonda »ulla relazione «lei cardinale D'Rstree» al re.
Il papa rimane tuttavia ìn<U|niato «Iella lettera. Nella *  t'itra del IS «ettero 
hre I6IM» | « w m I. di Franati 177. loc. cit.) egli dichiara al nunzio Kaniuui 
in Parigi, che il re avrehhe (atto meglio a restituire alla chieaa di I Je f i  i territori 
rapiti di Dinant e ltouillon. anziché minacciare alla Santa M r  di portarle 
via Avignone e t"astro.

1 * * Che (il Re) non ha alcun disegno di far conquiste in Italia e molto 
meno di turbare il riposo e la tranquillità, pur che alcuno non se gli opponga ». 
Cttd. Co». 30», loc. cit.

* trfcktN. . tw iubltr 41«. Kgli dà il testo francese sotto U titolo Rrfieri»** 
pour trrrir tir rrpamtr «a r  la Iritrr ea tormr tir marni trrir fa  * i l .  It nini. f i ' F. tir**»
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.li  si rinfacciavano tu tti i torti fa tti al papa. Riguardo al rifiuto 
all'inviato segreto, il papa ricorda, che Luigi imi conflitto «li Ales- 
- uulro VTT col Or ¿qui aveva rifiutata una lettera  autografa del 
pipa, «» al secondo Breve nella questione delle regalie non aveva 
neppure risposto. Nella questione «li Colonia al re viene negato 
il diritto d'immischiarsi in affari tedeschi; nella questione «Iella 
»uccessione palatina Innocenzo aveva desiderato sempre la pace, 
«• non aveva aspirato mai a  far «la mediatore. Nonostante ogni 
minaccia il papa rimanere fermo. e«l esser pronto a  soffrire qualsiasi 
«<>sa piuttosto che cedere; ove fosse necessario, «'gli term inerebbe
I » sua vita col m artirio.

Luigi era deciso a far sul serio e«dle minaccio della sua lettera. 
Intanto egli ordinò il 13 settembre» al marchese de la Troussi» di 
tenersi pr«mto ad invadere Avignone e cacciare il vicelegato pon
tifìcio. Il vescovo di Vaison nel Venaissin, favorevole al papa, 
doveva essere arrestato e sbandito.1 Il Croissy si abbandonò a 
parole e m inacele così glossolalie contro il Itanuzzi, che il papa 
interdisse al nunzio qualsiasi rapporto col ministro.*

Già da «|ualche tempo il nunzio era a Parigi sotto sorveglianza 
poliziesca. La gendarmeria aveva istruzione ili non lasciarlo par
tire in  nessun caso; ovo lo tentasse, si doveva arrestarlo, non tu t
tavia entro Parigi, ma solo a due-tre miglia fuori «Iella capitale.* 
Kvidentemente, dunque. Luigi aveva un certo timore delTopi* 
mone pubblica. A Parigi la posizione del nunzio non veniva più 
'cnuti-, in considerazione; si giunse di già tanto avanti da imprigio
nare il maggiordomo del Itami zzi e«l uno d»M suoi servitori; «wl a l
lorché arrivò notizia, che taluni «lei seguito del luivanlin erano stati 
■ondannuii a  m orte, perchè avevano posto le mani addosso agli 
'birri papali, il Croissy dichiari» che ai servitori del nunzio doveva 
toccare la stessa sorte.4 A «piente nuove provocazioni il papa ri- 
*pose col richiamo del nunzio. Innocenzo tu ttavia  sospettò, che 
Luigi non avrebbe permesso ai nunzio di partir« ed esortò il Ka-

•htttthur. L '.l  r r h i t  i » » e g r e t «  p o n t i f i c i »  r*»Hli«W w ll '.irm. I l i  
SI f. 396 U ver«ione italiana: • Riapoata di un«» che am i la verità eirea la 
lettera al cardinale D'Kulrée» (6 «ettembre 16SS». «'Ir. * Rifl««»*oni di uno eh»? 
«n a  la verità «opra la lettera che va publicand» il «t*r. card. D’E ilf iw , nel 
r W. ( ’tu . 3*»». loc. c it. Nel contenuto i tre documenti concordano. Il l^ibnU 
n  ter .«ce. ebe *1 ucoia dichiaratone papale aoddialece I opinione pubblica, f i t m i ,
loc. cit.

1 «»f.tttx. AnemMJr 410 a.
’  *  « il quale [ O ì ì j m t )  ba parlati a  nudo che potrebbe parlar* un moro 

africano et un bu'Xn > brutale. ran '««li veramente (a «m «i«*r» »empre piti 
di ewtere ». Al Rantixii in data 14 settembre l<>«. Sunsi*!, di Fm n ria  IT7, 
loc. (ft.

* Ordine del re del 2 * a#»»to 1 6 * '. in Ut.W%. I 413.
• Ivi.
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nuzzi » sopportare in questo caso pazientem ente ogni cosa e«l a man 
tenore una rigida disciplina fra la susi servitù.* D ifatti Luigi ri
fuso al nunzio la partenza, perchè voleva tenerlo in mano coni«' 
ostaggio. Il Lavardin frattan to  aveva avuto incarico »li comportat i 
quale togato con alterigia (« avec hauteur »), di accrescere gli ¡ir 
imiti, di arrestare il segretario pontificio Casoni.e farlo tnuqioruri 
iti una fortezza francese.*

Il IX settem bre 1088 Innocenzo X I  prese la decisione c ir 
l’alTaro di Colonia: tigli d ette la conferma al principe elem ento di 
Baviera, dopo uu esame esauriente di come era proceduta l’elezion« 
ila parte della Congregazione concistoriale.* T u tti gli sforzi dol 
FQrstenberg presso i cardinali erano riusciti vani.4 Anche il nuovo 
progetto tli accom odam ento del Oiorio non venne accolto, sebl»en> 
l'inviato ingiusti Howard lo propugnasse od il Giorgio avesse invo 
catti l’ap|)oggio della regina Cristina; secondo questo progetto il 
Ftlrstonliorg avrebbe dovuto ottenere dal papa la conferm a a patto 
tli accettare quale coadiutore col d iritto  di successione il giovali« 
Clemente ili Baviera e di prom ettere fedeltà airim peratore.*

Il 21 settem bre Luigi X IV , in presenza dell’arcivescovo di Pu 
rigi e tlel regio confessore La Chaize, decise di fare appello riguardt> 
a  tu tti i punti di contrasto con liom a ad uu concilio generale.* 
L ’appello avvenne effettivam ente nel Parlam ento il 27 settembre
I 088.’ Un'assem blea «lei clero il .‘Ut settem bre si associò all'appello.‘
II parlamento «li Provenza decretò, che Avignone e il VenaUsin fo* 
sero tla annettere alla Francia.*

Iimocetizo ripetè il 1 settem bre H588 il richiamo del nunzio; 
m a, poiché il re non lasciava partire il Hamizzi, il papa gli comandi» 
di non comparire almeno più come nunzio.*• Per inviare i suoi

* • < [8 . vedendo in tal forni» nr»v«'inonte uflma e mal sicura la *ua 
ruppreM-ntanxa. »upplica S. \|* a permetterle di partire e ritornamene in 
Itali» ». Al Kautiui in data 14 urUrinkrF Ittss. S u m ia l. d i Ftamria. loc. rii.

* G ík lü , .1 mhutmule 40?; Iti., Krm iulio»  403 M.
'  llratTitiKK II 40». t ‘lr. per 1* reame «lolla votai ioni' • i'ifra al Rauu*« 

•t«'l 24 aguato I «IH#, .Yrnuinl. d i Francia, loc. cit.. come pure ('od. ( m  S"9.
Il i h I i n t <> « a C a t a n i l r n i r  i n  R o m a ;  .In a . I l i  20 21 .W - 
c b i v i o  « e g r e t o  p o n t i f i c i o :  Im u uh , /aiwtnu . ( (  se.

* t'ir, la * <'orri»|H>i»lrn*a col cardinale Auolini nell'.4ma. I l i  20 f. 271 *-• 
A r c h i v i o  » « ' g r e t o  p o n t i f i c i o .  

4 (tiorio. * Raf¡xiugli» f. »3 ».
* O tn ili. .4 tMcmbifr 411 ».
’ Il Coi. ('a*. 309 ¡loc. cit.) contiene un * »unto dei rqpulri del parlamento 

«li Parigi uu «|ur*ti (a lti; roti pure .In a . I l i  3*» f. 30. A r c h i v i o  
g r e t o  p o n t i f i c i o .  

* • l’ rocè* verbal ». nel ('od. Co*. 30». loc. cit. Ctr. «»i.rin. . lo r a M r  
412 ». Il «letto Cmd. Co*, contiene anche un * trattato contro l'apparilo.

* l«»Rt\. .1 mbasMult 410.
“  *  Al lia iiu u i in data 21-e 23 »etlembTe Itsu , Xmmsial. di F rau d a  IT*. 

A r c h i v i o  a e g r c t o p o n t i f i c i o .
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r.i|>porti a  Rom a il Itanuzzi aveva ini p itta to  uno «lei suoi domestici. 
M i ora la  situazione si ora talm ente inasprita, che il servitore non 
«i irrischiò a tornare in Francia. L ’arcivescovo Marini «li Genova 
voleva tentare di provvedere allo scam bio epistolare per mozzo di 
mercanti; m a il nunzio impiegò i corrieri di Toscana, di Venezia 
e di Spagna.1

I preparativi per l’occupazione del Venaissin o di Avignone 
divennero ogni giorno più seri; l’U  ottobre 1H88 il Cibo dovette 
riferire l’occupazione di questo territorio pontificio da parte d >1 
marchese D e la Trousse al nunzio Tanara in Colonia. Il vicelegaio 
pontificio venne indotto con minacci« ad abbandonare Avignone, 
dopodiché il Do la Trousse con sei utliciali prese possesso di Avi* 
linone, jier esercitare colà anche la giurisdizione., 11 Lavardin corcò 
dissipare le preoccupazioni, che tali mosse dovevano far sorgere 
nei sovrani e negli stati d 'Ita lia , con una lettera del !* ottobre. 
In questa tornò a  rilevare, eh’essi non erano m inacciati da nessun 
pericolo; il re voleva solo che si effettua**«* il tra tta to  «li Pisa; 
i! territorio ecclesiast ieo doveva rimanere senza diminuzione; a 
coprire le spese doveva ess«*r adoperato il itolo patrimonio familiare 
degli ( lilitsealchi.1

Che però, Luigi X IV , nonostante simili aasicurazioni, fosse 
rapace di qualsiasi violenza, appariva dalla sua condotta a Parigi. 
La sorveglianza poliziesca «lolla nunziatura venne inasprita, e  il 
nobiluomo Pidou de Saint—Olon ebbe comando I h ott«ibre 1BH8 
di rendersi im m ediatam ente alla nunziatura per sorvegliare «>gni 
mossa del nunzio.4 Il Saint-O lon giunse alla nunziatura la w*ra del 
10, allorch«'* il Kanuzzi era già andato a lett«». figli trovò  la casa 
•piasi vuota. La maggior parte del mobilio era stato  portato via, 
dinuMlochè 1» «uà prima cura fu di far venire il proprio letto. Kgli 
non volle che il nunzio fosso svogliato. La m attina il Kanuzzi fu 
assai stupito dell’ospite indesideralo e dichiarò di richiedere ini* 
mediatamente la sua udienza di conge«!«». Kgli non jH'iis«"» più
1 he alla partenza e cominciò ad imballare le argenterie. Trasporto 
la segreteria in un’altra cam era, da cui parve al Saint-O lon, che 
in  tentativo «li fuga fosse perfettam ente possibile. Il Hattuzzi 
appreso «lai su«» Uditore, che il re gli rifiutava l'mlienza «li congedo. 
Lgli allora non uscì più e celebrò la messa ogni giorno in cam era,

1 * Al RaiitMii in data 2 e 12 ottobre I« ** . ivi.
* le ttere  del Cibo al Tanara del 2 e II  ottobre I«**. in L a * * * * * .  

Mrbt. 476.
* « • poiché la una intrnlionr è rb r «alo i beai della raaa « Mewalrhi «•

de’ «noi |.arroti »ano mallevadori d rlk  «(m r rb r 8. M** «ari obll*ala a tare
per i rarutHinr del »ridetto trattalo» ((W . CVm. JW . lor. rtl.; -Ina III  2<1
f- 277. I l i  21 t. 16*. loc. rit.l. Venne arri imo alla lettera l'appello del Parla
mento del 27 »ctteaibr* lftJiS.

* « t e » .  AmiHMHtdt 41 4» .
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tonandone lontano il suo carceriero, Saint-O lon , ch’egli consider. v 
inc orno nella scomunica.1 Il 13 ottobre il nunzio dichiarò di volt*r 
approfittare del bel tempo pur fare una passeggiata. Gii» nei <lu<- 
giorni prima aveva avuto un ospite a  tavola, col quale ora u i 
iti carrozza, senza accettare l’accom pagnam ento del Saint-Olon. 
Ma su comando di questo alcuni lacchè m ontarono sul cocchio.
Il Hanuzzi ordinò di andare a Sa in t-L azare , il granilo stabilirne)'’ 
•lei Lazzaristi, o richiese di psissoggiaro nel giardino, cosa che il Su 
periore generale gli concesse volentieri. Dichiarò quindi piangoli'!" 
di non voler lasciare più la casa o rim anere in giardino, ove non irli 
si dosso uua cam era. Il Generale cercò invano di fargli cambia 
idea. Il Hanuzzi respirò, allorché il re gli concesse di soggiorn. • 
colà.

Il nunzio si ora deciso a  questo procodinieuto solo dopo avi : 
chiesto invano un asilo in vari conventi di Parigi.* Anche in 
guito il Hanuzzi ebbe molto a soffrire a causa del Saint-O lon . La 
presenza continua di quest'uomo, che lo seguiva passo  p ass»  anche 
nella nuova dimora e non gli lasciava neppure dir la messa indistur
bato , riusciva al nunzio di un’oppressione straordinaria.* Il Ha 
nuzzi aveva avuto la  precauzione di porre in sicuro l’archivio dell* 
nunziatura. Il papa lodò questo provvedimento, visto che il nunzio 
si trovava in un paese, in cui il diritto delle genti non era rispettato. 
Innocenzo desiderava, che il Hanuzzi f ac osso nuove pratiche jm'T 
un’udienza dal re, a fin di poter reclam are contro il trattam ento 
fatto g li.4

Non occorre dire, se Innocenzo X I  fosso indignato per il tra) 
lam ento inflitto al suo inviato. La cond»tta di Luigi X IV  lo afflisse 
tanto di più, in quanto giusto allora il re d 'Inghilterra tentava di 
nuovo un accordo fra Kom a e Parigi. A fin di render possibili tra t
tative Innocenzo tolse il divieto al Hanuzzi di aver rapporti con 
il ('roissy, e rimise lo tra tta tiv e  nell'arbitrio prudente del nunzio.*

* Relazioni del Saint Olon al l'roiiwiy in «lai* 8 e 13 ottobre l«»s*. iri 416-
* Sffond» relazione del Saint Olon del 13 ottobre ItiSS al Crot«.»y. e 

relazioni del 1« ottobre IftSS. ir i 417».
* l’tr le numero»- relazioni del Saint Olon al l 'm i» r . ir i  42» »•.
* *  « fc »tata ottima la precauzione «li nascondere le urritture per e*imer*i 

anche intorno ad »<♦ dalle rùdenze che le potrebbero c*.«ere uaate da chi non 
iMwrv» pìh nimuno di quei riguardi che #ono o»*errati dagli ntn»i barbari » 
(al Hanuzzi in data 13 norembre ISSS. .Yhum I. dt Fntmeém 177. loc. cit.l. 
« * X. S. mi commanda d'incaricar di nuora a V. K. la buona eu»todia delle 
•uè «critture |wr ntim nle da i pericoli, t  quali » 1  può («notamente apprendere 
che rentino eapuitr in uu panv, dore non »i fa più alcun cunto del dritto «Ielle 
genti. riolato già in tante minacele anco nell'i*te»>a perdona di V. E. * »al 
Hanuzzi in data 16 novembre I68H, iri).

* » * F.Mend'Mi accettata da X . Sre, coni'ella intender* da una n»*a 
lettera in piano, la mediazione del He d’Inghilterra nelle differenze che pendono 
con rotm i« corte, S. S»*. non »alante l'ordine coutran» già da me per »u»
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U t a Parigi non si notava nessuna intenzione pacifica. L ’arcìve- 
« i»vo riunì novam ente il clero secolare e regolare por approvare 
Piippello del Parlam ento ad un concilio, dopoché lo stesso passo 
era stato già fa tto  da 2(5 vescovi presenti a Parigi.1 Le truppe fran
casi in Ita lia  venivano aum entate continuam ente, cosicché anche 
il papa, spinto dagli zelanti, arrolò nuove truppe.*

Noi frattem po si erano verificati avvenimenti di grandissinm 
importanza, che potevano influire sui rapporti fra Luigi X IV  ««1 
Innocenzo X I .  In  seguito alle complicazioni ili Colonia, in cui Luigi 
era rim asto al disotto, egli ritiri» fuori i suoi presunti d iritti sul 
P la tin a to  e già nel settem bre 1«KK fi«<-e entrare lo suo truppe in 
quei territori. Con questo divenne inevitabile la guerra aperta trii 
In Francia e l’im peratore, che Innocenzo aveva sperato di scon
giurare con la sua a ttiv ità  mediatrice protratta per anni. Luigi 
emanò un m anifesto, in cui cercava di gettare «igni colpa sull’im 
peratore.* I l vero m otivo della guerra, jierò. ora la gelosia della 
Francia verso Leopoldo I ,  il quale aveva riportato sui Turchi sue- 
«•«si così splendidi, che ben presto non si sarebbe potuto più piu*-
l »re di un pericolo turco permanente. Ma, se l’imperatore riusciva 
ad aver le mani lil»ero in Oriente, egli era in grado di chieder conto 
»11» Francia delle molte violenze ed offese ai tra tta ti. E ra  neces-
* irio pertanto, nelle intenzioni di Luigi, che il pericolo turco m 
imitasse ad esserci, e il iihhIo più sem plice per attenerlo orsi di
• “stringere l’impero a, dividero le sue forze m ilitari su vari teatri 
•li guerra. Già la concentrazione di truppe francesi compiuta da 
Luigi X IV  alla  frontieradell’E lettorato  di Colonia, sotto il pretesto 
«li assicurare la libertà di elezione del vescovo, aveva costretto l'im 
peratore a pensare alla difesa.4 Luigi X IV  non tralasciò di l'o
liai ni care i suoi piani a Costantinopoli. Già alla fine di agosto

]>arte alatole, rimette alla prudenza et all*arbitrio «li V. E. il trattare con 
il »ijfr. Croiwy, quando ejjii vrniuw per parlarle ». Al ltanu**i in data 23 o t
tobre IH»». .V«miai, di Fra uria, loe. rii.

* LaKUHKH, J frlrl. 478; • lettera del Cibo al Tanara in Colonia del 30 ot. 
tobre li»**. .YwumI. di Colonia SO, loc. eit. Cfr. il * d»«cmr»o ilei procuratore 
generale del re neU'ajMM-mblca. in Arm. I l i  SO I. 187, A r e h l r i o  * * •  
S r e t o  p o n t i f i c i o .

* • Al Kanuxsi in data 2 novembre 16**. Xmmial. di l'tnnnu, loc. eit.
* Ctr. iKMtcU, Innotens X I  H . Arm. I l i  SI f. 37* <loe. eit.) contiene 

una risposta al manifrato di i.uigi XIV. datata \ienna 18 ottobre 1688;
•• Renpotui» ad manife*tum lìnllirum rirra M lum  Ultimatum ».

* » • 1/imperatore temeva un colpo di mano di l.uun XIV  ni ( «Ionia:
* ebe la Francia oltre la lo ru  aperta «i w m r i  ancora d-artifici! e di ram uiom  
per inpow tw uiii di Colonia m u  perdita di tempo ». Ila  «e» settimane il 
PorMenbcrjc non si faceva più vedere a Colonia. • lon *  per dubbio di non i * r r t i  
armmato « (Tanara in data 5 »ettembre IW *. X minai di l'ala mia. SO, loc. eit.). 
t t r .  ivi le • Cifre del Tanara del lo e 19 settembre. I *  ottobre. 3, 4 e 21 no- 
Vembte 188*.
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«gli dette notizia colà «lolla sua intenzione di far entrare le truppa 
nel Palatinato e di gettare un esercito in I ta lia , il ehe avrebbe 
costretto l’imperatore a  richiam are i suoi eserciti dall'Ungheria 
e  trasportarli sul Reno e in Ita lia . Tl re osservò all'inviato frane* 
in Costantinopoli, che il (Iran Visir presum ibilm ente non avrei»!»« 
m ancato di trarne le sue conseguenze.1 I l 10 settem bre 1683 « '.li 
annunciò, che le sue truppe avevano m arciato su Philippshurc; 
i Turchi quindi avrebbero potuto ottenere migliori condizioni di 
pace.* Luigi si dette anche premura di raccom andar pace tra la 
Polonia e la Turchia; la Polonia allora avrebbe potuto attaccare 1 
Braiulehurgo ed egli stesso attuare indisturbato i suoi piani contro 
l’Olanda, poiché Guglielmo d’Orango si era im barcato contro 
l’Inghilterra. Così era  divenuta im m inente una guerra europea.*

Contemporaneamente la diplomazia francese si adoperava ad 
esercitare una pressione sulla Spagna per indurla ad una neutra 
lità benevola per la Francia. Dopo la m arcia su Philippsburg 
l ’inviato francese a .Madrid offrì alla corona di Spagna una parte 
di m ediatrice. L ’o fferta ,p erò ,(«m e provarono gli avvenimenti sur 
cessivi, non era fa tta  sul serio; e n ra  venne neppure fissato nulla 
per iscritto .4 Il vero scopo era di sviare l’attenzione della Spagna 
dai fa tti reali, poiché il procedimento francese contro l’Italia 
doveva suscitare nella |>cnisola dei Pirenei una diffidenza grandi« 
sima. Il marchese de los Halbases dichiarò all’inviato francese di 
non vedere come la Spagna potesse rim aner neutrale, ove le truppe 
francesi attaccassero lo S ta to  della Chiesa; essendo Napoli un feudo 
pontificio, la Spagna dovrebbe intervenire su desiderio del papa.1

Di fronte a tu tti questi avvenim enti Innocenzo era impotente. 
Kgli vedeva di nuovo falliti i suoi sforzi costanti per mantener la

1 Istruzione all'inviato trance««' Girardin iu Costantinopoli del 22 im » !"  
IBS», in (tonni. ¡¡IrritoH 121.

• Ivi 122.
* « Aitisi voilà ttne guerre generale dall* t«ute l’Kurope dotit je  ne dotile 

{•«ini «|ue Ir» Ttirks ne tirent un grand avantage ». Ivi.
• • • L'ambasciatore di Francia ha parlato a) Marchese de lo* Ilalba**-« 

procurando di giustiScarr le reaolutioni del «un Re et ha parlato in mudo 
come m> convita«**’ questa corona a (ami mediatrice, ma non ne ne i  »piegato 
apertamente. (Anche col nunzio l'inviato francese asserìJ. ehe qucwta corona 
non poterne lare azione piti degna che fami mediatrice *. Il nunzio di Spagna 
iti data 2» ottobre IBS-», S miniai. di Spagna IBI. A r c h i v i o  s e g r e t o  
p o n t i f i c i o .

* « * Halhase» discorrendo coll’amhasciatorv | Francese) di queste materie 
di neutralità gii disse ehe non sapeva come potesse haver luogo, quando il 
He di Francia inquietasse l'Italia  e particolarmente X. Ser. ehe ben sapeva 
che il regno di Napoli era feudo della Chiesa e che doveva «occorrere la Santa 
Sede. quando lo richiedesse, oltre che non potevano piautarsi l'armi del Ke 
di Francia nello Stalo del l’apa. posto nel mezzo d 'Italia, senza dar gelosia 
a tutti *. Il nunzio spaglinolo in data 23 dicembre IM S, ivi.
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pace tra  i principi cristiani; e questa volta il pericolo di guerra 
etiche per lo S ta to  della Chiesa veniva ad essere in una vicinanza 
preoccupante. Lo sue finanze erano allora talm ente esaurite, 
che dovette sospendere i sussidi all'im peratore ed alla Polonia. 
Per giunto la sua salute era per lo più sofferente. Se non voleva 
«•sporre lo S ta to  «Iella Chiesa ad essere inondato dulie truppe di un 
conquistatore senza scrupoli, egli doveva umiliarsi o adattarsi a 
passi, che potessero assicurare la pace. Egli accettò  volentieri, 
che il re d’Inghilterra si offrisse novamente quale m ediatore.1 
Allorché il Lavardin si lamentò presso l’inviato di M alta di non 
aver mai ottenuto un’udienza dal papa, e questa lagnanza fu co
municata dal Cibo ad Innocenzo X I ,  il Cibo dovette annunciare al 
Lavardin, che tra tta tiv e  a mezzo dell'inviato di M alta erano pos
sibili, su di che il Lavardin promise di chiedere subito nuove istru
zioni al suo re. I l papa fece chiamare a sé espressamente il Cardinal 
D’Estrées e gli dichiarò di non avere nessuna contrarietà contro il 
re di Francia; facesse il Cardinal« da intermediario presso Luigi X IV , 
affinchè questi non intraprendesse mosse ulteriori cent ni lo Stato  
della Chiesa. Il D ’E strfcs promise di fare quanto era in suo potere.* 

L'am ore ili pace del Lavardin, peri», appariva in una luce sin
golare nei festegiriamenti da lui fa tti in Roma sotto gli occhi del 
papa, con fuochi artificiali e luminarie, por la presa di Philippsburg, 
sebbene in Rom a non fosse costume di festeggiare vittorie su prin
cipi cristiani, e questa conquista fosso il segnale di attacco por 
la guerra generale, che il papa sareld** stato cosi contento venisse 
evitata.* Invece Innocenzo si riprom etteva molto dalla media- 
rione inglese. Re Giacomo aveva inviato a  Rom a per le trattative 
il cari li nal D ’Eate. Innocenzo irli permise, «»me aveva jiertnesso

* • Adda in data 15 novembre IftSrt. V««.-mI d Inghilterra 14. A r c h i 
v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .  Cfr. l'U tnuione dell'inviato inglese Porta 
del febbraio 1BS9. in Cifeiux. Rérvinlion 474 a.

* • Al R anou i in data 23 novembre 16»*. A « « « ! ,  di F  ranetti 177. 
loc. cit. Il cardinale deve intervenire. • ch« * .  M** non perm ette»* che «1 face».
**To altri panai nè s'innovarne di vantanti», il che $  E . mostrò di voler fare ».
Il nuniio di Colonia ebbe com unicatone di questo pa n o. Cfr. la relazione del 
cardinale D 'E itm »  a  Luigi X IV  in M w iu r»  III 77: • I*e pape termina cette 
conversation en disant, qu'il désirait que je  témoignai se a V. Il*« qu'il «nuhal- 
•ait de pouvoir être bien avec elle, et qn'aprfas avoir «wsuré tant de chose«, 
*e» états pussent être au moins garantis de la venne de* troupes . . .  ; que le 
Koi devrait retirer ses troupes et ne pas faire la guerre »  an vieillard de soixante 
dix hait ans ».

* « * Il marchese di Lavardin ha fatti qw oU  «ers fuochi et illumination) 
in P iatta Farnese con due fontane di vino e eoa frequenti salve di mortaletli 
per la presa di Pilisburgo. contro ogni convemenia e onstume e con scandalo 
«niveraale. mentre in Roma non ni sono mai fatte a lta g r n u e  per vittorie o 
•vantaggi riportati contro principi cattolici •- Al Kanuxxi in data 23 novem
bre I6ss. .V isiùtf. di F  ranfia, loc. cit.

P u r o  a .  M a  Ari fw p t ,  X I V .  t la
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già prima » Lord Howard, di prender contatto  con il Lavardin, 
Ma, .so egli si attendeva come primo risultato delle tra tta tiv e  la 
liberazione del nunzio di Parigi,1 gli toccò una delusione amara. 
Luigi X IV  in sostanza non voleva una conciliazione. P er giunta 
il re d’Inghilterra non era più in condizione di dare alla sua media
zione il peso necessario, perchè Guglielmo d’Orango lo aveva a t
taccato in casa.® La Spagna catto lica veniva ancora tenuta a bada 
con trattative, dimodoché non v’era alcuna Potenza, che avessi» 
potuto offrire al papa una difesa qu alsiasi contro la Francia. 
Rispondente a questa situazione fu la risposta del re orgoglioso ¡dia 
domanda pontificia di m ediazione r iv o lta  al Cardinal D ’Estrées. 
Luigi richiese una piena sottomissione. Innocenzo doveva entro 
un mese, cioè entro il 25 gennaio 1089, riconoscere incondiziona 
tam ente come inviato il Lavardin e dichiararsi inoltre pronto a 
trattare circa riparazioni al re di Francia. Se il papa non accettava 
queste esigenze, le truppe del Delfinato e della Linguadoca ver
rebbero ad invadere lo S ta to  della Chiesa, comportandosi colla più 
grande ostilità. Questo fu il regalo di Natale «li Luigi X IV  jh t  il 
vecchio papa, il quale nulla desiderava più ardentem ente della 
pace! Il Cardinal D ’Estrées, tu ttav ia , detto speranza ili una solu
zione soddisfacente, e parlò del rifiuto delle Bolle agli ecclesiastici 
che avevano preso parte a ll’assemblea del 1082,* dimodoché si 
può congetturare, che l’aspro linguaggio del re fossi' una semplice 
minaccia per strappare al papa concessioni. Il nunzio ili Parigi 
venne informato dal Cibo il 1° gennaio 11585» circa  l’ultimatum 
regio. Egli ebbe istruzione d’illuminare il La Chaize e di ottenere

* « • S. Si* ha »limato di dover permettere al »igr. card. f) 'E *te , venuto 
qui eon tanto »uo iiteommodo in ima »Ingioile roti avanzata per i «udetti affari 
con ordini replicati del medesimo He. di poter trattare con il marchese di 
l*avardtn nel modo che a tal intuito |»ermi's*c già a Milord Howard nel teni|>o 
che »i tratenne in questa corte. Oltre fhaver accettata la mediazione d'Inghil
terra X . S »  crede di dover anco far chiamare a »e il card. D 'EltréM  per far 
tanto maggiormente conoscere il »no «incero desiderio per la quiete puhlica *. 
Al Hauttzzi in data 7 dicembre 1688, ivi.

* Ctr. le • cifre del nunzio Adda in landra del 26 novembre. 13 e 17 di
cembre 1688. .Vaiuiat. <1 Im /k il lc r  rn  15. loc. cit.

* * Al Uanuzzi in data 28 dicembre 1688, \unznrl. di Fnutria . loc. cit.
Il I»'Kstrèe» comunicò a) cardinale Cibo, «che detta risposta consisteva iu 
in.~tr.ir una precisa premura che 8 . S** |»>r lutti li del venturo mese risol
verne di ammettere fjxrardino come ambasciatore »enza alcuna riserva per 
passar dopo a discutere le altre «odisfazioni pretese da S. M1* .  «e non. che si 
sarebbe comincialo a far »Alar le truppe di Linguadoca et del DelAnato vento 
l'Italia con ordine di venir ad invadere lo Stato della Chiesa eoo ogni più rigorosa 
ostilità *. Il I>'K*tree* aveva modificalo alquanto queste comunicazioni (tarlando 
col papa, non dicendo del termine perentorio e delle minarci«- Col Cibo i l  
cardinali- si m pm M  dopo l'udienza dal papa nei termini di prima.
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j>er mezzo (li lui, eh© almeno Luigi lasciasse al papa il tempo ne
cessario per deliberazioni coki im portanti e  difficili.1

Innocenzo non osò prendere da solo una decisione cosi impor
tante. Egli rimise la questione per esame alla Congregazione di 
i*t;:to, la quale opinò, che innanzi tu tto  si dovesse continuar a 
trattare con il Cardinal D ’Estrées; una volta conosciute (Matta
mente le richieste del re francese, si sarebbe potuta prenderò una 
decisione.1 Il 9  gennaio 1689 ebbe luogo una nuova seduta della 
<<>nerogazione. Nella questione del quartiere si stabilì di m antener 
fermo l’antico punto di vista; venne respinto anche il quartiere 
limitato a Piazza Farnese ed allo strade laterali. .Si fu invoco di
sposti ormai a promuovere a seggi vescovili chierici, che avessero 
partecipato all’assemblea del 1»»K2, ove il re insisto**» veram ente 
sulle sue nomine. La Congregazione fece inoltre istanza al papa 
di mettersi in stato di difesa e di richiedere a sua volta soddisfa
zione da Luigi X IV  per i torti subiti.

Il D ’Estrées fece premura, perché si rispondesse alle richiesto 
»••"io nel tempo prescritto; in Francia non insistersi più sulla li- 
l»Ttà di quartiere, ma solo desiderarsi una dichiarazione sul conio 
il papa intendesse il rispetto competente, dovuto in baso al t r a t 
tato di P isa all'inviato francese in Som a. Innocenzo X I  risposo 
•li esser pronto a mostrarsi condiscendente al re tino agli estremi 
limiti del possibile, ma di aver bisogno dal tempo necessario p«r lo 
•¡••liberazioni.* Il D ’Estrées promise di far di tu tto  per trovare una

* * • che ni iIu m  il tempo che rirbink1 un trattai» di «ìmil importan«« e 
•ìiitiroltà ». Al Ranuzzi in ilaU  I* gennaio 16*#. Smmiial. «fi k'mmrùt, loc. rii.

* • * che ai doverne mantener riva la pratica con M «igr. car- 
•liliale D'F.ntrtV» per ritrame tutto quel lume rhe ai potane intoni., a I desidcrii 
et alle pretensioni del Re rhri»tiani»»imo a fine di baver luogo dopo di farvi 
~>pra le nfrouurie considerazioni » (al Ranuzzi in data 4 gennai«» l*W9. Ivi). 
Al Ranuui venne ram ini andato «rinviare contemporaneamente le »uè ». 
Cifre p*r Lione e per Venezia. data I"importanza della co»a.

* Il Cibo • riferisce al Ranuzzi in data 11 gennaio l«S9 {.V ainul. di F romei* 
177. loc. cit.) partirolarnofiat«mente Mille derisioni della l «mgreg azione di
• ieri l'altro. I aignori cardinali che r i  ai trovarono p rw n ti furono «li parere
««anime, che quanto a! quartieri- ai doverne negare anche il riatnngimento 
di m a  alle «ole «traile che circondano il palazzo dell'ambasciatole con termini 
rispettosi. benai. ma contanti e non disarmili da quelli praticati altre volte, e 
quanto a i «oggetti intervenuti alla «««letta »»«•ni(4«i. che in caso che X. M** 
persista di non voler nominar altri, rvt-te converrebbe. rnstandoai d arvortlo 
di rimuovere l'impedimento eh« vieti loto dato d all'iao t rei di baver approvate 
le quattro proposizioni. l'appellatiooe al fatato concilio et altro, ai |«ua am
mettere il trattato per ««animare le dichiarazioni o trattazioni che m i  ««ranno 
per fare . . . . £ .  .«su gli (»1 cardinale l l  lU tn»«. ha risposto con dire di rmtar 
bella «olita diapoaizione d'incontrar* tutte le gioate sodisfazioni dei Re, di non 
•errar auterfugii e di ewaer proni* ad admettere i temperamenti poasibdl. 
ma che conveniva che la ) l u  -“uà dasse ta llo  il tempo che bisognava per aliare 
di tal penMi ».
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buona soluzione, debbono Luigi fosse tu tto ra  assai adirato con il 
papa por l'esito ddl'alTart* dell’elezione di Colonia. Luigi, peri», 
era  disposto ad abbandonare il Cardinal di FUrstenberg. L ’inviato 
francese a Monaco fece sapere alla corte di B av iera, che il suo re 
era  pronto a riconoscere come E lettore il principe Clemente di Ba- 
viera, a patto che la Baviera s’impognasse a rim aner neutrale nella 
guerra coll’imperatore. A Monaco non si acconsentì; ma si fece 
conoscere la proposta francese a  Vienna, a fin di ottenere comi i- 
zioni migliori nelle tra tta tiv e  di alleanza pondenti coll’impera- 
toro.1

La risposta «lei papa alla Francia obbe luogo il 15 gennaio 1 li»!». 
Tnnoconzo dichiarava, che l ’inviato francese a Rom a sarebbe stato 
tra tta to  secondo le clausole del tra tta to  di F isa  e secondo il diritto 
«Ielle genti. Per quanto riguardava i membri dell’assemblea «lei 1BM2, 
Luigi veniva pregato di proporre altri soggetti; m a, ove insistessi* 
nelle sue nomine, si sarebbero innanzi tu tto  appettate a  Roma 
dichiarazioni più precise dei singoli ecclesiastici.* Contemp«»ran«ja 
mente Innocenzo inviò un B reve a  Luigi X IV , in cui lodava i suoi 
provvedimenti contro gli eretici ed esprimeva la fiducia, che «l’ora 
in poi il papa ih! il re di Francia  lavorerebbero d’accordo per il 
liene «lolla Chiosa.*

Che il papa pensasse veram ente «li potorsi riprom ettere ciò, 
dipendeva forse per qualche parto «la un ultimo tentativo «li me
diazione «lei Glorio, in grandi proporzioni. Il G iorio seguitava »<1 
essere in stretti rapporti tanto con il cartlinal !>’E stn W  quanto colla 
regina «li S v ez ia  Egli propose: il «liritto «li regalia rimani* lim itato 
in Francia secondo quanto aveva stabilito  il concilio di Lione; il 
re ritiri» i suoi editti contrari, dopodiché il papa troverà ino«lo e 
mezzo «li soddisfare anche il re. I  quattro articoli del 1682 vengono 
proibiti dal papa, ma non censurati, perdi«'* ci sarebbe da temer»* 
troppa eccitazione in Francia. Luigi ritirerebbe il suo editto, col 
quale i quattro articoli erano innalzati a  legge «lello stato ; il clero 
corresponsabile «lolla !om proclamazione si sottom etterà al papa 
secondo una formula stabilita , dopodiché vengono riconosciute 
le nomine reali. Il papa non insisto sullabolizione completa del 
quartiere, «'«intentandosi deil'ahhandono da parte degli inviati

1 • [I/inriato lnuir«w romunirA, rh«> il Kúrxtriibcrjcl * »nm d ind n  l<* 
|>r«'ttiurr dpi rr di Kranria rironmiwrpbb«* per rlrllorr di Colonia il *»ht. P w i  
e lo rnulrrrbbr pownwim purifico dril' arr i vr*r ovalo. «piando il «íht. rlettorr 
di lloviera vn lw » a*trnrr»i d*l pigliarr parlito in «juróla gurrra .. Tañara 
in data 0 gnmaio IllStl. .V»metal, di l'olamii. lar. rit.

* * Al Ranuxxi in «Uta 15 grnnaio 16SI». Xmmnal. di Ftamria, loe. rit.
* H im n o;«  II 425  i Itrrvr drl 15 g^miaio IttH»». II Ciho í*  al Rannui 

in data Is o iin aio  IftSU, .Vaartal. di Fmmria. loe. rit.) d n r il Rrrve « |>irau 
di r»pnMÍon di palrrnn «tima per il Re rhrintiantMÚmo *.
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della libertà esagerata di quartiere; in seguito a ciò il governatore 
ili Roma concede il quartiere, e il papa tollera la cosa in silenzio. 
l.<t questione di Colonia doveva esser risolta cosi: il papa si rivolge 
in due Brevi a ll’im peratore «1 all’E lettore di Baviera por indurli a 
riconoscere il Fflrstenberg nell’interesse «Iella pur« europea.

Il Giorio stesse», per verità, era persuaso, che questo proposto 
non sarebbero accettate . Ma il papa, egli pensava, avrà dim ostrato 
con esse al re la sua buona volontà, e ciò avrà per conseguenza 
che Luigi non prendersi misure ulteriori contro Rom a. Per il retto  il 
progetto del Giorio stipulava anche, che Avignone e Castro sareb
bero attribu ite al papa e la Francia avrebbe disapprovato tu tti 
eli scritti ingiuriosi contro il papa. Questi da parte sua fa usar» 
giustizia contro coloro, che hanno agito su lui in senso contrario 
alla Francia. I l coronamento della pace sarebbe stato costituito 
ilall’udienza del Lavardin, e in questa occasione il papa avrebbe 
indetto un giubileo.1

Disegnando questi progetti, il Giorio non conosceva lo forze 
segrete dominanti la situazione; soprattutto non gli era chiaro, che 
la diplomazia francese non voleva compromessi. Ciò risulta già dal 
modo, col «piale anche adesso proced ei te il governo francese. Nono
stante le tra tta tiv e  in «*orso. il Ranuzzi non aveva ottenuto ancora 
la sua lilxtrtà.* T u ttav ia  il Croissv «mtrò in contatto col nunzio. 
Egli, però, desiderava condurre le trattativ e «do a  quattr’occhi «-on 
il Ranuzzi. Innocenzo nutriva una giustificata «liflldenza contro una 
proposta simile, dietro la quale tem eva un’ insidia; e declinò una
• al maniera di trattare , perchè* voleva vederci chiaro.1 Neanche, 
però, accondiscese alla proposta del Ranuzzi «li fan» «Iella sua 
Alterazione la condizione pregiudiziale di trattativ e ulteriori. Il 
papa n«»n voleva aver l’aria di tirar lo cose in lungo. E ra invece 
***ai favorevole, a che il Ranuzzi chiedesse 1» mediazione del re 
d 'Inghilterra. A Rom a si attendeva il nuovo inviato inglese Ixml 
l’orter.* Qmvsti giunse alla fine del febbraio I6SII e Mi«e dai Car
dinal I)'Estr«W . Innocenzo dichiarò di voler senz’altro riceverlo 
■n udienza. *

Mentre il papa si dava <»gni premura per una soluzione pacifica 
•Ielle questioni pendenti, gli toccò aprir gli occhi sul fatto , che la 
Francia non voleva la pace, sentendosi abbastanza forte jwr scio
gliere ogni questione colla spada, e  che il Cardinal If'Estrées non

' Giorio. • Ragguaglio f. 141 IS9*.
'  Il Saint -O lon al Croia»? in «Uu *  febbraio 16»*. in «few *. Ambatrni* 

<23. Il nunzio evita il ."'aint Olon e pruib*«re al «no w *vil». I*’«»» >• licenzia- 
*nemo. di »T er rapporti col .Saint Oloo.

* * Cibo a Kaniuuu in data I* febbraio 16*9. Smmstat. <f* Fra uria. loc. r ii.
* • Cibo a Kanuui in data 22 febbraio 1 6 « , ivi.
* *  Cibo a Kannui in «lata 1* n a n o  ISH*. ivi.
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fa ce ra  eh© condurre un gioco disonesto. TI cardinale aveva esposto 
al papa, che le tra tta tiv e  con Luigi X IV ' diverrebbero assai più 
facili, ove gli fosse inviato un B reve lusinghiero. Innocenzo fu 
pronto anche a  questo. P er ottenere un risultato il più favore
vole possibile, egli fece sottoporre al D ’Estrées per parere tanto l;t 
minuta, quanto il Breve propriam ente detto. I l  D ’Estréos si mostrò 
soddisfatto; venne incaricato dell’invio del Breve e ne distribuì 
copie per Bom a. Non inviò, tu ttavia , l’originale o negò addirittura 
di averlo ricevuto!*

In tali (‘(indizioni le tra tta tiv e  non potevano più esser con
dotto innanzi fruttuosam ente. I l  15 marzo 1680 il papa incaricò il 
nunzio a Parigi di chiarire all’inviato di Venezia, che non era il 
papa a far fallire la mediazione ingleso; la colpa era, piuttosto, 
solo del governo francese, il quale voleva risolvere tu tte  le que
stioni colla forza, pure avendo sollecitato proprio osso quella me
diazione. Innocenzo ora non aveva più nessuna sjieranza in una 
conclusione pacifica del conflitto.* I l Lavardiu vide svanire com
pletam ento le sue speranze di un successo della sua missione e fece 
responsabile il cardinal I)’E stríes dell’insuccesso finale.* Il papa 
fece ordinare dal nunzio al L a  Chaizo di far rim ostranze al re; non 
facendole, agirebl>e contro il suo dovere. La m ancanza di buona 
volontà a Parigi nelle tra tta tiv e  risulta anche dal fa tto , che il Croissy 
presentava sempre nuove domande. Cosi egli ritirò fuori l’affaro 
di Colonia, che |>er il papa era liquidato definitivamente, e richiesi» 
ancora un altro cappello cardinalizio por la Fran cia .4

U na simile condotta può aver subito anche l'influenza del
l’insuccesso della diplomazia francese in «Spagna, dimodoché fu
rono lasciati cadere tu tti i riguardi. La dichiarazione di neutralità, 
cui m irava la Francia, non fu data dalla Spagna nella forma desi
derata. I l governo di Madrid dichiarò più volto di volersi attenere 
a  tu tti i tra tta ti vigenti tra  la Francia e la Spagna; l’inviato fran-

1 • * [Il Ilnfvt era «tato] prima communio»!» in minata e poi mondato 
tirila forma M ilita  al medesimo cardinale | l)'K»tnV»|, il quale. invece <l invi»rk>. 
come doveva. a 8 . M*à lo fece contre in copia per le mani di tu tti e ne<t* 
dopo con gTan dUinvoltura di havcrlo mai ricevuto. Un procedere tanto con
trario alla buona fede et alta probità ha pro.lotto una non ordinaria ammira- 
»ione in !*. Ile*» e farìk neU'avenirc pennate al modo che dorrà tenerti nel trattar* 
con »imiti persone. Cibo a Ranuui in data S m ano IftSB >. ivi.

* • • ma roteata corte che non vuol procedere con la dovuta giu»tuia c 
buona fede e pretendo di vincer tutto con la violenta e con l'artificio, mentre 
è noto ette dalla medesima corte non è »tata mai amin n u  la «udetta media- 
•ione da lei prima non «olo ricevuta ma richieda ». Cibo a Kanuui in data 
15 manto liVM». tri.

* * • Sì dice che I<avardin parli con grmnd’in licn u io M  del card. D'F.«ttw*. 
considerandolo per autor« e fomentatore dì tu lli i pretenti torbidi e più atto 
cou le »ue buffile e cabale a  guadare che a l accora v i i »  le iwm> ». Ivi.

* *  Cibo a Ranuuti in data 20 mari« I6 S1». ¡r i.
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coso non fa  soddisfatto di questa risposta. L a  Francia, infatti, 
richiedeva dalla Spagna nulla di meno che l’abbandono completo 
delle Fiandre, il che era appunto contrario ai tra tta ti vigenti. Dopo 
il suo richiamo l ’inviato francese a  Madrid fece il 17 marzo 1089 
la sua visita di congedo al nunzio, e si lamentò, che questi non 
fosse intervenuto a favore della Francia; il nunzio rispose, che una 
simile protosa doveva esser ritenuta dalla Spagna come una capi
tolazione di guerra e non come un tra tta to .1 L a  Spagna, pertanto, 
non rimase neutrale; essa ordinò la m obilitazione delle suo truppe
0 ordinò di nuovo al viceré di Napoli od al governatore di Milano 
di tener pronte le loro truppo a disposizione del papa su desiderio 
«li questo.*

F rattanto  il Lavardin a  Roma si rese ognor più malvisto. TI 
duca ili Bracciano, capo della casa Orsini, ch 'era stato a lungo 
dalla sua parte, so ne scostò in maniera da dare deliberatamente 
nell’occhio. Solo la regina di Svezia gli rimase fedele.* L 'inviato 
non aveva più neanche la fiducia «lei suo re. Egli agiva troppo di 
■>ua iniziativa, tanto che reclutò 200 uomini senza comando. Non 
sapeva di essere spiato por incarico di Luigi X IV  dai propri 
utliciali, e che il re era a  conosconza di tutto.* I l 1 1 aprile 1089 il 
Lavardiri venne richiamato. Il comandante delle truppo frane-osi 
a Roma ebbe ordino di accompagnare il marchesi« ai contini dolio 
Stato  della Chiesa, e di recarsi poi a  Livorno per imbarcarsi per 
la Francia.* I l  Cardinal D ’Estrées annunciò al segretario di stato 
Cibo, che il Lavardin era richiamato, e che era imminente la sua 
partenza.* Il 27 aprile i mercenari del Lavardin iniziarono i prepa
rativi p«r partire. Tutto le provviste, che avevano radunato a  pa
lazzo Farnese, furono vondute. e quindi essi il 30 aprilo m arcia
rono via in perfetto ordine por piazza Navona a  piazza «lei Popolo. 
AUYsodo presero parto anche i cardinali D 'B lb é t  e Maidalchini. 
I-a colonna si coni [ninova di circa .*>.»0 persone. pecchò se ne andò
1 intera colonia francese. Vi erano 130 arm ati e 72 vetture. Il La- 
vardin sem brava assai scontento, perché la sua missione gli aveva 
«»stato 80.000 scudi del suo patrimonio privato, col solo fra tto  del 
disonore e della scomunica.1 Intendendo passare per il territorio 
milanese, egli domando al governatore spagnuolo conte Fuensa-

'  • Il nuntio di Spagna in d al* I*  m ano IM S. ili HfMjma 10«.
A r c h i v i o  « e g r e l o  p o n t i f i c i o .

* • Relazione dei nonno di Hpagna in data 50 matuio 1*1*9, ir l.
* G#.XIX, .4mbaKwHr 4 2 ** . Ctr. anche X a « W »  II M.
* CÌU H , loc. cit. 427.
* Ivi 42S.
* *  Cibo a  R an u x fi in data 2« aprile 1 6 *9 . Xmmfiat. Ai F r u i r ut. loc. pii.
’  * Relazione »olla partema del Larardtn neU'vIna. I l i  21 f. SH , A r *

* h » r  i o • « - g r e t o  p o n t i f i c i o ;  Cibo a Ta tiara in Colonia in dai« 
30 aprile 1089, p retu  U m « u .  U riti.  47*. X i r * * * i  11 2S ».
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lida un passaporto, elio con una piccola m alignità fu rilasciato al 
« cosidetto inviato Lavardin ». I l Lavardin 'lo rifiutò con indi- 
gnazione, dopodiché ottenne un salvacondotto nella form a desi
derata.1 Dopo il Lavardin partì anche l’inviato inglese, cantina! 
D ’Eie te, il 17 maggio.*

F rattan to  il Kauuzzi continuava tu ttora  ad essere impedito 
nella sua libertà; il papa lo aveva ammonito a sorvegliare rigoro
samente la propria servitù, perché non desse appiglio a lagnanze.1 
Si adoperarono a  Parigi ]>er la sua liberazione il re inglese ed il 
Cardinal Bonn.* Allorché a  Parigi arrivò notizia, che il Lavardin 
era giunto a Siena sano e salvo, il Sain t-O lon  ricevette il 13 maggio 
1689 il regio precetto di lasciare a se stesso il nunzio o di comu
nicargli che i suoi servitori imprigionaii venivano messi in libertà.*
I l papa incaricò il Kamizzi il 4 giugno l ti80 di chiedere l'udienza 
di congedo dal re, perché non era più com patibile coll’onore del 
nunzio di rim anere ancora a Parigi. Egli doveva presentarsi prima 
della partenza dai principi e dalle principesse solo se fosse stato 
ricevuto prima dal re. (ìli venne rigorosamente proibito di conge
darsi dai m inistri e dal La Chiùze; non doveva, anzi, neppur rice
vere una lon» visita, col protesto che tu tta  la sua roba era giù 
im ballata. I l papa invece desiderava, che il nunzio facesse visita 
alla regina d 'Inghilterra e agli inviati stranieri.*

11 Hanuzzi non venne ricevuto dal re e dopo assai lunga attesa 
tornò in Ita li» . Non trovò più in v ita Innocenzo X I . ’

1 »¡f.RIN, .1 mbiutntlr 428.
* • Cibo «  Kanuui in data 17 maggi» 1089. lo c. cit.
* *  Cibo • Kanuui il 5  aprile 1689. loc. ci».
* *  Cib«» m Kanuui il IO maggio 1089. ivi.
* G tou*. loc. ci». « 2 ».
* * Cibo a Kanuui in data 4 giugno 1089, loc. cit. Il comando di partire 

vmii» ripetuto TU o il 2 1  giugno.
’ C.KK1N, loc. ci». 431.



CAPITOLO VI.

Attività ecclesiastica interna d’Innorenzo XI. -  Itiforme e nomine 
cardinalizie. -  (Jiansenixino e di»pute di morale. -  Inizi dell» 
scisma di Utrecht. -  Condanna del quietista Molino*. -  Stato 
delle missioni.

1.

Al tempo di Clemente X  l’oratoriano Mariano Sozzini aveva 
esporto un ampio programma di riiorrne civili ««I ecclesiastiche,1 
per l'attuazione del quale, tu ttavia , papa Altieri era troppo vecchio, 
fon  Innocenzo X I  p a n e  che salisse sul seggio di Pietro l’uomo 
s la tto  a m ettere in opera (pianto ivi era proposto. Suo modello 
fu Adriano V I, »  m i spesso si riferiva. Kgli perniava, che l’inirra- 
Mtudine del |>opolo romano verso questo • «unto papa * fosse 
«tata punita col sacco di Rom a del 1.VJ7.* Verosimilmente fu lo 
SIuhìo a richiam ar l'attenzione di Innocenzo X I  su questo suo 
predewssore. Innocenzo mise tanto zelo ad emularlo, «die uno 
studioso protestante giudica, raram ente avere avviato un papa 
l’opera della riform a con simile decisione e cunflcguenza in tu tti i 
punti.»

Già nel «no primo anno di governo Innocenzo X I  mostrò, 
quanto tenm.se al l'osservanza deH'obhligo di residenza da parto 
dei vescovi.* Venne istitu ita  una Congregazione di quattro cardi
nali e quattro prelati per esaminare il valore dei vescovi da nomi

1 * ('»pia nrir A r r h i r i o  d e l  c o n v e n t o  d e l  S S .  Q u a r a n t a  
U  R o m a .  • OW rvatumr» M. San im  in ballant «le re ta* w lm u ntirw  
""n  alienami i» nel fW . O. Il# , n. *  della B i b l i o t e c a  V a l l i e t i 
l i  a  n a i n  R o m a .  Su M Souiiii etr. H o so tl II 30«. I. IS.

• Vedi p n  il di*cono*cimcnto perdurante di Adriana VI IM m w , caralte- 
r»Mico per i piti degli Italiani, dei l i  apnlr IH?» ia JV ln u n u *. .Im m  Ì * I .

• Vedi IlesKtTIl nella di IleTM g-liaurk IX * 144.
• Vrwti la * relazione del cardinale «atto Pio a l^opoMo I del 31 otto. 

bre 1676. A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a :  * Arriso del IO aprile
•*77. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .  <’ir. anche ('«uixru 1«; • Cifra al



298 Innocenzo X I . Ifi76-lt>89. Capitolo V i.

n a n i in Ita lia .1 A Roma il papa riform ò i tribunali della Caria *• 
la  Cancelleria.* Spinse il clero secolare romano ad evitare qualsiad 
lusso « specialmente a portare la veste talare.* Venne rinnovata 
l’ordinanza di Alessandro V II, che nessuno potesse essere ordi
nato prete senza aver fa tto  prima gli esercizi spirituali; non fu
rono consentite, salvo casi di necessità, ordinazioni per titoli 
privati;* il principio d’innocenzo X I  fu, meglio meno preti, ma 
buoni.*

Al principio della Quaresima il papa inculcò ripetutam ente i 
loro doveri ai parroci rom ani, incitandoli particolarm ente a spie
gare al popolo il Vangelo in form a semplice e pratica ed a curare 
l ’insegnamento religioso della gioventù.* I  genitori furono solle
citati, sotto pena di scomunica, ad inviare i figli al catechismo; 
ragazzi con campanelle erano incaricati di percorrere la  c ittà  per 
chiam arvi la gioventù.7 I l  papa foce istitu ire a  proprie speso 
in tu tti i rioni di Rom a scuole por fanciulle povere.* Egli voleva 
vedere esteso l’insegnamento catechistico anche agli adulti ed a» 
soldati.* Negli ospedali ebbe cim i non solo della salute corporale, 
ma anche della spirituale dei m alati; ogli rinnovò la rigorosa ordi
nanza di Pio V sul dovere dei medici di far dipendere lo lori 
visito al lotto degli am m alati dal ricevim ento doi sacram enti.1*

Inauri ili'l 28 agosto ISSO, y  unsiini. di Francia 164, A r c h i v i o  K g r r t o  
p o n t i f i c i o .

1 Vedi N o v a » »  X I 13. 11 vescovo di Sarxana, G. B . Spinola, visitò per 
incarico do! papa la Conica; vedi * Acta apost. visit. ¡¡uiilae Conica« 1680. 
Cod. B . V il i  3 e 6 della B i b l i o t e c a  u n i v e r s i t a r i a  d i  G e 
n o v a .  Ctr. la • reiasione dello Spinola del 10 agosto 16» 7 nella B i b l i o 
t e c a  c i v i c a  d i  G e n o v a .

* Vedi Mo ro x i V II 157.
1 Vedi Ia rrt 34. Sul tentativo fatto nel 1678 d'introdurre la veste talare 

anche nel clero tedesco riferisce G. G ctm kxsch. s u  atti dell'Archivio »egre!» 
pontificio nella Salclmrgcr ('kronik  I90S. Xr. 129. Se i ISSI Innocenzo X I *i 
ado|H-rò |K>r introdurr* di nuovo il vestito clericale in Magonia. Trrviri, Pa- 
derhnni e MiOister. vedi B e r tu ik r  I 3 9 2 * ., 39« s.. 11)4«.

* Vedi Nova*» X I 13».
* Vedi • .1 crisu del 23 m ano 1879. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .  

PriiirtpJ analoghi erano seguiti da Innocemo riguardo ai religioni. Ivi. * 1 2  feb
braio 1679.

* Vedigli • A rr in  del 27 febbraio 1677. lo  settembre 1678 e l i  marco 1679. 
B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .

* Vedi • Irete» del 25 dicembre I67S. ivi.
* Vedi l.tPM 58.
* Vedi *  .1 m m  del 19 m ano 1678. loc. cit. Indulgerne per gii Osservanti, 

che insegnavano la dottrina cristiana, in /tali. X IX  6*4.
"  Vedi I.irrt 59. Suli'ordinansa di Pio V cfr. la presente opera, voi. V ili  

62. I/A r c h i v i o  « e g r e t o  p o n t i f i c i o  ( llamdi V 9 pp. 25-26) con
tiene: * t l>istribu*ione di persone religiose aU'assisletua ne’ bisogni spirituali 
degli infermi nelli bospedali di Uotna», in data 10 febbraio 1676; « *  1 ostruì 
Mone d'ordine d'innocettto X I per li religiosi ripartili afta visita quotidiana
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Un» ordinanza apposita fu em anata per l’adorazione del santis
simo Sacram ento dell’altare.1

Al principio del suo pontificato Innocenzo X I  fu estremam ente 
»•vero a concedere indulgenze e »«1 accettare richieste di benefici;1 
in seguito divenne più m ite. Quando si tra ttav a  di coadiutori por 
vescovi, specialm ente se con diritto di successione, non valevano 
por lui riguardi personali;* si m ostrava più accessibile solo a pro
poste di principi, che avessero acquistato m olti m eriti porlacuus» 
cattolica, come Filippo Guglielmo di Pfalz-Nouburg.

II pontefice vigilò con grande rigore sul m antenim ento della 
disciplina da parto dei religiosi. Senza consultare il protettore, 
ranlinal Barberini, fece compiere dal severo cardinale Gregorio 
liarbarigo una visita accurata «lei convento francescano d’Araceli, 
la quale mise in luco abusi riguardo alla povertà.4 Un tim or salu
tare colse quei religiosi, che si sapevano colpevoli di mancanze 
analoghe,* Con quanto rigore il papa considerasse il m anteni
mento del voto di povertà, lo seppe un domenicano, cho voleva 
offrirgli un libro legato lussuosamente in or«»; Innocenzo rifiutò 
di accettarlo, perchè un lusso simile non si addiceva ad un reli
gioso.* I  benedettini di S . Callisto ebbero ordine di tornare a 
8. Paolo fuori lo mura; alla loro rimostranza, che l'aria colà non 
‘•ra sana, il papa rispose unicamente, cho questo ora il caso anche 
del Vaticano.7 Noi giugno 1677 apparve un editto ordinante, che 
nessun religioso potesse abituro a Koma fuori del proprio con
vento. I contravventori venivano puniti severamente. Nell’au
tunno questa riforma ora effettuata, nonostante la resistenza di 
molti.* In  quello stesso anno tu tti i conventi di Koma furono 
'is ita ti su comando pontificio.* In  Toscana od in Lombardia il 
pontefice riformo i domenicani.to in Polonia i cistorctHisi.11 Favori 
molteplicemente i cappuccini.** Fu data attenzione particolari*.

degl'infermi nelli spedali di Koma. accioché. «icorne il fine et oggetto di questo 
imo «MNtTcitio è il medesimo a  lu tti, «wd fi»  U  dirersiU de" «arri operarii sia 
uniforme il modo di praticarlo .. in d al* 1S77.

* Vedi M  X IX  103. Cfr. ir i 41 contro la profanazione di ostie con* 
•arrale.

* Vedi Hr. « th ier  I 22. #7. 3*5.
* Vedi B rarra im  I 340. 347.
* Vedi • J m w  del I*  gennaio 1677, B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .
* Vedi • .1 m » i  del C febbraio 1677. ivi.
4 Vedi • A m *o  del 12 giugno 1077. ir i.
’  Vedi • Jr r iM  del 13 febbraio IS77, ir i.
* Vedi gli *  A rris i del S e i »  giugno. 4 e II  wttefnhre 1977. Iri.
* Vedi * A rrito  del I* gennaio I67S. i t i .
»  Novak- X I 14.
u Vedi /«■«. X IX  S II .
M Vedi ir i 13». 13». 142: B ojaS I  II 2*7 •».



300 Innocenio X f. 1(576-1089. Capitolo V I.

•ima al ristabilim ento della disciplina nei conventi di monache,1 
cui Innocenzo prescrisse esercizi annuali.1 Kgli dava tan ta  im
portanza alla riforma degli Ordini, perchè riguardava le coni uniti» 
religiose come i luminari della Chiesa.® P er quanto apprezzabili, 
però, fossero i suoi sforzi in questo cam po, sforzi coronati alla tiri** 
da successo,4 non può tu ttav ia  negarsi, che talora egli si p e rd e -.-  
in minuzie.*

Innocenzo X I  impartì l ’approvazione papale aU’ordine delle 
benedettine dell*Adorazione perpetua, fondato a Parigi dalla ve
nerabile Matilde, alla regola dei certosini, alla Congregazione bava 
rese dei benedettini sorta nel 1684, ed alla com unità di preti 
secolari «li Bartolom eo Holzhauser, (“he volentieri egli avrebbe 
visto ditTusa in tu tta  la Germ ania catto lica . Favorì in vari modi i 

piaristi. La com unità di fratelli ospedalieri fonduta da Pietro de 
Bcthencnurt nel Sudam erica, i cosidetti betlem iti, fu da lui ele
v ata  ad Ordine vero e proprio, colla regola agostiniana.'

Già nel maggio 1077 trapelò, che il papa preparava una Bolli 
per m ettere una volta |mt sempre una solida barriera al nepoti 
sino.’ Però si appreso ben presto, che molti cardinali ritenevano 
non si potessero legare in tal maniera le mani ad un papa futuro.* 
Ma allorché risultò da indagini fa tte , che da Clemente V i l i  in 
poi orano andati ai nepoti 30 milioni di scudi,' il papa si rafforzo 
nel suo proptwdto. L 'uditore e segretario dei Memoriali, Giovau 
B attista  de Luca, fu incaricato di preparare la minuta della Boll» 
all’insaputa del segretario di stato Cibo.10 Si contava già con un» 
prossima pubblicazione;11 ma si olevò una vivaop|M>sizionoda parte

* Vedi L u t i 55.
* Vedi • . I rr ito  «lei lo settembre 1078. li i b 1 i o t «> «• a V a t i c a n a .
* Vedi * .1 rn«> \ltirrtrotti ilr-1 14 luglio 1085, B i b l i o t e c a  V i t 

t o r i o  E m a n i !  e i e  i o  R o m a .
* Vedi ivi.
* *  Riferisce il cardinale Carlo Pio in data 17 ottobre 1082. che il cardinale 

l 'adattala emana varie riforme |»er i religiosi. Fra l'altro, viene loro proibito di 
avere «frumenti manicali nelle celle, e ordinalo, che il (rateilo laico vada col 
prete, ma noli dietro n w . « come m> Iraur il uno «rrvitore . ( A r c h i v i o  di  
S i a l o  d i  V i e n n a ) .  Ctr. inoltre la relazione del Srrvient del S - ottobre 
l# * i in M niurr» I 239».

* Vedi IIkimhi-ciikk' I 15». I9S. 257. -479. i l  275. 304. (“Ir. ftufl. X IX  
241, 513. 591. 013. 820. Su II. Ilolahauscr ctr., oltre il KirrkenUj. di Friburgo 
VI» 191 ».. anche R>: Kilt! Kit I 340. 350. 355. 305. Vita del f ì i l i l ’U .  Pangi 
IS0K: litui, polii. Hlallrr C X V III 142»».

'  U  prima notiiia in * . i n i «  del 39 maggio 1077. B i b l i o t e c a  V a 
t i c a n a .

* Vrdi gli • A rrtri del 12 e 19 giugno 1077. ivi.
* Vedi gli *  .1 rr» i del 10 aprile e 7 maggio 107». ivi.
•• Vedi la *  relazione del cardinale Cari» Pio dei 17 «rttembre 107*. 

A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a .
"  Vnli gli • ,|nrui del 21 e 31 dicembre 107». B i b l i o t e c a  V a t i 

c a n a .
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«lei nepoti dei passati pontefici, i quali sperarono noll'influeuza «lei 
» ibo. A capo dell’opposizione erano i cardinali Barberini e Chijji.
Il Barberini foco valere, che il divieto non era praticam ente attua- 
bilo, e che con esso non si otteneva un vero rim edio.1 F ra ttan to  
la minuta della Bolla era sta ta  inviata a  tu tti i cardinali per parere.
I più lodarono bermi la decisione del pontefice, ma <)tiasi tu tti fe 
cero valere delle difficoltà. I/Azzolini dubitava, che un passo 
Minilo fosse opportuno.* Il Rospigliosi e  l’A ltieri, invece, si di
chiararono favorevoli alla emanazione della Bolla, il B arb e
rini ed il Chigi persistettero nella loro opposizione. Si fece valere 
«penalmente, che il male non stava nel nepotismo in sè, ma 
nel cattivo uso di esso.1 Anche «la parte ilei governi civili, spe- 
rialmente da parte della Spagna, vennero sollevate obbiezioni 
contro il passo del papa. Si tem eva a M;ulrid, che, elim inati i 
nepoti, la San ta  Sede potesse divenire troppo ricca!4 Si uni
rono all’opposizione anche il cardinale Ottoboni e  il vicario del 
papa, cardinale Carpegna.1 Non essendo possibile ottenero una 
maggioranza nel Collegio cardinalizio, Iiuhh-ouzo X I dovette alla 
line desistere dal suo proposito lodevole;* dovettero esser de-

1 Vedi gli * .Irr it i  del 31 dicembre 1678 e 4 gennaio 1879, ivi, e le • rela. 
lioni del cardinale Carlo Pio del 24 e 31 dicembre 167S. A r c h i v i o  di  
•s t a t o d i  V i e n n a .

1 II cardinale Carlo l*io inviò la minuta il 13 ottobre 1S7S a Vienna ( A r 
c h i v i o  d i  S t a t o  di  V i e n n a ) ,  tjueota * minuta della Bolla in Carte 
''irost. 235. p. 8 2 * . dell'A r o h i v i o d i  S t a t o  di  K i r e n n e .  N'el- 
!  <Hiob. 2816 I 2 20 ( B i b l i o t e c a  V a t i c a n a )  è i l *  voto dell'Aicolini 
-»«che in Harh. ,VSS2. p. 105«*., Ivi), 22 3« * voto del Maidalchini (cfr. Mi* 

•TUtD | 354). 34 41* * voto del l'arpegn*. 50 73 * voto dell A lbiui. Cfr. CW. 
’•<3 della B i b l i o t e c a  C o n i  ni  d i  R o m a  e C od . ila l. 190. p. 272 ». 
dell« B i b l i o t e c a  n a l i o  n a i e  d i  M o n a c o ,  Nella Biblioteca 
Attempai, venduta nel 1908* vidi un * Discorsa fatto di un celante a Inno- 
•cnxo X I. diretto contro I* pubblicaxione dell* Boll*. L'autore del • I»i»cor«o 
"*pr» la bolla del nepotiumo. nel Cad. Hai. 552 p . 141 a», propone una vi» di 

20.000 «rudi di entrate ecclesiastiche a l l ' a n n o  basterebbero |>er il nejMite. 
che Onora ne ha avuti abusivamente 100.000 ( B i b l i o t e c a  n a z i o n a l e  
•li M o n a c o ) .  Cfr. anche il * ludicium deU'agostiniano olande«- Michele 
T*n Hecke. destinalo al cardinale Cibo. nel t'od. K. 3. 7. p. 184 a«, della B i 
b l i o t e c a  A n g e l i c a  d i  R o m a .

* *  Tutto il male et odiato dei nepotismo consiste nel mal U » o . Val. 8632. 
1* 132».. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .

4 Vedi le *  relaxioni del cardinale Carlo pio del 31 dicembre 1678. 7 e 21 gen- 
1679. A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a .  <fr. * A rriao del 

I* ottobre 1678, B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .
4 Vedi gii * Arris i del 17 giugno 1678 e 14 gennaio 1679. ivi.
4 Cfr. I-trrt 49 ». Dopoché per anni non «i era piti udito nulla dell* Boll*, 

il papa tornò al «no piano nel 1681 (vedi M tra trn  I 355) e poi ancora nel 
l&M. Il cardinale Cario pio • riferisce in d al* 9 aprile I6S6. rhe la Bolla contro 
U nepotismo torna di nuovo «al tappeto: la minata ne sarebbe «1*1* rooae- 
gnat* al cardinale Slu«ìo ed al Sottodatario. A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  
V i e n n a .
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citiv i i fluititi sollevati dall’Àzzolini contro l’opportunità della 
B o lla .1

Il rigore d'Innocenzo XT ebbe effetti benefìci anche sul Coll* „io 
cardinalizio. Nessun cardinale osò partecipare alle feste del Carno
vale 1077.* La grande libertà di parola e le serie ammonizioni, in 
cui si profuse il predicatore di palazzo, il cappuccino Bonaventura 
da lì carnati,* erano totalm ente secondo l'intenzione del papa. In
nocenzo X I  appoggiò in ogni modo questi avvert imenti. Obbedendo 
ad essi, molti cardinali principiarono nell’aprile 1077 ¡«1 impar
tire le domeniche l'insegnamento catechistico ai fanciulli nell*- 
loro chiese tito lari; e, con grande stupore dei Rom ani, seguitarono 
a farlo anche dopo venuto il caldo estivo.* O ltre l’ottim o cardini:! 
Barbarigo, il cardinale Barberini si distinse per zelo particolare nel 
campo spirituale.* Ai cardinali Maidalcliini o Ludovisi, invec«. 
il papa dovette rivolgere seri avvertim enti. Con il Ludovici questi 
ebbero successo,* ma sid Maidalcliini corsero voci assai sfavore
voli. Il papa quindi gli proibì qualsiasi rapporto con donne.7 Col 
Cardinal Carpegna eblic parole severe di biasimo, perchè conio 
cardinah vicario aveva permesso un trattenim ento musicale in 
Quaresim a.*

Dati i principi «I Innocenzo X I ,  era sicuro a priori, che non 
avrebbe conferita la porpora so non a  soggetti degnissimi. Egli 
espresse in proposito chiarissim am ente già nel giugno 1677.* 
La contrarietà da lui m ostrata ad un aumento «lei sacro Collegio 
fu tanto grande, che nell aprilo 1078 si credeva, che sarebbe morto

1 Vedi • Harb. .»662 p. 2«*0, B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .
* Vedi • .1 m *> del 27 febbraio I«t77. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .
■ Vedi gli • .1 crisi del lo e 24 aprile 1677, »ri; Mamllox MovrrAl’cX»'.

t'orn tp . im(ni. arrr l 'Ita li»  I. Parigi 1S46. 191 m. Snl Bonaventura da Reranati 
rlr. I>. Calcagni. rito <M f .  lì. da /immilli, Me**ina 1702. I.c sue V i«dicAc 
ilrttr uri palano n/mrtatim apparvero a stampa nel 1709 a Veneria.

* V«h1ì gli * .1 c r i«  del 3 e lo aprile. 22 maggio e 13 luglio 1677. B i  • 
b l i o t e r a  V a t i c a n a .

* Vedi • .Irriso del 17 luglio 1677. ivi.
* l 'n  * .Irriso del 19 m ano 1677 riferisce, che il papa il giorno prima 

aveva in S. Pietro parlalo sempre eoi cardinale l.udovisi. « Diserro tutti, che 
qurwto Papa vivo sia santo, più d'ogni santo ch'è morto, mentre egli solo 
col ruminar questo Cardinal ha latto un miracolo, che non ha mai fatto alcun 
santo « ( B i b l i o t e c a  V a t i c a n a ) .  Nel i ’ad. J .  I 19 Ck»f., B i b l i o 
t e c a  V a t i c a n a , *  <>«tien. et Veiit. episropatus visitati» farla prr Nicol, 
cani. Ludovisìum a. IrtM.

* Vedi gli * .Irris i del 3 aprile 1677 e 23 luglio I67H, loc. c ìt.. e *  rrla- 
tione del cardinale Carlo Pio dell'S giugno 1680. A r c h i v i o  d i  S t a t o  
•li V i e n n a .  Anche il cardinale li. Panihli. gran masìcoAlo. fa mortalo 
pih lardi a vita ecclesiastica; vedi * .Irriso M a n m lh  del 6 gennaio lev i. 
B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  d i  R o m a .

* * Relazione del cardinale Carlo Pio dell'11 tnanu» 1679. loc. rii.
* Vedi * .Irriso del 5  giugno 1677, B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .
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lenza ¡»ver nom inato un solo cardinale.1 Allorché nell’autunno 
lti78 inviati e cardinali gli parlarono della necessità di aum entare il 
Collegio cardinalizio, ora che c’era la pace, egli replicò, che le «lue 
cose non avevano alcun nesso.* Dopo la m orte del cardinale 
Lìtta, nel settem bre 1679, erano liberi Iti cappelli di cardinale. 
Altre morti fecero salire il numero nel dicembre a  18.* Ma chi 
aveva sperato, che il papa ora si sarebbe deciso, ebbe una delu
sione. S i dovette pazientare ancora fino all’autunno 1681. F in al
mente il l °  settem bre, quando già sembrava svanita ogni speranza,* 
Innocenzo X I  procedette alla sua prima nomina cardinalizia, in 
cui ebbero la porpora Hi prelati, tu tti di nazionalità italiana.*'

La maggioranza dei nuovi cardinali si era d istinta sotto 
gli occhi del papa in Roma: così il maestro di Camera An
tonio Pignatolli, l ’uditore o segretario dei Memoriali Giovan B a t 
tista do Luca, il governatore Giovan B a ttis ta  Spinola, il datario 
>tefano Agostini, il decano della R ota Flaminio T a ja , il maestro 
«lei Sacro Palazzo Raimondo Capizucchi. domenicano, l’ uditore 
dì Camera Urbano Sacchetti, il t<soriere generalo Gian Francesco 
tiinetti c il consultore ddl'Inquisizione Michelangelo Ricci. Si erano 
resi benemeriti corno nunzi Francesco Ittioli vini, Stefano B ran
caccio, Savio Molimi, Marco Galli e il dotto francescano-conven- 
tuale Lorenzo Brancati.* Seguivano a  questi l'arcivescovo di Mi
lano, Federigo Visconti, e Benedetto Pamtili, nominato jior rico
noscenza verso Innocenzo X . Il T a ja  ed il R icci rifiutarono jwr 
umiltà il cardinalato, o solo le rimostranze energiche del pontefice 
li indussero a ll’accettazione.7

Prima della promozione il cardinale Ottoboni si era pronun
ciato contro la nomina del He L uta, ma era rim asto isolato con 
la sua opposizione.* Un altro scontento fu il cardinale b'Fiitn'-a*,

* • • Monetar »ine BUI» ». Arriso  del 23 »(Wlf UT*, ivi.
* * Arriso  del 24 »ettembre 167*. ivi.
* Vedi gii • .1 c r i«  del 2 H U n b n  e 23 dicembre 1679. ivi.
* Vedi U relazione in M in i*™  i l i  IW.
* Vedi ( ¡ m u l t e n  I 127*». inw  ritra ili dei nuovi cardinali); C*Kl*r.u.* 

VII 243»*.; N o n i»  X I  31 »». t '«rallen»!èrbe con riguardo alla loro * papa- 
bili l i  • nella * ¡Scrittura politica »opra il conclave da far«! per la morte d'inno 
eenzo X I nell'A r e  b i v i o  L i c e b l e n » t e i n  d i  V i e n n a  A. f. 3.

* Tua l'ite  di L . Bnuirati fu »«-ritta da II. O m a x o cs  «Roma 16»«). 
«na «rronda da (r. II*«»  (Roma 1 6 » ) . Su R. t'apizneebi vedi T *tfc l*» *o . 
Htmuvkia oni. P im i. .  Roma 191«. &S. 11«; »«I HoonrUi vedi M*z».‘niKU4 
li  4. 242 »».. T U r n *  (Lucra ISIS) e »opra p. *«•».. »7 *».. IOS st.

* Vedi • Arta cooaHL. /ter*. 2*9«. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .  Allora 
fu rampotU la • dimaertazione. Ali qui* rooMrinftì po«*it in »tatù liben» ad
*er*ptandum diignitatem cafdinal. (Í-W. «tei. SS della B i b l i o t e c a  n a 
z i o n a l e  d i  M o n a c o ) .  I ‘»a * Vita del cardinale T a ja  ¿ nel Aterfc. 4S79. 
P- *2 » . B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .

* Vedi • relazione del cardinale C. P io  del 13 «etlembfe 1*1*1. A r c h i 
v i o  d i  « « t a t o  d i  V i e n n a .
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eh« ili un discorso piuttosto lungo espresse il suo stupore, cho non 
fosse stato tenuto nessun conto ilo! desiderio del suo re, qu*sto 
« monarca il più grande del mondo », il quale aveva fatto  tanto 
per la conversione dei calvinisti.1 11 candidato, per cui Luigi X IV , 
insieme con Giovanni Sohieski, spendeva da anni tu tte  le arti 
«Iella sua diplomazia, era Toussaint de Forb in  Jan so n , inviato 
francese per lungo tempo in Polonia.*

Nort sgomentato dall’insuccesso, il re di Francia foce lavorare 
negli anni seguenti con tu tti i mezzi per il Forb in . Sebbene anche 
il re di Polonia perorasse con grandissimo calore per lui, il papa 
stette  com pletamente sulla negativa.* Allorché il governo frane* «» 
nell'autunno 1683 divenne sempre più insistente, Innocenzo fece 
notare energicamente per mozzo del suo nunzio «li Parigi, che la 
nomina «lei cardinali spettava unicamente al papa, il quale ne do- 
veva render conto a  Di«». Di fronte all’intercessione polacca f«x»* 
valere, che i sovrani potevano raccom andare solo candidati del 
l«»ro paese.4

Dopo la promozione «li settem bre erano rimanti liberi dieci 
posti, ma il papa non m ostrò la più piccola inclinazione a  provve
dervi.* («li anni passavano, e la nuova nomina cardinalizia si atton 
deva invano. Si cercavano i m otivi por spiegare un simile indugio. 
Molti ritenevano, che il papa f«»sse contrari» a farla, perchè mirasse a 
render più breve il prossimo conclave diminuendo il siterò Collegio.*

* T i»t» del diacono in • Acta con»ini.. I«k*. cit. Or. M iciu rn  III  Ilo .
* Vedi ItCRTliiKR I li«). «12; Mli lUUtì I I I  94 m .
* Vedi Mieti Al! »  III  111 m .
* * Intorno allo intani* fattole dal Ito por la promossone N. S "  ri»pond*' 

che »i raccomanderà a I>io che l'Upiri a farla, quando sarà maggior »erriti** 
•un e della Sede Apoat., e ohe la promosione già fatta non fu intiera. Che i 
pnnoipi raccomandano o non nominano al cardinalato e devono farlo di t a f  
getti debiti e de' pili meritevoli de* loro regni e d'intiera «odufattione do! 
Papa, il quale è lonulo a rentier oonlo al *ig. P io doll oletione de' «nggrtti 
ohe da lui ai promuovono. Che i principi devono raccomandare M<«Hti do' 
auoi rrgni e nazionali, perrhè quo»ti posano >MÌ*tr(T a' Sommi Pontefici 
con »ioure «* veridiche informa turni por le occorrerne de" medesimi recti» p 
proteggere appronto i re gl'intere»«! della Sede A|mm|. « l'immunità della Chic»*. 
K che. quando la Sia Sua inclini a »odUfare il Ile di Polonia, «limerà di n«n 
(•oterlo fare »e non di »oggetto Polacco per le ragioni e consideratemi accen
nate dì «opra e »iugularmente secondo l'intentione del concilio di Trento, che 
vuole che »iauo a»*onti al cardinalato »oggetti di la tte  le nasioni. A tutto 
qitrwto S. S*a aggiungo. V. S. 111. a**ecari 8 . ' I *4  che non «i è data licenza 
alcuna al N ansio di Polonia di procurare di o»*er raccomandato da quel Re. 
e ohe ciò che può wwr «lato detto in questo genero, non ha fondamento di 
•orto alcuna ole. Al Ranussi in «lata 2» »ettembre l«M3. .V<wi«|. J i  Prmmet* 
ITU p. IO, A r c h i v i o  « e g r e  l o  p o n t i f i c i o .

* t'ir. \ll* u n  l) I I I  115.
* Vedi * . 1  rréMt del 25 novembre 16M, B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .



Seconda nomina cardinalizia. 305

Si pretendeva anche sapere, ch’egli pensasse ad abbassare il nu
mero dei cardinali da 70 a 5 0 .1

Xoll’aprile 1685 in seguito ad altro m orti il numero dei posti 
cardinalizi da ricoprire era salito a  26.* S i parlava più che mai a 
Koma di una promozione imminente,* e alla  line dell’anno si face
vano anche nomi precisi.4 Ma una decisione del papa non si ebbe 
sebbene già in  marzo lo stim ato predicatore di palazzo Bonaven
tura da R ecanati avesse fatto  premure por essa.* Solo il 2 settem 
bre 168(5, cinque anni interi dopo la prima nomina cardinalizia 
d'Innocenso X I ,  seguì la seconda, che fu anche l’ultima.*

Questa volta l ’estero era largamente rappresentato fra i 27 nuovi 
cardinali, e si era tenuto anche conto dei desideri elei governi, solo 
però nella misura, che al papa sembrò giusta. Ebbo cosi la  porpora 
il rappresentante del re di Polonia a  Roma, Giovanni Casimiro 
IXkihoff, od anche un secondo polacco, il vescovo di Krmland 
e Grancancelliere Michele Stefano Itadziojow ski;7 ma il Korbin, 
sebbene patri « in a lo  con uguale calore dalla Polonia e dalla Fran- 
' ia,* rimano escluso anche adesso; il suo contegno totalm ente 
francese nella questione turca come nei contrasti gallicani doveva 
tarlo apparire al papa corno del tu tto  inadatto ad essere accolto 
nel Senato supremo della Chiesa.* Luigi X IV  fu tanto più scon
tento,1* in quanto l’unico di nascita francese chiam ato questa volta 
noi «acro Collegio, l’arcivescovo «li Grenoble Stefano Le Camus, 
irli era sommamente sgradito per la  sua opposizione ai «juattro 
articoli del 1682. Il Le Camus, che governava la sua diocesi con 
.randissim a cura e fondò duo seminari, era incline alto opi-

1 • Le Pape a donne ordre d'evaminer la bullo de S in *  V, qui Htf I«* nombre 
dea cardinalix i aoixante et d i*. (fo rre  voce, che voglia limitarne il numero
*  cinquanta], »'il trouve que ce ehanjcetncnt pai««« «»Ir» « ran la«u x  à réffliae. 
•'»«•imi. di Francia ISO. loe. rit.

* Ve«li • .1 m'ao del 28 aprile IW i, loc. cél.
» Tfr. M m u rn  III  122»».
* V  • A rrieo i t a r w * t i  del I» «iiretnbr* ( B i b l i o t e c a  V i i *  

• o r l o  E in a n u e I e i n K o m a )  (a i  nomi de « il t*. «oloredo della « "hieaa 
nuova, il confnwor di S. .S** ¡Marra-crii, et P. O er*» Berti prete di 8 . A«ne»e, 
•ulti in concetto di rirtuo*i e di r i t *  eaemplanaauna.

* Vedi • .1 retao del 24 marco l*WC>. loc. e»t.
* Cfr. O tABSacci I HM »a. (coti ntnUUI; CaKDRLL* V II 2A4 «a.s S o v a m  

X I SI «a.; *  Misceli, p. 117 «a. dell A r e  b i r  i o  C t m p e l l a  i n «  p o I e t o 
e le • vite di cardinali aerine nei l«w> nell-A r e b i r i o  I. i e c b t e n a l e i n  
i n V i e n n a  I. 4. 24.

'  Cfr. ZriUekrift fé r G**ck"kU K rm U tM  X X  ; 1919): Itr* llerrn KanUnaU
*md l ’nmtaht in FaU » ì I .  R<i < .io o « i i  mmd «eoa drrtlhrm
a « U « y jj,  Colonia 1704.

* Vedi Micnart» III  I I I  »a.. 123.
* Cfr. B isciiorrsM ar»B* 72 *.
»  Vedi M R I I  a C D  I II  125 *a.

i'aaita«. Maria M  pm̂ i. XIV, 1. 20
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ninni giansenistiche « quindi nemico dei gesuiti « del probabi
lism o.1

I/imperatore Leopoldo ottenne nel Itinti tre rappresentanti m i 
»acro Collegio con la nomina dell’arcivescovo di Salisburgo Max 
dandoli von Kuenburg,* del vescovo di Raab Leopoldo von Kollo 
nitsch e  del vescovo di Gurk Giovanni von Goés.* Ma la gioia 
risentita alla Hofburg por questo fu assai turbata dal fatto , che un 
antico nemico di casa di Absburgo e fervido partigiano di Luigi XIV.  
Wilhelm figon von Fllrstenberg, vescovo di Stnw burgo dal 1 
ottenne anch’egli la porpora. Egli e Joh an n  W alter Slnsius, un 
conlldente del papa,4 appartenevano per nascita  a ll’impero.

Innocenzo X I  tenne conto dei desideri del Portogallo nomi
nando l’arcivcscovo di Braga, Verissimo «le Lancaetre. L a  Spagli.* 
fu am piam ente presa in considerazione, poiché ricevettero il cap
itello rosso il vescovo di Salam anca, P ietro de Salazar, il dotto !«• 
nedettino Giuseppe Sauna de Aguim*, e il vicario generale dell’ar
civescovo di Messina, Fortunato Carafa.

Anche i principi italiani ottennero c«n Francesco Maria de 
M ed ici* e  Rinaldo d’E s t e • la loro rappresentanza nel supremo 
Senato  della Chiesa. Non fu felice la scelta del tesoriere generali 
Gian Francesco Negroni, assai sgradito a  Roma, e  di Pier Matteo 
Petrueci, tanto  nominato nei disordini quietistici.7 Gli altri italiani, 
a cui Innocenzo X I  nel 1 tiHti conferì il ca]>pelIo rosso, erano «suo 
lutam ento degni di questa distinzione; così il vicegerento del car 
dinaie vicario, Jacop o  de Angelis, Opisio Pallavicini, altamente 
benemerito per quanto aveva fat to a  prò della guerra turca durante 
la sua nunziatura in  Polonia,* Angolo Maria Ranuzzi, nunzio st raor 
dinario nel 1683 a Parigi,* Marcello Durazzo, prima rappresiti -

* Sul l.o t'ainu» veti» le biografie »li A. I.At.oCErfK (l’w iii  17201 e Hklukt 
(¡vi Istilli «* l.rllrrt, pubi, par InooM» (|S»2).

* t*fr. WlDVAW. SttUbmry III 321 iu. l.o numeri*««- copie di relaxioni dipi" 
maliche nell» Biblioteca defili »ludi dì Sali»hurg«> vi «onci parvenute vrn«Mm»l 
mente attraverso Mas GandoK.

* Sul Kollotlitach vedi »opra p. I3ll. »il 1. V . t*«** . l i l j .  ¡trutnrkr B »  
fjm pkie  IX  323 **.; W D U U m  V 244.

* Ctr. »opra p. 16 ».
* Su P. M. de' Medici, che. por ini|M<thre reatinguer»i della i»ili»fili*- 

niiiint'iò nel IIW  alla porjmra» vedi Musoni XL.IV 1*3 ». e Rr.t *< » r . r« * !« “’’ 
I 4tt2. l 'n a  * lii«tr\iltione al ili. ». 1>. Frane, de Medici cardinale ( m u r o  nel 
littrb, A2I7. I l i l i l i o l r e «  V a t i c a n a .

* Anche Rinaldo d'K*tc |wr continuare la *ua («miglia rinunci.» nel
alla porpora. firea  il «un viaggi" a Roma ( IBSS), per ricevervi d cappello n » » -  
tedi le »ue * lettere al cardinale Barberini nel (.'ad. / in i. 5633. p. I 
Hi b I i •> t e c a V a I i r a n a : ivi p. I I » » . *  »olla *ua dimora a Roma l »  
vembro lttSS).

* i*fr. «otto p. JS i.
* ("Ir. »opra p. »7.
* t'ir, »opra p. 231 •.



tante della «Santa Sodo a Lisbona, quindi a M adrid,1 Carlo Stefano 
Anastasio Ciceri, dal 1680 vescovo di Corno, ove si adoperò eccel
lentemente secondo lo ideo d’Innocenzo X I ,  il maggiordomo 
Orazio M attei, l’Uditore della Camera Domenico M aria Corsi, il 
Presidente delle Armi Fulvio A stalli, il chierico di cam eni Ga- 
sparo de’ Cavalieri, il pio e dotto orato riano Leonardo Colloredo,* 
infine l’ottim o M arcantonio Barharigo. Contemporanei bette infor
mati fanno gran lodi di quasi tu tti questi cardinali.' Piti festeggiato 
di tu tti fu il Barbarigo, un parente del santo vescovo Gregorio 
Barharigo e degno erede del suo spirito. Giù da giovane proto egli 
aveva proso in Padova particolarm ente a coore l’insegnamento 
catechistico. Divenuto nel 1678 arcivescovo di Corfù, egli fondò 
«•olà il seminario e  fu instancabile in opere di beneficenza, o ltre  le 
qualità così m ostrate, Innocenzo X I  apprezzò specialmente la 
fermezza, colla quale il Barbarigo tutelò la sua dignità vescovile 
di fronte al generalo veneziano Morosini. L a  persecuzione, che da 
parte del governo veneziano ora toccò al Barbarigo, affrettò la sua 
introduzione nel Collegio cardinalizio, di cui fu ornamento.* 

Innocenzo X I  favorì in vari modi il cult« dei Santi;* m a fu un 
avversario delle sposo eccessivam ente cresciute por lo canonizza
zioni.* Con decreto del 15 ottobre 1678 diminuì considerevolmente 
queste spese in conformità «Ielle preposte «Iella Congregazione dei 
Hiti.’ Solo una volta «*gli ha intrapreso una beatificazione, ru-oriu
scendo nel giugno 167» al vescovo di Lima, Turibio, l'onore degli 
altari.* F ra  le pie consuettulini egli favorì particolarm ente la Via
* 'riicis • e le confraternite «lei Rosario.’* La Confraternita «li Ge«ò 
Maria fondata nel 1687 in Roma per I«* povere anime «lei Purga
torio ebbe fra i suoi membri lo sto**« pontefice."
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1 Nelle • b in fn flc dei cardinali dH 1*9« >i dir» del Itarau o : * Quanto 
di merito ni può dire in un «legno ecc]«Ma*liro. lutto «  powtiedr da ((tirato 
porporato». A r c h i v i o  I. i e e h t e n . t e i n  i n  V i e n n a .

’  Cfr. I*. M. PbcCMTI. n/d «fi L. Cmltornla. Roma 173*. Nelle • Minwll. 
dell-A r e b i r i o  C a m p e l l o  i n  S p o l e t o  «• detto del «'olbtredo: • Dà 
■penuuui di riunrir gran w n r ito  per la ch m a di I>io ».

* Vnit *  Scrittura politica «opra il conclave «la l in i  per la morie d'inno- 
ce m o X I. A r c h i v i o  I . i e c h t e n . t e i n  d i  V i e n n a  A. I. 3.

* Cfr. A. V o L m i, IH  cito ri w n t u  J f .  A. Kaventiae 
IH77. t  P. H tK tftin u  ill. Ffta M  l i .  A . tlarlmrvfa. 2 voli.. Roma 191«.

* Cfr.  BmO. X IX  390. 393: S o r  asm X I !• « .. 22, 3»*#.. 4 * . . .  «*».
* F.oempi in propoailo in X o v » »  X I IS noia.
* Vedi lima. X IX  1 2 3 ..
* Vedi ivi in o *. Sul Turibio elr. Ut prtw ole oprra. voi IX  747.
* Vedi Ka&aiik I8»5. I 335.
“  Vedi Bmll. X IX  ISO. 1*1. I * * .
"  l. atT'iconlratemila di t i » *  e Maria, che dal 1923 ha la .» le  in ¡W. Vin- 

en u »  e Anaataaio. coomtv« ancora il « w m  » del papa.
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Com e m olti suoi predecessori, an ch e In n ocen zo  X I  eb b e  screzi 
col Portogallo  a causa del procedere d ell’in q u isiz ion e locale contro
i cosid detti neo cristian i. D al luglio 1677 in  poi il p ap a ricino»* 
da essa l'invio  degli a tti processuali co n tro  co d esti neocristiani, 
che venivano accu sati di esser d editi in segreto al giudaismo. 
M a tu tt i i suoi am m onim enti, e le rim ostranze del nunzio Marcello 
D urazzo rim asero vane, purché d ietro  l ’ inqu isizione s ta v a  il go 
verno portoghese.1 A ll’u ltim o il p on tefice  si vide co stre tto  a  pri
vare il 27 m aggio 1679  delle loro fa co ltà , per d isobbedienza osti
nata , l ’ Inqu isitore V erissim o de L a n ca stre  ed i suoi im piegati, 
ed a  restitu irle  ai vescovi.* I l  conflitto  per la  riform a d ell'in q u isi
zione portoghese, che ta lo ra  assunse form e assai vive,’  venne 
sistem ato  solo nell’agosto 1681. L ’In q u isito re  si so ttom ise , e fu 
restitu ito  in ca rica , m a al tem po stesso ebb e prescrizioni p artico
lareggiate j>cr il tra tta m e n to  dei n eo cristian i.4 C inque anni più 
ta n li il governo portoghese riuscì a  procu rare il cappello  card in a
lizio a  V erissim o. Innocenzo  d o v ette  perdonargli, perche si era 
persuaso, che (’ In q u isitore avev a m an cato  solo per debolezza.* 

In  Polon ia  il papa al principio del 1683 p ro testò  con tro  deci
sioni della D ieta  nocive a lla  libertà  e  im m unità d ella  C hiesa.* In 
S p ag n a  le an tich e tendenze cesaropapistiche portarono a  dissidi 
co n tin u i fra  la  S a n ta  Sed e e  il governo. N on solo nella Spagna 
propriam ente d e tta , m a anche nei paesi d ipendenti, Napoli. 
M ilano e Paesi B assi, l'im m u nità  ecclesiastica  seguitò  ad esser«' 
v io la ta  frequ entem ente.* A llorché in occasione del C apitolo dei 
m inim i, consiglieri regi offesero i d iritti ecclesiastic i, si arriv ò  nel 
H»78 al punto, da essere im m inente la  ro ttu ra  form ale tr a  R om a 
e M adrid. Il papa, essendo rim asto  form o, p otè segnare in quel 
con flitto  una v itto ria  com p leta .* Ma il vecchio sistem a non si 
p o tev a  sradicar**. R iu sciti vani tu tt i i m oniti, la  S a n ta  Sede, per 
tu te lare  i d iritti ecclesiastici così spesso v iolati, ricorse a  mezzi 
più severi. Al principio del 1680 ricusò, per im piego abusivo dei 
danari, il rinnovo della * C rociata  » e  di alt re grazie. I l  governo ora 
ced ette  in un raso ; m a Innocenzo rich iese ch e si provvedesse a

* «'f?. H *n .  X IX  20»*.; R k k t h ie r  l  103. 10S»„ 221 B a jx s i  l i  102».
* Vedi /*«/!. X IX  174 ». Cfr. Itr.KriUER I 321».
* t 'fr .  B o ja x i  II 127 «i.
» Vedi /in«. X IX  402 ».
* Cfr. »opra p. 306 e la  r a r a !te r i» t ira  di Verùwimo n rlla  • S c r ittu r a  poli- 

tira dell* A r r h ì v i o  I. i e e h t e n o t e i n  i n  V i e n n a ,  c i ta ta  a  p . *>7. 
n. I .

* Vedi Hfrtiiieh  II  6 3 a.
* Cfr. ivi I 2 0 * .. 46. «•**., I2S ».. 3S». 430. 435. I l  21. 34; B o l e t i  II 

23* ».. 24». 246. 2SS **.. 29»*».
* V o.IiB .uam  11 3*1. 401. 411; Baarum ii I »17 ».. S e i. llmli X IX  131-
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tu tti i suoi re c lam i.1 E g li p rem ette  so p ra ttu tto  per la  soppressione 
della cosid d etta  « M onarchia S icilia  ». L ’abuso fa tto  di questo 
privilegio era  così strid en te, che Innocenzo n ell’ap rile  1681 disse, 
« ho la  M onarchia S icilia  av rebbe fin ito  per rov in are qu ella stossa 
di Spagna.* M a i funzionari spaguuoli non pensavano a  cedere.* 
All’ultim o il papa p erd ette  la  pazienza, a , sebbene i card inali Cibo 
e C arpegna lo dissuadessero, fece s«*omunicaro nel 1687 dal nunzio
i funzionari n apoletan i. I l g ab in etto  «li M adrid, però, esig ette  il 
ritiro di q u esta  pena e da ciò foco dipendere il perm esso allV saziono 
della decim a tu rc a  «lai clero «paginado.* A nche nell’A m erica «lei 
Sud il papa ebb e a lam entan*, eh» i «liritti occbw iastici del vescovo 
di C artagena veniss«»ro v io la ti.*

D u ran te la  gran  lo tta  di princip ii con Luigi X I V  Innocenzo X I  
non dim enticò di levare la  sua voce contro il m altra ttam o n to  di 
taluni con ven ti da p arte  degli im piegati regi.* In  qual modo lo 
spirito d ell’assolutism o offendesse dapertntto i d iritti della Chiesa, 
ri può rilevare dal fa tto , che perfino so tto  I/eopoldo I , penwinal- 
mento così pio, im piegati im periali si |>ermottov»no ta lo ra  gravi 
usurpazioni.’  11 3 febbraio  1685 il papa d ov ette  ammonir«» (’im pe
ratore, ch e non attirasso  la  m aM iz io n o  d ivina sulla su a guerra 
contr«» i T u rch i limitami«» la  lil»ertà eccle*iasti«'a.*

1 Vedi BojaN'I I II  49 * » ., 53. 57. «3, 73. 93; Bakoi/i l im e  h i t. S/mujh<i
II «158; • Cifre al Nuntio di Spagna dei 3 man». 2* aprile « Il maggio lesi, 
•Vaaliot. di S/tagua 158. A r c b I T i O • e g r e t o p o n t i f i c i o .  Nell» 
«na lettera a Carlo II del 23 gennaio 1687 Innorenío XI mantiene Ir sue olitile 
noni contro l'indulto Ite mUliomibm», perché il danaro veniva impiegato incon
gruamente; vedi Kr.KTHir.li 11 328 ».

* Cfr. * Cifre al Nuntio di Spagna «l«sl 2 febbraio e 13 aprile 1A8I (» V. 8. 
HI.. . .  non laaci Ira tanto temere opportunamente che la Monarrhia Sicula 
po«aa un giorno per giusto guidino di Dio rovinar quella di Spagna, m  non ri 
*i pone rimedio »), .Vaiuuit. di Spagna 158. A r c h i v i o  » e g r e t o p o n 
t i f i c i o .

* Vedi • Cifre al Nuntio di Spagna del 7 dicembre 19*1, I* e 29 marco, 
!«  aprile e 19 luglio 1682, Smtuial. di Spagna, toc. cit.

•Vedi !’• .4 m «  del 22 marzo 1687. A r c h i v i o  di  Si  a t o  di  
V i e n n a .  Cfr. BKKTmr.it 11 328. 342. Sol contegno d'Innocenao XI ri«p*tto 
alle gioclrr di tori apagnuole vedi Br.im«ir.is I 359. 429 ».

* Vedi Bkktiiiek II 327 391 a.
* Cfr. ivi I 334.
* Cosi nel 1677 in Trento; vedi Bkkt iiirB  1 ««» .; L r.v i**o *, Snnha- 

tmrbrncktr II 690. 693 »., 716 a. Circa un conflitto d'Ittnorenio X I con Vene*!* 
per i Greci di Li. vedi BEKTHir.li I 174 l a ;  Ree. «CM . et de Uitér. nU§. I 211«.

* Vedi Bi’.Kmir.K II 212.
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2.
So il cesaropapism o si com p iaceva ad  a tta c c a re  »portam ento  la 

S a n ta  Sedo, un p eriod o  an co ra  più grande, perchè in teriore, or;» 
costitu ito  «lui m ovim ento se tta rio  in F ra n c ia  e nelle F iand re, che 
seguitava tu tto ra  a  pullulare, imi d alla  p ace clem en tin a  in poi 
«otto il m anto di una tran q u illità  esteriore ingannava m olti circa  il 
vero s ta to  delle cose. Noi prim i anni di p on tificato  an ch e Inno
cenzo X I  sem bra avere in terp reta to  il riserbo del p a rtito  gianseni
stico  quale rinu ncia  a lle  proprie ved u te. F orse por guadagnarlo 
com p letam ente egli m ostrò ad «»so m itezza e tu t ta  l ’accondiscen
denza possibile.* I l fra te llo  del « g rande » A rnauld , il vescovo E n 
rico Arnauld di Angers, av ev a  esa lta to  in una le tte ra  il m onastero 
di P o r t-R o y a l ed av ev a  fa tto  portare dal P o n tch àteau  le co stitu 
zioni di twso a  R om a. I l  papa rispose lodando la pietà eccezionale 
e  la  discip lina ecce llen te  delle m onache.* A ntonio Arnauld stesso 
inviò al nuovo papa la  sua grande opera d estin a ta  a  con fu tare  gli 
errori ca lv in istici su ll'E u carestia , o la  sua le tte ra  di accom pa
gnam ento  ebb e u n'am ichevole risposta  a mezzo del Cardinal Cibo.* 
S e  in qu< sto  caso il papa prese tem po due mesi per la  risp osta , duo 
a ltr i prelati m olto noti r icev ettero  a lcu n e parole am ichevoli dopo 
so le  tre  settim an e, o stav o lta , anzi, proprio  dal pontefice. I l  vescovo 
P avillon . cioè, avendo av u to  notizia , che Innocenzo X I  si era 
espresso favorevolm ente sul con to  suo. scrisse il 3  novem bre 1676;
o il Caulet di P am iers, im ita to re  docile del P av illon , segui il 
1° d icem bre an ch e in qu esto  il suo m aestro . C om e per la  te tterà  
a ll’A rnauld, anche per la su a risp o sta  ai due prelati Innocenzo 
consultò i cardinali d o irin q u isiz ion e,4 m a a lla  fine vennero d iretti 
ad am tieduo ilei B rev i in tono assai ca loroso .*

li'A rnauId si rivolse an cora  al p ontefice al principio del 1680,* 
allorché d ovette  lasciare la  F ran cia , Il suo d elitto , egli d iceva, 
com e quello di tu tt i gli a l*ri, che vengono ch iam ati g iansen isti.

1 M. D t'tm ’tL  nella Rtr. d'kist. lU r dt f'ram r* IX  (1923) 46.> 474.
* • Minime no* latebant. quae ile «iugulari pielate et p n n l u t i  di*ri|>lina 

monialtum l’ortu* Kegii Ord. CUI. literi» 1 0 . iunii dati* prolixe ad No» renili! 
fraternità» I n a  >. Lettera del 10 a f t m t o  1070. in H c k t i i i k r  I 2*3 n. 742.

* Arnauld al papa ed al cardinale Cibo in data 2 * ottobre 1078: il Cibo 
air,\roauld in data 2 gennaio 1077 (A rk a c ld , lEm rm  I 709. 771. 772». L*Ar
nauld nel «etlembre 1677 *i aru*a col Cibo per la pubblicatone della lettera 
(Ivi II 9 - IH); ri»pn»ta del Cibo del IO novembre, ir i 20.

* ÌUUAXI I 15.
* l l r u i  iu . loe. eit. 470».
* funere« I l 80 S7.
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non cn i a ltro , ch e  la  (lifo.sa «lolla sa n tità  «lei costum i cristian i 
contro l'indulgenza vergognosa dei gesu iti, e dolla d o ttr in a  su lla 
grazia di san t’A gostino o p iu ttosto  dolla C hiesa stessa . N on facova 
meraviglia, elio i g esu iti, n on ostan te  la  paco clem en tin a , avessero 
tra tto  a sè il re, perché egli ora a b itu a to  ad ossi dalla g ioventù , 

chi non si accordasso con loro nella d o ttrin a  dolla g razi»  o in 
quella m orale, si ch iam av a  giansenista, ('osi si era  venu ti al pu nto , 
che presto in F ran cia  non vi sarebbe più, se non u n'apparenza di 
religione. Chi p arla  sei-ondo il Vangelo, viene ch iam ato  g iansenista; 
il fa tto  di seguire seriam ente o rigiilam onto 1» legge di C risto , 
non trov a to lleran za. Lo m ostra  I» sorte del convento  di P o r t-  
Koval, cui è p ro ib ito  di accogliere più novizie. V oglia il papa dir 
la parola, che ristab ilisca  la pa«-o, dichiarando non essere g ianse
nista chiunque a cc e tti lo Cinque proposizioni. Il segretario  F a v o 
riti ringraziò por la le tte ra  con «*spro*si«»ni co rtesi;1 m » nuli» a c 
cadde u favore di P ort— R oy al, sehlieno anche l’abbad essa  si rivol
gesse reclam ando »1 pontefice.*

L 'A rnauId in seguito non fu s«Mldisf»tto «FInnocenzo X I .  A ll» 
m orte del papa riconobbe lo buone intenzioni di lui,* com e puro 
la sua co n d o tta  modello vorso 1» propria fam igli» o«l i suoi sforzi 
contro i T u rch i; m a in a ltro  cose gli era  m ancato  lume. T u tta v ia  
nei primi anni d’ Innocenzo X I ,  i g iansenisti riposero speranze in 
hii. Le espressioni favorevoli ad «*ssi nelle le ttera  m enzionato di- 
vennero, com ’era  n atu rale, rapidam ente noto. D a un» frase nell» 
lotterà «lei C ibo imI A ntonio ArnauM * si d«*luss«i ad d irittu ra .
« he il pap» lo voleva f» r  card in ale .* U na le ttera  «li quel tem po 
•»menta con forti esprassioni le  consoguenzo della benevolenza 
papale. S e  in R om a, vi si dico, si fowo saputo, corno stanno lo 
‘‘ose, si sarchi** certo  pieni d i afflizione; quelle lettoro «nino già

* In «lata » aprile ISSO, ir» 87 ». La rUpoKta comincia; . Perreu* piane »il 
in i tenere lacrima* poMit, intnen* e* una parte eximiam eliMjurntiam. erodi, 
'•“iwm, pK-tatetn t'iam de eatbnliea retiicione tam ptaeelare merita*, e* altera 
vero rui*eruDi, in quo re ru ru , fortunae «talam et conAatam malevolontm 
'alutnnit* tempe*tatem . . . .  eum maxime decerci te in d«»me*tir»i olio hottoribit* 
*»piKn»que flnrentem ritoe per un D im a n i rirtutrm  actae et diuturni fiorii»«« 
labori« (rurtum uherrimutn rapet«- . . .  Sed baerei batr pontificio cordi in fila  
c|w*. in omnem intenta oeeiwdonen» eliminami! errore», et pari« Kccl««iae 
«eddendae. Xon tamen pmptrrra «ilebit interim ttn  «upremi l’» to ri« , tridenti« 
lupo* in orile irruente* *. ^«tll'amieUia del Favoriti per i (pan*»nnti cfr. /.Vr. 
* h u ! .  ri dr hllrr. rriig. X II  (1907) »41 HHHWK IV 43«; L s  COIVI, Isrilrr*. 
« I. Is o o u i 144.

* In «lata 25 maggio e 22 dicembre 1079 e SS febbraio IMO. in A*- 
'AULO, (Kmrrrr II 8 8 .

* In «lata !• «ettemSnr 14**. itri I I I  23*.
* « Paterna* cantali« . . .  ubere» riftiA nlM «»» pranvtabunt opportuni- 

tale« «mandi 1*  ». I r i  I 772-
* Amairrta tari« f» h / . I l  «erie. Roma Parici 1872. 284.
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. «Uffun« dap p ertu tto , a ttiran o  m olti a lla  p arto  co n d an n ata , turbano 
i benpensanti e danno occasione agli av v ersari di g loriarsi. Soprai 
tu tto  «lall’Am auld si sarebbo dovuta esigere u n a  ritra ttaz ion e , e 
nella  sua «lif«wa «lei S S . Sacram en to  il settim o  cap ito lo  del primo 
libro rie»«-« alla distruzione del p rim ato  p ap ale;1 u na conseguenza 
delle m anifestazioni papali è s ta ta  la  p u bblicazione «li q u attro  o 
cinque scritti giansenistici.* I l  nunzio di F ra n c ia  V arese annunciò 
pure,* «-he si era  m olto stu p iti «ielle m anifestazion i pontifici«, 
gia«'<-h«'> por l'addi e tra  l ’A rnauld av ev a  professato  apertam ente 
il giansenism o, ed ancora oggi lo si considera g iansen ista . Il Cibo 
rispose,* ch 'egli si era  lim ita to  a  lodare il libro generalm ente ap
p c z z a to  deU'Arnauld e le cap acità  in tollettnuli Ui lui in nn a 
sem plice le ttera  «li co rtesia , che non p o tev a  non seguire a lla  let- 
te ra  sottom essa di lui al pontefice. A llorché il C ibo tornò  sulla 
qu estione,* il V arese insinuò n«)lla sua risposta,* ch e voci «lannose 
erano tu tta v ia  diffuse generalm ente, e che il re stesso si era  lagnato 
«Ielle le tte re  pontificie. A ncora nel 1688 il T alon  osò afferm are nel 
parlam ento  «li P arig i, ch e Innocenzo X I  non av ev a  cessato  dalla 
sua ascensione al tram i «li favorire i g iansen isti, C perciò era cele
b ra to  altissim am en te dalla se tta .7 O ra, non c ’è in  v erità  nessuna 
tra cc ia , che il papa ab b ia  «lifeso o fav orito  le proposizioni d o ttr i
nali «lei g iansenisti, e titillili libri e  sc r itti del p a rtito  furano proi
b iti so tto  il suo governo.* D ’a ltra  p arte  jierò, il Casoni o  il F av o r i t i ,  
che godevano di una grande stim a da p arte  del papa, erano amici 
deU'Arnauld e  favoreggiatori dei seguaci di lu i.*

S o tto  Innocenzo X I  fu em essa una d ichiarazione im p ortan te 
circa  una questione p ortata  in prim a linea dai g iansen isti. M entre

*«*!*«> Roma MpriM', in rh«> «lato »ono le r«w, sono certo che se n‘af- 
»»a i; quelle lettere fanno credere molte coite u m ì lontane «tal 

vero, oltre che vi »i lodano persone che »in’hora erano stimate sospette nella 
fede. Queste lettere corrono in tutte le iHittcghe e (anno cattivo effetto nello 
»pirito del popolo e ne tirano molti al partito condennato con gran ramarteli 
delti huomini da bene e gloria delli adrersarii. che »anno molto bene prevalersi 
anche di poca co»a ». le ttera  del 3 agosto 1677. OMo*. 2481. H i ti 1 i o t e c a  
V a t i c a n a .

* |*er rsrmpn» ( Vuliirw colloquiorrnm. Sperrkio drt!a deroeiom* (deve trai 
tarsi del Jfiw ir de la pi tir  del tterberon). Apologia tin ii etc.

* In data 2 aprile 1677, D c u tX L  471.
* In data 3« aprile 1677. ivi 472 *.
* In data S maggio 1677, ivi 473.
* In data 14 maggio 1677. ivi 474.
* A maleet* iarii pomlif.. loc. cit. 287: confutazione ivi 319.
* Per riempio il Nuovo Testamento giansenistico nella traduzione d> 

Mom ( RH'IH II. I  m i*j II 67«)). un opuscolo iu difesa della penitenza pobblica 
giansenistica livt 4ó4). il Ttnlm  yrn ilm i e Morale pratu/m* de» J tn tle * . voU. I 
f  3 495; etr. 4 JO *., 323). Ctr. - Imateria m ru poniti., loc. cit. 316: ID'AvW- 
« X T j  I I I  160.167.

* Sul Favoriti vedi G t* I*  nella Ker. de» •¡urei. Ititi. X X  (1S76) 439.



Innocenzo X I e il probabilismo.

l’A m auld avev a p rescritto  per la  com unione freq u en te  condizioni, 
( he ne escludevano qu asi tu tt i  i cr is tia n i, hi C ongregazione del 
Concilio d ecise,1 che la  C hiesa avev a sem pre ap p rov ata  la  com u 
nione freq u en te ed an ch e qu otid ian a, senza p rescrivere tu tta v ia  
in proposito giorni del m ese e  della se ttim a n a  d eterm in ati; la  
decisione su ciò d oveva esser rim essa al giudizio del confessore.

A lcuni a t t i  di governo d ’Innocenzo X I  furono a lla tt i ad in co 
raggiare i nom ici del probabilism o. ( !ià  nell’anno della su a ¡tscon- 
■ione al trono com parvo una teologia m orale, che per più di cento  
pagine co m b a tte v a  l ’opinione dei p robabilisti in  tu tte  lo tendenze; 
al principio del libro  si leggeva una pasturale di raccom andazione 
■lei vescovo di G renoble, e seguivano approvazioni dell’opera di 
e tte  a ltr i vescovi, fra  cui il vescovo di Agile lodava l ’opera sp ecia l

m ente, perchè rom peva col probabilism o, « q u e lla  d o ttrin a  m o
struosa, che m e tte  tu tto  in dubbio ». Innocenzo X I  elevò l ’au tore , 
il prete  F ran cesco  G enet, a  teologo di A vignone e  più tardi (1 6 8 5 ) 
a vescovo di V aison . Il libro in traduzione la tin a  trovò ad ito  j*er- 
tìno in sem inari ita lian i, uno sc ritto  ch e l’a tta c c a v a , in vece, fu 
posti* a ll 'in d ice , ini in qu esta  occasione la d o ttrin a  del G enet eb b e 
la lode del m aestro  del S acro  Palazzo C apizucchi.* Il più grande 
■lei vescovi francesi di a llora , G iacom o Benigno B ossu et, si pro
nunciò pure con elogio su lla teolog ia  m orale del Genet e  la pre
terisse per il suo vescovato .*

Il B ossuet fu altresì fra  coloro, che su bito  dopo l ’ascensione 
al trono d ’Innocenzo X I  si rivolsero a  lui per o tten ere  la  condanna 
di certe  proposizioni troppo larghe di ca su is ti.4 Sim ili preghiere 
• r̂ano s ta te  r iv o lte  già prim a ad Innocenzo X  e  Alessandro V II ,*  
«d era  in ev itab ile , che si rinnovassero an cora  più ard entem ente 
sotto  Innocenzo  X I .  Guy de S è v e  de K ocbechou art, vescovo di 
Arras, o P ercin  de M ontgaillard, vesi-ovo di .Sa in t-P on s, gli in v ia
rono im m ed iatam ente una lunga petizione dom andando la co n 
danna, in forza dell’a u to rità  ap osto lica , di 80  proposizioni m orali, 
cho acclu d evano.* L a  le ttera , pero, non rim ase segreta; Luigi X IV  
sospettò, ch e so tto  il pretesto  di u na m orale più pura si vol<%s#oro 
rinnovare le con troversie  g iansenistiche, e  fece am m onire per mezzo

1 In data 12 febbraio 1679. Analrria imri* ponti!. G* « r ie  (ISS3) 1307. 
Pareri dei eon*«ltorì ivi 7* serie 791 SM. i f r .  I>rnzi\<.er, Knrkir., **■1. I. 
B . t " ,  Fribunn Uri»«. 1922, n. 11*7.

* b K '.sm  nel fimttrt. tU littrr. e rriti.. Toalouv 1813, 416 M.; KeriM'H
II 6SO.

* I»E*-r.BT 4 4 2 * .
* IloMUel a I»imi« in data IH M i »  1682. Corrra¡tondattr* 11 310. l ’osi 

pure i rn ro T i di (irenoble. Anjt« r». A fra. Arra*, Cbàlons. S iinl Poi»». L'ultimo 
»«minato inria an'A potoria per i msiddrtti riamrniMi. Di iim ei.. loe. eit. 470,

* Cfr. Parte I di qne*to voi. p. 4i»f».
* Anmltria imri• pomtij. X I I I  ( 18741 939.
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degli agenti del « loro i vescovi francesi a  non appoggiar la  lettera
colla loro sottoscrizione. Su ciò Innocenzo X I  si lagnò, ch e venis...
im pedita la lilxT tà  di relazioni «lei vescovi con lu i;1 il re pero ri 
sposo al nunzio, che gli consegnò il B rev e , che i singoli vescovi pot- 
vano liltoratnonte rivolgersi a  R om a; egli avev a solo voluto opporci 
ad una cabala.* A ntonio A rnauld, ch e av ev a  ten u to  m ano alla 
«■ona, e il Nicole, «‘he avev a red atto  la le tte ra , fecero ora «li tu tto  
p«>r mondarsi innanzi al re da ogni so sp e tto .*F ra  i vescovi, eh«* m 
adoperarono per la le ttera  «lei loro due colleghi, si d istinse parti- 
colarm onte Nicola P av illon .4

N onostante lo sdegno reale, i reclam i dei due vescovi giunsero 
innanzi al papa. I sostenitori della m orale rigorosa inviarono sotto 
un pretosto l’o ra  tori ano Poisson nella c ittà  e tern a ; com e am m ira 
tore «lei D escartes e co ll»  raccom andazione della duchesse «li Lon- 
guevillo questi o tten n e a c c a s o  alla  regina C ristin a  di Svezie «» 
■lUKliante essa ai più a lti circoli rom ani. Ma il segretario  <1**1 Poi»- in
lo trad ì com unicando i suoi m em oriali ai g««suiti, e  poiché il Pois Min 
verosim ilm ente p ortav a con  si* anche incarich i dal P av illon  e «1**1 
Caiilet nella <|Utwtiono della regalia, gli oratorian i francesi si videro 
co stre tti a richiamar«» il Poisson .* Al suo posto nel settem b re 1677 
subentrò l'a b b é  de Pontch& teau. Sebben e scolaro  dei gesuiti, il 
Pontch& teau si era dato ai principi g iansen istici, il che tu tta v ia  non
lo preservò «la una v ita  assai leggera. R ito rn ato  a  una più rigorosa 
concezione di v ita , egli si m ise «1«*1 tu tto  al servizi«) del partito  
giansenistico, di cui propugnò le aspirazioni in R om a. Kgli fu  inca
ricato, oltreché dell’a tta cc o  contro  il lassism o m onde, «li sai vere 
dulia condanna il catechism o del vescovo E n rico  A rnauld e  «li «!>>«• 
suoi colleghi «li ep isco p a to , «li o tten ere la  conferm a «Iella p a r"  
c lem e n tin a  e  specialm ente il regolam ento della qu estione «Iella 
regaliti.

A Itom a il Pontchàteau  si toneva «l«il tu tto  nascosto ; egli v i
veva in una cam eretta  sett«i il nom e «li G iuseppe du M enay. Nes
suno sa liera  chi fosse o che volesse;* m a gli riuscì «li raggiungere 
una gronde intlueu/a sopra una persona, che co n tav a  m olto pre*s<» 
Innocenzo X I ,  Agostino F a v o r iti . Q uesti, grazie a lla  sua grande 
cap acita  di lavim i e  a ira b ilità  stilistici», che gli p erm etteva di 
«'«impilare una qu an tità  enorm e di m em oriali e  di B rev i in e le g a n te

* Ilrcr«* •tri 2 * Insti« IS77. ivi 952 ».
* Ivi 933
* Arnaulit a l*oni|M»tinr in data 14 gingilo 1077, N’irol» aH'»rrirr*r«vo 

dì Parigi in data « lugli» 1079. ivi 902 m>.. 904 » .  Ctr. * «Ma*. 2491. B i 
b l i o t e c a  V a t i c a n a .

* D m m  b l iielle Élm In  C L X X X V 1II (1920) 402.
» D i 4 0 3 l u n t u n .  IV i * h.
* P r n m ,  loc. cit. 404 4***.
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ht ino, p o tev a esser consid erato  com e il b raccio  d estro  d ’In n o - 
X I ; 1 e poiché egli fav oriv a  i g iansen isti e  le tendenze 

aflini, così la  v ia  ora sp ian ata  per il Pontch& teau . TI 7 se ttem b re  
1«77 qu esti potè consegnare al papa una le tte ra  del P av illo n  «lui
io luglio.* I l  vescovo di A let vi si lam en ta  innanzi tu tto  per le 

inferenze del re. ch e h a  im pedito  le as punizioni dei vescovi di A rras 
«ili S a in t-P o n s  su lla corruzione della scien za m orale. P assa quindi 
a llaffare delle rogali«» e  finalm ente rich ied e un d oc re to  solenne 
contro i casisti. U na sim ile condanna, tu tta v ia , non produrrà ch e 
piccolo v antaggio , o v e  il p ap a non dissipi anche il fan tasm a, che 
fa tan to  m ale a lla  C hiesa, ciò«* il fan tasm a ch e te is ta  an cora  una 
qualsiasi eresia  del giansenism o. E ssa  non c ’è: tu tt i in F ra n cia  si 
sottom ettono allo decisioni pontificie; C lem ente I X  lo ha rico 
nosciuto, a llorché ha ridato  la  paco a lla  F ran cia . Ma cion on ostan te 
gli avversari ten evan o ferm o a ll’esistenza di una presunta oresia, 
•’‘intente solo nella loro im m aginazione. C oll'accu sa  <li giansenism o 
•*si difendovansi con tro  teologi e  vescovi, rovinavano ogni sforzo 
p*>r ristab ilire  la  d iscip lina ecclesiastica  ed i buoni costum i ed a tta c -  
«avano la  d o ttr in a  di sa n t’A gostino e  di san  Tom m aso sulla grazia .

Innocenzo X I  risposo al Pav illon  «*on un B rev e  elogiativo  te 
nuto sulle generali;* m a per allora non succtisso a ltro , tanti» che 
il Pontch& teau, disilluso, tornò  in F ra n cia  a lla  m età dell’o tto b re  
1677. C iononostante l’invio «lei P on tclià toau  ebb e im portanza 
profonda, innanzi tu tto  per il «-onflitto «lolla regalia, che da allora 
in poi venne consid erato  a  R om a cogli occhi «lei P avillon . In o ltre
1 inviato av ev a  s ta b ilita  u n a  com unicazione tr a  R om a e  P o r t -  
Koyal. In  una seconda v is ita  a R om a «gli potè in trodurre Luigi 
•lu V ancel, ch e so tto  il nom e «li Valloni rappresentò là per venti 
*nni la  cau sa g ian sen istica  co n  grami«* acco rtezza .4

I>olle o tta n ta  proposizioni in crim in ate  dai vescovi di A rras e 
di .Saint—Pons ap|>ena una arrivò  ad essere condannata. F ra t-  
tan to , jmrò, an ch e l'u n iv ersità  di Lovanio  era  in tervenu ta a  K oina 
«piale accu sa trice  dolla m orale rilassata . Originariamente essa si 
era decisa a  qu esto  passo so ltan to  corno m isura di difesa, (»ià so tto  
Clem ente X ,  in fa tt i, i suoi avversari avevano spedito  nel 1676 
al papa il franc«>scano B ru no X eu sser per reclam are contro la  d o t
trina diffusa dai L ovaniensL* L 'u n iv ersità , p«irtant«i. penso ili p re
venire il colpo ch e la  n iin a«fiav a , accusando i suoi avversari. A

* Irl 410 414.
* Ivi 414 -417: Pl-KCST I.X IV  16»  173; Coti. .**roSl»a*TI. GaUéa rim- 

'¡•'nia. St. C allen I6 S 7 . «li*». I . f  S . doc. 19, 249 *».
* Del 19 urtlrmhrr 1677. in D r i i m ,  ko-, cit. 419; Sro*t>H TI, loc. c it. 

doc. So.
* In  nKCKt. 420.
* [ D A tw c . x t J I II  342.



31« Inuo-enzo X I. 1670—1689. Capitolo V I.

q u esto  scopo essa redasse un elenco »li più ch e ce n to  proposizioni 
m onili troppo larghe ed inviò nel 1077 q u a ttro  professori a Roma 
jn»r propugnarne la condanna.1 C ontem poraneam ente PuniverMtà 
desiderava un’approvazione per la  sua d o ttr in a  su lla grazia. Ma 
il papa non desiderava rav v iv are la  d isp u ta  su lla  grazia. Nel 
resto  gl’inviati ottennoro un B re v e  pontificio assai laudativo,2 
e  il 2 marzo lt>7!> un d ecreto  dell’in q u isiz ion e condannò ♦>.'> dell«* 
proposizioni incrim inate.

A nche «-osi, però, non e ra  s ta to  concesso tu tto  il desiderato. 
Prim o punto, non si ura riu sciti a  fa r  condannare una p ro p o r
zione, che avrebbe colpito  il probabilism o com e ta le ;*  e  inoltre le 
65 proposizioni erano, si, designate corno «t por lo m eno scandalo*« 
e nolla pratica pernicioso », m a non co lp ite  collo censure più savore; 
esse orano alt resi con d an n ate non con  un giudizio solenne della 
Manta Sodo, m a solo con un decreto doli’ Inquisizione. N ella con
danna ci si lim itò  al fa tto , ch e lo proposizioni, com e erano form u
late . erano false o riprovevoli, senza considerare, se nella forma 
rip rovata  esse fossero s ta te  insognate e ffe ttiv am en te  o no da un 
teologo. Ksso sono proso tu tte  senza eccezione a lla  le ttera  dallo 
scritto  di accu sa  ilei L ovaniensi.4 A llorché sorso qu estione, a  chi 
fossero da a ttrib u ire  lo preposizioni singole, i funzionari romani 
cercarono di soffocarla, proibendo una serie ili tra ttaz io n i in pro
p osito .*

Ia  sentenza retnana eb b e  i suoi strascich i in alcuno contrade. 
In  F ran cia , ov e i decreti «lei S . Uffìzio non orano riconosciuti, il 
parlam ento di Parigi respinse esp licitam en te la  sen ten za sullot».'. 
proposizioni.* N aturalm ente il papa si adiri», che fosse tr a tta ta  cosi

* R ct’Sdl II 313. 521 •». I quattro pr»fe<Mori erano: F ran i voli Vìsite». 
Marlin JMeyart. lag»* limano Christian Lupus, e un quarto. I-ambert I.** I*rou 
(ivi .»SI), o I.e llrou (MlCltatrn IV 177), ohe riparti prmto.

1 II 40 45». t'ir. * lettera al nunzio spagnuolo del 13 ottobre IO*“ ’
(.V aarò f. di S /m fm a  156 1.30, A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i « » :  
« (si inviati Lupa* e \ lanen] seguita la condanna delle 63 prupositioni «e 
»»•tornarono in patria. benignamente accolti e licentiati. come meritavano* da 
S*. S»* e dalla parte migliore di questa corte».

* 1-a propostatene premutala prr la condanna diceva; « Polca» «equi opi- 
nionrm prarticam probabiletn circa h»n«'*tatem obiecti. re lieta quoque prò- 
babilmre et tntiorv. quam n* tua. etiam in materia iuri» naturali* ». I U s s r . »W ,  
» p w l a .  Invan ii 1703. 1».

* |V. t»K B o n i ,  l ' i a l k w  ItalUrimiamat. Bragia et «rovelli* 1873. 133». 
1.4» propokiaionr i i  del deerelo è abbreviata. Talune proposizioni veonero 
e flrltit amrntr mwgnalr da teologi singoli.

» Kr.t s«ll II 333»». Clr. (I»\\vhi..nt) I I I  15». 343. Lo scritto di acct*»a 
aveva prewn airone propoauioni semplicemente dalle Provinciali. ID ’A V W O ÌT )
I II  153 15».

H«uaai II 30«*. Felicitarono il papa per la condanna delle 05 pi»' 
)x»Miotti U cardinale Grimaldi e i vescovi Stefano I *  Camus di Grenoble.
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umv decisione presa in  su a presenza; il P om ponne d o v ette  in v iare  
an m em oriale apposito  per am m an sarlo .1 Dol resto  il giudizio 
dell’inquisizione non rim ase, cion on ostan te , senza e ffetto  n eanche 
per la F ra n cia . L ’assem blea del clero del 1682 riunì in ordino di 
materia, con  alcu n e om issioni e aggiunte, lo proposizioni co n 
dannate da A lessandro V I I  e d a  Innocenzo X 1.* p er poi cond an
nare d i propria a u to rità  qu este 140 proposizioni; v ’ora aggiu nta 
una esposizione dolla d o ttrin a  opposta.* Fu p artico larm en te  B o s- 
*uet ad  indurre a  qu esto  passo i suoi colleglli «li ospiscopato; egli 
desiderava una conferm a d ella  cond anna d a  p arto  «lei papa, «> 
almeno una B o lla  form ale co n tro  la  m orale lassa, che, a  differenza 
del decreto dell’ in q u isiz ion e, sarebbe s ta ta  a cco lta  con risp etto . 
Specialm ente il p robabilism o doveva essere co lp ito  d alla  co n 
danna; com e d ice espressam ente lo stesso B o ssu et, iv i osso ora 
atiiM'cato prim a nei suoi fondam enti, quindi in so stesso, fin al
mente nelle sue conseguenze.4 Essendo s ta ta  sc io lta  im provvisa* 
monte l ’assem blea «lei 1682 per decreto reale, il piano non venne 
attuato.

L a  decisione rom ana co n tro  le 6 5  proposizioni su scitò  grande 
«nozione in  F ia n d ra . N at unii m ente i g iansenisti cercarono  di 
(fru ttare al possibile la  sentenza contro  i gesu iti, la  cui d o ttrin a  
morale » ire b b e  r isu lta ta  condannati» orm ai d a ll'au to rità  suprem a;
« i»or converso gli avversari «l«»i g iansenisti si adoporareno con ta n to  
più zelo a  p rovocare una com lanna «li proposizioni sostenuto  
all'u niversità di Lovanio.

U na lis ta  «li ta li preposizioni lovanicsi fu consegnata al papa 
il 12 luglio 1679 dal francescano  ir land ese Fran cesco  P orter, depu
tato a  ciò  da 50  preti secolari e  regolari. Q u esta  v o lta  i funzionari 
romani voliere persua«lersi innanzi tu tto , se qucwto preposizioni 
fossore anche insegnate effettiv am en te  da qualche« In no; «juattro 
teologi ebbero  l'in carico  «li q u esta  indagine, dopodiché com inciò 
l'esam e sostanziale delle proposizioni d a  {»arto d i o tto  sc ien z ia ti.*

Il P o rte r  non rim ase l'u n ico  rap p resentante degli ant ¡g ianse
nisti fiam m inghi. Il nunzio di B ru xelles annunziava il 26  giugno 
1679 a  R om a, che i m inori osserv anti, i carm elitan i, i gesuiti
*  ta lu n i preti secolari si erano riu n iti p er agire a  Itoraa contro  i 
Lovaniesi a  mezzo di un rapp resentante, il francescano P atrizio  
I>uffy. Essi pregarono il nunzio di fa r  v idim are i loro e stra tti «li

l'.nrien Araatild di Anger», P. I. F . l’erri n de M anl(iilU ni di St. l’oiw de 
Tannerei». B kkthikk I 259. 2*3. 2*6. 2S7.

* M ian n i IV 1*0«.
* Ristampa in B o w c n ,  A m a  V II. Vrnuulle* 14 15 , i5 # -JS I .
* fr i  281-322. Sul prababiluma in  309-322.
* Al tom i* in data 18 loglio 1682. Corrrtpamdnmrt II 310.-
* [D* Avute* r i  III 343#.
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»«■ritti lovani«‘»i, il che, però, non fu a c c e tta to  «lai nunzio.1 11 
prinm com pito del Duffy doveva essere quello di p rocu rare protct 
tori potenti ai suoi com pagni «li p a rtito . Luigi X I V  era  già dulia 
loro parte; gii» durante le deliberazioni sulle 65  proposizioni <lt 
m orale lassa ««gli pregò in una le tte ra  a u to g ra fa 1 Innocenzo XI 
di pr»H«>dere p iuttosto  contro  gli accu sato ri dei cas isti, che «la 
Lovaaio  diffondevano errori g iansen istici. O ra il D uffy doveva 
ado|>erar»i innan/.i tu tto  j)er avere l'appoggio del sovrano «Iella 
F iandra, il re di Spagna. Passò tu tta v ia  m olto tem p o prima «•!»«* 
il Duffy potesse recarsi a  M adrid, e allorché egli vi giunse, il 
nunzio non si sentì di p restar fede a lle  accu se «ii lui.* T u ttav ia , 
dopo due consultazioni presiedute dal ca n lin a l Portocarreni,* 
il Duffy venne inviato  a R om a in nom e del re «li Spagna. È  car. t - 
terist ieo il fa tto , che le spese «li viaggio furono sost«*nute non dal 
re im poverito , m a dalla «luchessa «li M edinaceli.*

A R om a Pesam e «Ielle proposizioni in crim in ate  com incio s«il«> 
nel 1682 «• si p rotrasse quindi per an n i. I g iansen isti tem evano. 
«•h«> una condanna delle preiMisizioni lovaniesi recasse nocumento 
all'im pressione fa tta  dalla condanna «Ielle t>5 proposizioni di monti«' 
lassa p«>r p arto  d ’ Innocenzo X I .*  A n cora nel 1085 essi speravano, 
«•he il riguardo al cardinale D 'K strée» av reb b e  im pedito  una «'on- 
<latina, perché si sarchile tem uto lo scalpfire, che susciterebbe 
una trasco ran sa  «Iella sua opposizione. D elle 31 proposizioni in cri
m inate »uscito scandalo |iarticolare tra  i F ran cesi la 20*. che tn»t 
tav a  «leU'autorità pontilìcia  nei riguardi dei con cili generali e del* 
rin fu llib ilità  «lei papa. 1 g iansenisti ritenevano q u in d i.c h e a  Roma 
non sì sarchi« ' voluto che si dicesse ch e la  preposizione era  stata  
can cellata  a  causa «lei g a llican i, e c«>sì c i »i sareld>e asten u ti da un 
giudizio sull'insiem e «Ielle proposizioni.1 L ’a tten zione fu poi a t 
tr a tta  dal «|uictismo; una sce lta  «Ielle preposizm ni lovaniesi venne 
condannata solo da Alessandro V i l i . *

Il Duffy aveva trovato  in  Spagna consiglio e appoggio special* 
m ente presso il gesuita T irso  G onzalcz, il fu tu re  generale «lei £«•■ 
»Ulti.* t'un questo, il (ìonzalez sì rivelò, liensì, avversario  «lei g ian
sen isti; ma egli avev a acco lto  con gran g ioia anche il «lecreto del
I Inquisizione «lei ItìTO. perchè era un zelan te cam pione contro  Jtli

1 A m a i »  v i  2 1 4 *.
* IVI 3 granaio 1679. in MiciiaCD IV  177».
* VI 3U »».
* Il 37 c a n a io  e il 37 m ano ISSI, ivi 315.
* Ivi 317.
* I. ArnauW a I»o V aacd  in data 36 luglio 1683. (F.wma 11 H ft« .

l*u Vau«-»'l <la Roma air.lm anld in data 16 giugno 16&S, ivi 535 b .
* ID  At h i o s t ) I I I  34 4 .
* A m u is  VI 31®».
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«•««essi veri e presunti di taluni casisti. I suoi sforzi ebbero por 
conseguenza ulteriori manifestazioni della Santa Sede a favore 
della morale rigida.

Il (ronzale/, fu un missionario eccellente e coronato dal suc- 
c«'sso;* in tale qualità egli ebbe occasione d'im parare a  conoscere 
le piaghe morali di certe regioni della Spagna, e cominciò a  temere, 
che decisioni troppo larghe di taluni m oralisti potessero favorire 
1» decadenza dei costumi.* Il pensiero di a ttaccare , non solo le 
singole decisioni errate, ma il sistem a stesso del probabilismo, 
che secondo lui era per esse un terreno favorevole, gli fu suggerito 
dal suo confratello Michele de Klizaide, che nel 1070 aveva fatto  
«lampare senza permesso dei suoi superiori un libro assai letto 
contro il probabilismo.* 11 Gonzalo* sostenne presso il generale 
dell'Ordine Oliva le opinioni del de Klizaide, ma ebbe in risposta,
• he, a giudizio di uomini assai dotti, l’opera di questo contraddi
cev a  in talune proposizioni alle vedute e alla  linea di condotta 
di tu tta la Chiesa, che altre delle sue asserzioni erano adatte a  con
durre alla disperazione ed a favorire i giansenisti; il libro aprire 
proprio esso la via al lassismo, in quanto dichiarava giudice su
premo l’apprezzamento subbiettivo del singolo.4

Il G onzalez, ciononostante, rim ase del suo parere. Nelle «»stati 
del 1670—167 2 , facendo pausa le m issioni, com incio ad elaborare 
un’opera, che doveva fa r  valere nuovi principi com e pu nto  di 
partenza per la decisione di casi di coscienza controversi. C erta 
mente, anche secondo il (ronzalez, il principio del probabilism o, 
usato colla m oderazione degli sc ritto ri gesuitici classici, non fa- 
<**va nessun danno a i buoni costu m i; m a co lla  estensione d atagli 
da taluni p robabilisti era  assai pericoloso. Precisam ente in qu este 
parole, d ire tte  dal Gonzalez al generale dell’ O rdine G iovanni 
Paolo O liv a ,* si può considerare g ià contenu to  anche il m otivo, 
per cui a  Rom a, il rim edio  contro  decisioni m orali troppo larghe si 
'c re a v a  a ltro v e che in un cam biam ento  dei fondam enti di teologia 
morsile. L 'O liv a  decise, che le nuove opinioni non dovevano essere 
••«poste in pu bblico , e che l’opera p ro g etta ta  doveva essere in v ia ta  
per giudizio a  Rom a.*

Colle sue nuove form ulazioni d i principi il Gonzalez credeva 
rendere a ll’O rdine gesuitico un gran servigio; il suo libro , «»gli pen
sava, ch iuderebbe la bocca agli accu satori della m orale dei gesuiti,

1 E u s #  K r . ì E R n ,  . 1 / m »  d t i  i l .  C .  /*. T i r * » ( ¡ a n ^ t i e :  d r  S a n t a l l a r  
•'Witiaira 1913; AstkjUx VI 74«*.

* A sm w x VI 172.
* • Ivi ISI ».

• Ivi 164.
* in d a ta  12 o tto b re  1*172. ivi 174.
• Ivi 17«*.
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spucialm ente ut- gli fosse «lata faco ltà  ili ded icarlo  a l Generalo.1 
Ma, com « era  da prevedere, il parere di cinqu e gesu iti di cinque 
diverse nazioni * vietò al nuovo sc r itto  il perm esso di stam pa, 
perchè ni poneva in  opposizione a lla  d o ttrin a  di a ltr i Ordini e 
scuole superiori, e perchè la nuova opinione p o rtav a  a  conseguenze 
pericolose.

T u tta v ia  il Gonzalez non abbandonò i suoi pum i. E g li pensò 
di rivolgenti a pro delle sue opinioni a lla  più a lta  au to rità  «lel- 
l’O rdine, la Congregazione generale;9 le d ifese pubblicam ente, 
allorché fu nom inato nel 1670 professore u n iversitario  a  Sala
m anca, e si a ttirò  cosi un d iv ieto  rigoroso di su scitare u lteriorm ente 
scom piglio colla nuova d o ttr in a .4

D u rante una m issione te n u ta  dal G onzalez in  S iv ig lia , egli 
giunse a  conoscenza nell’ap rile  1679 del decreto  d ell’inquisizione, 
che condannava ta n te  proposizioni m orali troppo larghe, e ormai 
natu ralm ente tu tto  lo s ta to  delle cose fu cam b ia to  ai suoi occhi. 
Incoraggiato  forse dal nunzio di M adrid, egli ora  si rivolse ad 
Innocenzo X I  in persona.* In  m editazioni d u rate  per anni, «'gli 
scrisse, «*n» giunto a  veder ch iaram en te  un p rincip io , che rende- 
rebbe im possibili le deviazioni sul terren o  d ella  teologia moral«‘: 
il principio, cioè, che l’opinione in favore della lib ertà  non si poteva 
seguire, ove si riconoscesse ch iaram ente, ch e l’opinione opposta in 
favore della legge e ra  m idto più p robabile . O ve il papa procla
m asse questo principio, sarebbe s ta ta  recisa la nuli ce «h'gli abusi 
e  sparirebbe necessariam ente il lam ento  così sj>esso udito p«T 
decisioni lasse di m om lc.

O ltre  che al p a p a .il G onzalez scrisse di nuovo ni generale del- 
l’O rdine,* e pregò anche lui «li prescrivere il principio menzionai«» 
aU'Ordin«*, o alm eno ai gesu iti spagnuoli. Egli o tte n n e  per sè per
sonalm ente il perm esso d’insegnarlo;* e in fa tt i il nuovo principi«* 
en» appena qualche cosa di diverso da una nuova form a del p rob a
bilism o. Il G onzalez, invece, non eb b e  successo co lla  proposta u l
teriore di prescrivere al posto «lei probabilism o con su eto  il cosid
d etto  equiproltabilism o. L ’ O liva, tu tta v ia , em anò il 10 agosto 
16MO una circolare, in cui p arlav a  «i««lla calu nnia, che i m em bri 
dell’O rdine sostenessero in  parecchie accadem ie opinioni a rr i
sch iate  di teologia m orale. P er co m b atterò  qu este  m aldicenze, ci 
si doveva a tten ere  ai d ecreti già em an ati «laH’O rdino. D a questo

* Ivi 174 ».
* Dd IS giugni» HV74, ivi 177 ISO.
* Ivi 1*2
* Ivi IS* IS».
* Il 21» Insito 167». ivi 304.
• I l  » wllrmhn- 1679. ivi 191.
* Il S3 dirrtnlite 1679. ivi 192 ».
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non seguiva, però, che si dovesse dapertutto seguire l’opinione 
piu rigorosa; ora richiesta non 1» durezza, m a la  solidità della dot
trina.1

Il G onzalez eb b e  m aggior successo col papa. D opo a lcu n e le t 
tere al card in ale  C ibo ed alcune risp oste di lui egli inviò n ell’aprile 
1*580 un breve sc r itto  per d ilucidare il su dd etto  princip io fonda- 
mentale. LI p ap a  lo trasm ise a ll’ inquisizione, e qu esta  decise,* 
ài com unicare a l G onzalez per m ezzo del seg retario  di st a to  e del 
nunzio spagnuolo, ch 'eg li avev a faco ltà  di co m b attere  la  t<wi, che 
-i potesse d ar la  preferenza a ll’opinione m eno p ro b ab ile , qu ando le 
fi contrapponesse una più probabile . L ’ Inquisizione ord in av a a l 
tresì nello stesso d ecreto , ch e il generale dei gesu iti doveva co n 
cedere il m edesim o perm esso a  tu tt i  i suoi dipendenti e com unicare 
a tu tte  le U n iv ersità  gesu itiche, esseri* intenzione del papa, che 
tutti a  loro ta len to  potessero scrivere U beram ente in favore dell’opi* 
ninne più p ro b ab ile  e  d ichiararsi co n tro  l ’opposta tesi più m ite. 
Il G enerale d oveva ord inare a  tu tt i  di so tto m ettersi com p leta* 
mente al com ando del papa.*

A llorché qu esto  perm esso di co m b a tte re  il probabilism o fosse 
»tato conosciuto  in  p u bblico , e ra  sicuro, ch e il decreto d arebbe 
occasione agli avversari dei (resuiti per le peggiori insinuazioni 
contro di essi. I l  generale dell’O rdine O liva, p ertan to , f<*ce rim o
stranze a lla  C ongregazione e  presentò l'abbozzo di u na circolare 
•IPOrdine, ch e a  suo p arere p oteva d ar soddisfazione ai desideri 
della C ongregazione. F in  da princip io , vi si d ice, la  Com pagnia 
di Gesù h a  av u to  riguardo a lla  purezza d ella  d o ttrin a , m a ciò 
non ha im pedito, ch e si siano so llev ate  calunnie, e  che, in  parte 
font’anche per im prudenza o ignoranza di alcu ni ((esuiti, a l tri*

1 < Nnn enitn duritiom. and noliditatem e*igim<i» doctrinae ». Ioli. Kwr. 
»Klcn, Ileitrayt n r  O rn i. dr* Jm iU w td en * [AHutndl. der ilunrknrr Akttdf 
■i* ISSI) 85.

* Der reto del 26 giugno 1680. A sn iilX  VI 208*.
* Dell» »econda parte del decreto r i  nono tre redazioni differenti. Quella 

■lata »opra è indubbiamente l'auteotiea; infatti: I*  allorché nei 1693 il decreto, 
dopo lunga ditnenticanxa. tornò fuori, il Gonsalt* lo comunica «emprc in queata 
l'im a ; 2® allorché Dòllinger Reo»ch dettero un altro tento, e il Mandonnet 
•e ne «erri in «aggi della Krr. TkomUtt 1901 «a., il generate dei gnuuiti Martin, 
per esortazione di Giuseppe B rocker. ai riroke al Sant'Cfflzio. il quale traamiae 
•otne unico e u tto  il tento «opra comunicato (Tedi fìtmdn XC1 (1902} 847 ».).
Il tento dato da DÒLUXGU KSOMB {O oct. drr i l  omini mligketUn I 127 a.) 
fa proibire al papa la difeaa della te»i dei probabiluti e la contraddizione a 
quella dei probabiliori»ti. Questo tento, ed un terso ancora MMtanzialmentc 
differente, in cui Tiene importo al gnaulìi *i letizio «a ambedue i »¿»temi (con 
troni« B i i t u i ,  loc. cit. *44). nono fon» «empiici abbou i. ma nel «ecolo XTitt 
Tennero «»tratti neramente dai regi»tri del Saot'l'ffllio  (J. IinrrKER in filmdrt 
I .X X X V I ¡1901) 778-800, XCI (1902) * 3 1 * 4 6 ) .  Cfr. F u * x i  t k r  Haak. Iku  
th ir r i dtt Papale* /aM tnu X I  mbtr drn Vtobahiiuimm*. Paderbom 1904; 
A. l.r.iiUKi iii . PmbabUimmma rtmdimJm*. Kriburgt Brtug. 1906.
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burlai«' supremo della C hiesa giungesse l ’accu sa , che i gesuiti 
sostenevano in  m olte U n iversità  una m orale  com p letam ente ri 
lassata . L a  confutazione «li qu este ca lu n n ie s ta  n ella  legislazioni 
e negli am m onim enti co stan ti «lei su periori. M a, poiché le accu ■ 
non cessavano, il G enerale com and ava a i professori di teologia 
inorai«« di a tten ersi le ttera lm en te  a q u an to  è co n ten u to  nelle or 
dinanzo delle Congregazioni generali e  «lei G en era li. Chi mani t 
in quest«» riguardo, deve essere a llo n ta n a to  d a ll’ insegnam ento. 
Ci«'» non significa, che non si possa segu ir m ai la  tesi più indulgente; 
ma an«‘he tra  le opinioni a c c e tta te  «la m olte  p a rti ve no sono t.. 
lune non a«latte per gesuiti. « A noi d isp iace l’indulgenza smisu
ra ta  nella spiegazione del d iritto  d ivino ed um ano; invece non 
può dispiacerci u na g iu sta  m oderazione. N oi rich ied iam o -  cosi 
egli rip etev a  -  non durezza, m a solid ità della d o ttr in a  ».*

Hi fron te a  qu esta  circo lare  la  C ongregazione non in s is ti nel 
su«» prim o com ando; essa, dunque, si e ra  fa t ta  persuadere «lagli argo 
m enti d e iro liv a , che una p u bblicazione «lei «leereto non era  consi 
gliahilo, g iacché a ltrim en ti si sarebbe poi a c c e r ta ta  indubbiam ente 
dell’esecuzione del suo ord ine. Il d ecreto  del 1680 «-addo in dim enti- 
C anta com p leta ; a llo rch é nel 1603  «'sso fu riesu m ato , riuscì nuovo 
anche su m em bri «Iella Congregazione.* E sso  non fu com unicato 
neppure al G onzález, p«>r cu i pure eri» fa tta  la  p rim a parto del 
«l«H*reto. I l card in ale  Cib<» e  il nunzio di Madri«l M eliini non scris
sero al González se non che il papa lo«lava il suo zelo e  la  sua p ietà  
e lo eso rtav a  a  flu ir prest«i la  su a opera e in v iarla  a  B o m a. I l  de«'ret<» 
«lei 1680 non è a ffa tto  nom inato  in  qu este le tte re .1 E g li, pere, 
su desiderio rip etu to  del papa potè in v iare  la  sua opera a  B om a 
alla fine di giugno.4

8<»tto il g eneralato  «lei POI iva nessun g esu ita  in tervenne più 
«iontro il probabilism o. Il G onzález no fece lam en ti in parecchi*' 
le ttere  al papa. E g li non av ev a  n ien te in  co n trario , scriveva, a 
«•ho a ltr i ««'suiti sostenessero l ’opinione più indulgente, m a si 
dovrebbe lasciare m ano com plot am ente libera  an ch e a lla  part«' 
opposta; agisse il papa in proposito sul G en era le .4 Dopo la  m orte 
«leU’OUva egli sostenne le stesse id««e col successore di lui Novelle. 
L ’O rdine, egli esponeva, a  cau sa  d ella  su a  d o ttr in a  m orale, era 
caduto assai nella  stim a  d ’ Innocenzo X I .  L ’onore dell’Ordinc 
richiedeva, che un grauita, approvato  dai suoi co n fra te lli, si le
vasse contro «{uesto sistem a, affinché tu tto  il m ondo vedesse,

* Astra i» VI 212 214.
* 214. «'tr. gli rwlratü «li lettere romane di pm oae, eh« dewderavano 

«n» condanna del probabilismo, in B k cck k r. loc. cit. XCI *42 m,
* Ivi L X Z X V I 7ss  *.
* y tn ú ix  VI 218*.
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■ Ih* PO rdine coinè ta le  non g iu rava p er esso. E g li p ertan to  deside
rava di scriv ere  su ll’argom ento e  d ed icare l ’opera al G enerale; 
imi per p oter fa re  q u alche cosa d i buono, gli o cco rrev a  tr a tta re  
i inulte un anno in tero  qu esto  soggetto  in tu tte  le  lozioni; ch iedeva 
il permesso di p oterlo  fare.

Q ueste rim ostranze ebbero  però da princip io assa i poco effetto , 
li Noyelle non concesse il perm esso rich iesto ; il G onzalez ebb e 
f.tcoltà di p u b b licare  il volum e tinaie di un’op era  teo log ica  solo 
1> rchè in essa n on  si p arlav a  del p robab ilism o.1 A nche Inno-
• nzo X I  non a cc e ttò  le proposto spesso rip etu te . U n libro  del 
<>(>!izalez su ll'im m a co la ta  Concezione venne p u b b lica to  a  spese 
del papa, il suo lavoro sul sistem a m orale fu esam in ato  e  ap p rovato , 
ma non venne d ato  il perm esso di s tam p a.8

T u tta v ia  q u est’uomo messo a  dura prova giunse in  guisa 
in asp ettata  a lla  m e ta  dei suoi desideri. A lla  fine del 1686 il N oyelle 
mori, e  a l princip io  dell’anno seguente si riunì la  Congregazione 
o n e ra le  per la  sc e lta  di un nuovo (»onerale. A llorché gli e le tto ri 
ebbero udienza co lle ttiv a  d a l papa, Innocenzo X I  parlò in  m odo,
• he tu tt i cap irono com e «'gli desiderasse T irso  G onzalez per nuovo 
(«onerale. Seb b en e qu esti non avesse m ai ten u to  an cora  l'ufficio 
■li superiore, la  Congregazione deferì al desiderio del papa. A llor
ché gli si presentò  il nuovo e le tto , Innocenzo X I  gli disse, che erti 
'ta to  scelto  per u na disposizione p artico lare  d ella  Provvidenza,

tlìnchè la concezione più indulgente in teologia m orale non d ive
nisse d o ttrin a  dell'O rdine. Il G onzalez chiam asse uno scienziato
ostenitore dell’opinione più rig ida  com e professore al Collegio 

nomano e  lasciasse a  tu tt i  i gesu iti lib ertà  di esporre la  d o ttrin a  
più rigida. Sorsero  im m ed iatam ente difficoltà per l ’esecuzione di 
ia le rich iesta ; perciò il card inale C ibo per incarico  del papa chiam ò 
innanzi a  sé il nuovo G enerale con alcu n i a ltr i m em bri della Con
gregazione generale ed espresse il desiderio, ch e con un decreto 
apposito venisse d a ta  espressione a lla  rich iesta  papale.* E a  Con
gregazione generale d ichiarò  p ertan to , che POrdine non aveva 
proibito e  non p roib iva, ch e l'op in ione più rigida fo«se d ifesa 
da coloro, ch e la  ritenevano g iu sta .4

Il Gonzalez non fu sod d isfatto  del d ecreto , m a i suoi passi u l
teriori a  favore della d o ttrin a  più rigida avvennero solo dopo 
la m orte d ’Innocenzo X I .

* Ivi 195 200.
* Ivi 219-225.
* I * i  229 m .
* Dwrrtum 1S: / mMtitmfmm Soe. Jt*m II , Fiorenti** 1*03, 40».
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3.

M entre il giansenism o u sciv a  d a lla  lo tta  dei d o tti, e solo appog
giandosi a ll’erudizione in trodusse nuove opinioni su ll’ascesi e la 
perfezione cr istia n a , in I ta l ia  si sviluppò un indirizzo che fin dalli» 
inizio non volle essere che ascesi, m a ben p resto  condusse a  conse
guenze cap ita li p er la  v ita  m orale, ed anzi la m inacciò  nello sue 
fondam enta.

L a  nu ova corren te , il qu ietism o, con sistè  o rig in ariam ente in 
un av v iam en to , in ap p aren za del tu tto  in n ocen te , a lla  v ita  di 
preghiera per a sceti a p p a rta tis i dal m ondo. P e r  u na penetrazione 
più profonda nello sp irito  del cristian esim o, qu ale mezzo ad a c
cendere la  v o lo n tà  a  pro d elle esigenze di qu esto, e ra  s ta ta  racco 
m an d ata  sp ecia lm en te d a lla  scuola dei gesu iti la  m editazione 
in te lle tt iv a  delle v e r ità  di fede. Il nuovo indirizzo cercò  di perve
nire allo  stesso  scopo per una v ia più sem plice e facile . I l  suo m otto 
d ’ord ine è non m editazione, buona t u t t ’a) più p er i princip ianti, 
m a contem p lazione; contem plazione, però, non nel senso, in  cui 
vion d escritta  in T eresa  di Gesù od in G iovanni d ella  C roce, e  che 
non è raggiungibile con  sforzi u m ani, m a ta le  che si può acqu istare. 
T u tto  dipende nella  preghiera -  così v en iva insegnato  -  dai sug
gerim enti d ella  grazia. O ccorre p ertan to  a l principio della preghiera 
abbandonarsi con fede v iv a  to ta lm e n te  a lla  v o lo n tà  ed al bene
p lacito  di D io e lasciarlo  ag ire neH 'anim a. Se  egli vuol parlare 
aU’an im a, si acco lgano  i suoi suggerim enti. S e  egli non p arla , non 
si deve te n ta re  un com penso co lla  propria a tt iv ità ;  qu alsiasi d isp er
sione nella preghiera verrebbe com p en sata  dal m erito  della sem 
plice dedizione a  D io.

D alla  m età  del seicen to  com p arvero  num erosi s c r itti , ch e pre
tendevano d ’insegnare u na v ia  nuova, facile , per la  preghiera, 
ed ebbero  m olto edizioni. G li au tori erano uom ini norm ali, contro 
il cu i modo di v ivere personale non c ’era  d a o b b ie tta re  nulla. 
Il m ercedario G iovanni F a lco n i, m orto  a Madrid nel 1638, ersi un 
prote cosi zelan te , ch e ne fu prop osta  la  beatificazione. I l  laico 
Francesco M alaval di M arsiglia, ch e n on ostan te  la  su a cecità  
si e ra  a cq u ista ta  m olta  scienza, godè di grandissim a considerazione, 
cosi pure l ’o rato rian o  P ie r  M atteo  P etru cci. G li s c r it t i  di questi 
uom ini erano pericolosi p rin cip alm en te perchè non d avano la  p arte 
d o v u ta  a ll’a t t iv ità  propria delle forze dello sp irito  n ella  preghiera. 
M olto di ciò , ch e nel resto  essi esponevano, e ra  su sce ttib ile  di una 
buona in terp retazion e, m a rim an eva tu tta v ia  esposto a  in terp re
tazion i e ap plicazioni e rra te . L a  conseguenza dei nuovi p rincip i, 
ch e , cioè, tu tt i  i m ovim enti e  le tendenze della v ita  in terio re  fos-
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Miro ind ifferenti, e così pure le azion i es terio ri, venne tr a t ta  in 
breve, e furono così sp a lan cate  le p orte  a lla  peggiore im m oralità .

F ra tta n to  si erano form ate già unioni p er l ’esercizio  d ella  nuova 
incesi, e ben  presto  si vide, che la  cosa  non era  poi così innocente 

tom e sem brava. N e ll 'I ta lia  se tten trio n a le  d ov ettero  essere scio lti 
nel 1657 su com ando d ell’inq u isizione rom ana ecrti o ra to ri di 
San ta  P elag ia , in  cui la ic i facev an o  da p red ica to ri e sostenevano 
nelle loro esposizioni la  d o ttrin a , che la  preghiera in tern a  era  la 
chiave per la  sa lu te , c h ’essa so stitu iv a  sacram en ti ed opere di 
penitenza. Su i beni del co n te  Searam p i nei v escov ati «li A lb i e di 
Savona i vescovi nel 1671 e  1675 si videro co s tre tti a  procedere 
contro associazion i q u ietistich e. Nel 1675 venne term in ato  il pro
fesso con tro  un p re te  L om bard i delle M arche, m orto  nel fra ttem p o , 
il quale av ev a  insegnato, che opere di pen itenza esteriori, com e 
la preghiera orale , sono in u tili; la  legge suprem a essere l ’o b b e
dienza c ieca  verso il d ire tto re  sp iritu ale . Cose an cora  peggiori 
vennero a lla  lu ce nei processi con tro  Su or G iu lia  a  Napoli nel 1611, 
contro i p reti R i caso li e  F an to n i a  F irenze nel 1611, co n tro  l’av* 
venturiero F ran cesco  B o rri a  R om a nel 1661. F a n ta stich e rie  sul 
regno del m illennio e superstizioni a lch im istich e  si confondevano 
in essi con grossolani tra v ia m e n ti m orali.1

Sebben e l’in q u isiz ion e procedesse sovente con tro  le a l ie n a 
zioni peggiori, tu tta v ia  non si eb b e per ora  unii cond anna del 
quietism o com e ta le . Al co n trario , il 20  ap rile  1676 il vescovo 
di Sav o n a  fu in form ato , che l ’ inquisizione non condannava la 
preghiera di qu iete , m a solo le asserzioni di coloro, ehe non davano 
valore a lla  preghiera o rale  e ad a ltr i esercizi sp iritu ali, oppure 
prom ettevano a ll’esercizio di qu ella  nuova form a di preghiera la 
sicurezza d ella  sa lu te  eterna.*

I l qu ietism o, anzi, d oveva tran sitoriam en te  salire in a lto  
onore n ella  sode stessa del papato , allorché l ’ab ile  M ichele Molinos 
si rivolse a lla  diffusione colà di idee q u ietistich e.

Il M olinos ersi spaglinolo, n ato  a  sud di Saragozza nella  c i t t a 
dina di M uniesa, b a ttezzato  secondo i registri parrocchiali an cora  
esistenti il 29  giugno 1628, a  d ic io tto  armi ch ierico  a  V alenza.* 
Sono an ch e di orig ine spagnuola le idee propugnate da lu i; com e 
sue a u to rità  ricom paiono sem pre F a lco n i e lo strano  asee ta  m essi
cano G regorio Lopez; g ià  in p a tr ia  sem bra c h ’egli a b b ia  a ttin to  
l’im pulso a lle  sue d o ttrin e  posteriori dalle riunioni di una associa

1 Cfr. 1’ . ( t t/ K R R lM . I  l ’rtagiami di IjombanUn in Im SrtuAa Coti. 1922. 
267-2S6. 359-381; A. H*TT!;<TEU.I nell’.lrdk <4or. Istmh, 19V>, 3fi3 J8H; DCDOX. 
M a i »  4ó  -4M. S u  Fr. Borri r ir. Pari«* I di q u n l o  rol. p. 402. n. 8 e 680.

* Vedi Dcbox 47.
* Vedi I)i‘1»on 3 la cui monografia e*aariente. haaata *u ricerche arrhi- 

triatiohe, ha rv*o antiquate tutte le opere precedenti atti Molino».
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zione seg reta  ili p re ti.1 Al giovane e v a le n te  d o ttore  in teologia 
si schiuse la  p o ssib ilità  di ag ire  in  grande, a llo rch é il 3 ottobri 
1663 gli fu dato incarico  di adoperarsi in  R o m a  p e r  la  beatificazioni' 
del prete  Sim one di V alenza.2 I suoi sforzi per q u esta  riuscironn 
vani. Ma quando, perciò, nel 1675 g li fu r it ira to  l ’ in carico , egli 
non potè più cam b iare  la  c i t tà  m ondiale sul T e v e re  co ll’angustia 
delle condizioni p atrie , ta n to  più ch e nel fra ttem p o  si e ra  acquistat a 
una grande rinom anza com e d ire tto re  d i an im e. N on solo m onache, 
m a anche p reti, religiosi, p re la ti cercav ano  il suo consiglio . Ne<rl! 
am bien ti più e lev a ti di R o m a  egli trov ò  persone ch e  lo venerarono, 
così le principesse L ud ovisi e Borghese, la  regina C ristin a  di Svezia,
i card inali A zzolini, R ic c i, C ap ifu och i, C ibo, fin alm en te anche 
g l’influenti con sig lieri del papa, F a v o r iti e C asoni.* A llorché il 
nuovo m aestro sp iritu a le  nel 1675 racco lse le  sue idee in  uno scritto , 
il lib ro  p otè m ostrare  nelle prim e pagine l ’approvazione della sua 
d o ttr in a  fa tta  d ai teologi più rin om ati, fra  cui an ch e il gesuita 
M artino de E sp a rz a ; il perm esso di s ta m p a  fu d ato  dal dom eni
cano e fu tu ro  card in ale  C apizucchi. 11 libro , in tito la to  Guido 
spirituale, eb b e  tre  edizioni nel te s to  orig inale spagnuolo, sette 
n ella  tradu zione ita lia n a ; seguirono più tard i edizioni latine, 
fran cesi, olandesi e ted esche; u na ristam p a del 1681 eb b e  uua 
prefazione d ell'arcivescovo  di P alerm o, G iacom o P ala fo x  y  Cor 
dona, con a lte  lodi per l’au to re  e l ’opera su a .4

P iù  im p o rtan te  di ogni successo le tte ra r io  fu , ch e tr a  i fautori 
del M olinosv ì fosse il card in ale  O descalchi, ch e a n ch e  d ivenu to  In n o 
cenzo X I  gli conservò a lungo il suo fav ore .5 P ie r  M atteo  P etru cci, 
che p er v erità  non e ra  scolaro  del M olinos e  nei suoi s c r itti si m ostra 
ind ipendente da lu i, m a tu tta v ia  d ev ’essere consid erato  com e 
degli stessi p rin cip i, godè an ch 'eg li il favore d’Innocenzo  X I  per 
la  su a  p ietà  o beneficenza, e  fu fa tto  d a lui nel 1681 vescovo di 
Iesi e  cinqu e anni più ta rd i a d d irittu ra  card inale .*

Innocenzo  X I  avrebbo  con fessato  più ta rd i di essere s ta to  in-

* Vedi Mexrxorz r  Pe l a t o , l le te r o d o x o »  e e p a n o le *  II 559: Dtroos 13 17.
* V edi D u n o x  9  ss.
* Vedi ivi 147 ss., 164; cfr. 108.
* Ctr. nulla Giti*i rtpiritual IllLOKKS nel Zentralblatt f i r  itMiotìirk*<re*rK 

191.8, ¿>83«*.; I)rd on  nelle Reekerrhe» iir scienre relig. 1911, Luglio, e Molina* 
34 ita., 100.

1  II 12 settembre IiìS2 Innocenzo X I  ringraziava per tuia lettera dd- 
l’S sp u to , in cui l'arcivescovo «li Palermo raccomanda la persona ed il libro 
del Molinos; il papa rileva, che in mano d'inesperti il libro può far danni; lo 
»> deve prima esaminare. IU.ktiiik.k II 52.

* t  ir. sopra p. 30fi. Sulla v ita  del Petrucci vedi l'opeTa. fondata su un 
panegirico manoscritto, di C. Ma r i OTTI, i l  a ird in al P ier Matteo Petrueci td 
uh »aggio dette m e  lettere e  poesie »pirituali, Iesi 1908, e Dri»o\ nelle Reekerehe* 
de ncienre relig. 1914, Maggio-Giugno, Luglio Ottobre.
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o n n a to  sul M olinos.1 Che, in fa tt i, n on ostan te  tu tte  le  lod i e i r i 
conoscim enti, la  n u ova d o ttr in a  fosse t u t t ’a ltro  che innocente, 
si vide ch iaram e n te  solo quando l ’in q u isiz ion e rom an a scorse 
le circa  2 0 .0 0 0  le tte re , che il M olinos av ev a  sc r itto  com e d ire tto re  
spirituale. S e  il lib ro  dello spagnuolo, p ru d entem ente red atto , 
poteva n ell’insiem e essere in terp re ta to  in  senso ca tto lico , le le tte re  
m ostravano, ch e qu esti indulgeva a  opinioni del tu tto  sovversive 
riguardo a lla  m orale  corren te . F in o ra  si e ra  co n sid erata  com e d o t
trina del V angelo , che ogni sforzo verso la  perfezione d ella  v ita  
cristiana riposasse su lla lo tta  co stan te  contro  le c a ttiv e  inclinazion i 
del cuore. I l  M olinos insegnava invece, che ogni a tt iv ità  personale 
cni dannosa, p erch è D io vuole operare in  noi senza di noi; l ’uomo 
non ha da fa r  a ltro , che abband onare a  D io ogni u lteriore azione 
iicll’an im a; si debbono an n ien tare le  cap acità , e in  ciò  consistere 
la v ita  in terio re . T u tto  il resto  essere es ter io rità  ind ifferente, cosi
lo opere di p en iten za esterne ed il cu lto  dei S a n ti; anche la  san ta  
um anità di C risto  essere un oggetto  sensibile, e  quindi l ’am ore 
ad esso non l ’am ore pu ram en te sp iritu ale . O ve sorgimi» ten tazioni 
interne, p er esem pio pensieri im m orali e  b lasfem i, non ci si deve 
tu rbare por essi, non acco n sen tir loro e  non respingerli. Succedere 
altresì, che il d iavolo s ’im padronisca v iolentem ente d ell’uomo e
lo spinga ad azioni, ch e esteriorm en te hanno tu tte  le im pronte 
del peccato , senza tu tta v ia  esserlo, a  cau sa d ella  m ancanza di
< otwenso d ella  v o lon tà , com ’era  s ta to  il caso di G iobbe, ch e aveva 
pronunciato p aro le  di bestem m ia senza peccare; qu este violenze 
del dem onio sono il m ezzo più efficace per an n ien tare  l’an im a e 
condurla a ll’unione con  D io.

P er  un ce rto  tem po, n atu ra lm en te , le le ttere  con ten en ti qu esta 
dot tr in a  non arriv aron o  a l gran  pubblico: questo per allora  conobbe 
solo il lib ro  del Molinos, che anche uno dei suoi avversari, l’ora* 
tonano M archese, d ich iarav a  in a ttaccab ile . Ma l'e ffe tto  corrom 
pitore dei princip i q u ie tistic i fu av v ertito , an ch e senza lo le ttere , 
da talu n i p re ti, che avevano occasione, per esem pio in  m onasteri 
fem m inili, di a tten d ere  a  cu ra  di anim e. Colà essi trovarono , che 
le m onache a ll 'e n tra ta  in ch iesa non prendevano l ’acq u a ben ed etta , 
e a ll’elevazione d ell’O stia  e del C alice chiudevano gli occhi e non 
m ostravano nessun segno di riverenza, perchf* ritenevano p ecca
minoso »ino sguardo a ll'O stia . Q ueste m onache, riferisce il gesuita 
B arto li, non fanno preghiera orale , .disprezzano le indulgenze, 
si ritengono senza p eccato , non resistono a lle  ten tazion i, si com u ni
cano senza confessarsi, an ch e se tem ono di av er p eccato  gravem ente, 
ascrivono le loro azioni im m orali a l diavolo.* ¡/arcivescovo di

1 * Veramente siamo ingannati ». D u i» * . ìlaltna* 173.
* Vedi B a r t o l i, Opere X X V . Torino I 26 .
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N apoli, Ignazio  C aracciolo , riferisce an co ra  o ltre  a  ciò , ch e quest« 
m onache non recitav an o  più il R osario , non facev ano  più segni di 
croce; ritenevano tu tto  qu anto  passasse loro p er la  te s ta  comi- 
suggerim ento d a ll’a lto , e quindi volevano senza esita re  trasfor
m arlo in az io n i.1

D ato il prestigio, di cu i godeva il M olinos, c i vo leva coraggio 
per in terven ire contro  di lu i; m a a lla  lunga l ’opposizione non po
tev a  m ancare. N on fa  m erav ig lia , che i gesu iti fossero i prim i a 
m uoversi, perchè la  loro ascesi e ra  d iam etra lm en te  op p osta  all*' 
nuove vedute, e la  com p arsa del M olinos eb b e del tu tto  naturai 
m ente l’effetto , ch e m olte  religiose non vollero  più sapere delhi 
sem plicità di d irezione dei gesu iti.2

Il Molinos rite n n e  saggio prevenire gli a tta c c h i ohe si prepara
vano. P ersonalm ente, o p er mezzo di un am ico , fece  pubblicare 
nel 1670 a lcu n e le ttere , in  cui egli, il cam pione d ella  contem pla
zione, raccom an d ava la  m editazione ord in aria  in  modo ta le , ehi 
anche un g esu ita  non l’av re b b e  p otu to  fare con  più  zelo.* Non gli 
riuscì, però, di scongiu rare la  tem p esta . G o ttard o  Bellhuom o. 
ex -p ro fesso re  di filosofia e  di teo log ia , m aestro  dei novizi e prò 
v inciate  della p ro v in cia  gesu itica  veneziana, p u b b licò  an ch ’egli 
per p a rte  sua una d issertazione su lla preghiera com une e  quella 
m istica ; il M alaval e il M olinos non v i erano n o m in ati, m a  vi erano 
co m b a ttu ti.4

Il Molinos o ra  riprese la  penna, m a rite iu ie  poi m eglio non far 
pu bblicare la sua nuova difesa,® e  dare invece per le tte ra  spiegazioni 
al generale dei g esu iti O liv a  sul proprio punto di v ista . L ’ O liva 
rispose cortesem ente, m a non parve sod d isfatto  delle spiegazioni 
del Molinos.* A llorché il m aggior g esu ita  ita lian o , il fam oso m is
sionario  Paolo  Segno ri, m anifestò  la  su a  risoluzione di scriv ere  
contro  il qu ietism o, trovò  ogni in coraggiam ento  da p arte  del suo 
Generale.7

I l  lib ro  del Sogneri apparve nel 1680 ;* m a era  d estin ato  cho 
proprio esso procurasse al qu ietism o un ap p aren te  trion fo . Un 
ca ttiv o  sintom o per il Segn eri fu già il fa tto , che potesse com parire 
una confu tazione «lei P etru coi con  dedica al segretario  di stato

1 Vedi D e DON, M olin o*  150.
* Vedi ivi 97.
* Vedi ivi 63 8».
4 Vedi ivi 65-67.
* Conservata in • Val. 8604. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a ;  vedi D r n o s  

67 M.
* Cfr. M a r t i n *  RoM-Bì». P el E p is to lar io  He M olino* nella K teu rla  E tpaO ala  

He nnptealogia t  h istoria  rn R om a  I (1912), e inoltre le oiwervaxioni del Dt*l»ON 
93 s».

’ Vedi Pudon* 102.
*  I * .  8 e i - . v f . r i ,  ConeorHia Ira la  /a lin i e  la  qu iete n e lf  ora lion e. P i i e n x e  I 6 S O .



( irdinale C ibo, e che l ’au to re  d i essa fosse fa tto  poco dopo, nel 
febbraio 1681 , vescovo di Iesi. G ià  a lla  fine del 1680 si apprese, 
che l ’a tta c c o  del Segneri e ra  s ta to  denu nciato  al S a n t ’ Ufficio; 
e. nonostante tu tt i  g li sc r itti apologetici da p arte  dei gesuiti, 
nonostante l ’in tercessione del grandu ca di T oscan a, g li sc r itti 
del Segneri e del B ellhu om o furono posti nel 1681 a ll ’in d ice .1 
Una confu tazione di A lessandro R e g io *  dei ch ierici m inim i rego
lari ebbe l ’anno  seguente la  stessa sorte.

Ma gli av v ersari del Molinos non si considerarono b a ttu ti. 
Il gesuita fran cese O norato  F a b r i scrisse allora  in R o m a stessa, 
'h e  il qu ietism o non o tterreb b e  m ai un’approvazione papale, 
neppure se Innocenzo X I  gli fosso personalm ente favorevole, ciò 
ch’egli si g u ard ava bene daH’afTennare. Il Molinos av er tu tto  da 
temere, esser necessario  a tten d ere l ’esito  finale.*

P er un ce rto  tem po sem brarono d estin ate  a successo con tro  il 
quietism o le  rim ostranze delPoratoriano M archese presso il ca rd i
nale C asan ata . P e r  suo eccitam en to  venne fa tta  un’inchiesta 
presso i confessori di R om a c irca  gli e ffetti del nuovo m etodo di 
preghiera; e i r isu lta ti di essa m ossero il M archese a com pilare 
un m em oriale. F r a  i confessori in terrog ati non si tro v a  nessun 
'esilità ; il m em oriale del M archese p orta  a lla  fine le firm e di con

senso di p re ti rom ani assai consid erati, che an ch ’ersi sono tu tti 
estranei a lla  C om pagnia di G esù.* Non erano dunque a ffa tto  i 
gesuiti so ltan to  a professarsi avversari del quietism o. Nel luglio 
1682 l ’In q u isito re  generale di Broscia, il dom enicano C ecalti, aveva 
•messo un d iv ieto  con tro  adunanze q u ietistich e; una circolare 
à tu tt i i vescovi d ’I ta lia  contro  i nuovi m istici e ra  p ro g etta ta  dalla 
Inqu isizione.5 Ma, sebbene il confessore del papa M arranci fosse 
un avversario  del Molinos, sebbene il vecchio card in ale  Albizzi 
si pronunciasse in un m em oriale contro  di Ini,* pure nei circoli 
rom ani, da cui dipendeva una decisione, sem brava perdurare la 
tendenza favorevole al Molinos.

A questo punto, del tu tto  im provvisam ente e  di un sol colpo, 
piombò su Ini il suo destino. Egli sosteneva nelle sne le ttere , che 
d diavolo ta lv o lta  s’im padronisce im provvisam ente d ell’uomo e
lo costringe aU’apparenza esteriore del p eccato ; c  a  lui toccò  d i
m ostrare col suo proprio esem pio la  pericolosità della sua d ottrin a .

Avversari del quietismo. 321*

1 C'ir. T acchi V enturi nell’. t rrk. dar. H a i .  5* «eri» X X X I (1903) 127**.; 
H ilck i» . In d e *  551-563.

* Vedi D cdox  141 « .
* Vedi ivi 147.
* Vedi Di*don 156»»., il quale ha trovato il * memoriale nel (  od. I». 177 

'Iella B i b l i o t e c a  V a l l i c e l l i a n a  i n  R o m a .
* Vedi D cnox 161 » .
* Vedi ivi 151. 154.
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G iunsero a ll’in quisizione rip etu te  denuncio, che il m istico  eccelso 
g ià  dal 1075 era  cadu to  non di rado nelle im m oralità  p iù  basse. 
Il 18 luglio 1085 i b irri d ell’in q u isiz ion e com p arvero  im provvisa 
m ente n ell’ab itaz ion e del M olinos presso S . Lorenzo in Panisperna 
e lo portarono di p ieno giorno p er le v ie  d ella  c i t tà  in  prigione.1 
Come risu lta  d alle relazioni del card in ale  D ’E stré es , già da quattro
o cinqu e m esi erano s ta te  fa t te  denunzie ag g rav an ti così fortem ente 
il Molinos, che i card in ali e consu ltori dell’in q u isiz ion e si erano 
p ronu nciati unanim i p er il suo arre sto . I l  papa, su cui influivano 
fortissim am ente i suoi in tim i, F a v o r it i e C asoni, am bedue parli- 
giani del M olinos, da p rincip io  non avev a volu to  saper nulla di 
un arresto , m a poi av ev a  ceduto.*

L o  sp avento  per la  v is ita  im provvisa dei b irr i fece riscuotere* 
com p letam en te il M olinos d alla  q u ie te  d evota  d ella  sua asce.si. 
D a p rincip io  te n tò  resisten za, poi il suo scon certo  si rivelò  durante 
tu tto  il tem po in cui lo si portò  per le strad e , nei d iscorsi più eccita ti. 
Chiam ò D io a  testim on io  d ella  propria innocenza, m inacciò  i birri 
della v en d e tta  del cielo  e disse a  uno degli accom p ag natori, che si 
ritenesse fo rtu n ato  di avere av v icin a to  il d o ttor M olinos; m olti 
dei R om ani più d istin ti avrebbero  riten u to  un onore d ’in tra tte 
nersi con colui, che o ra  ven iva p o rta to  in carcere.*

In fa t t i  la  fam a del M olinos non venne an cora  d is tru tta  dal suo 
arresto . I suoi dom estici gli baciarono i piedi allorché m ontò nella 
carrozza dell’ in quisizione; essi riten n ero  che sareb b e s ta to  presto 
lib erato  m iraco losam ente e più tard i v en erato  an cora  una volta 
com e santo . A nche i d o tti M aurini, che a llo ra  a b itav an o  in R om a, 
solo a  poco a poco si resero conto  dello s ta to  delle cose. L a  regina 
C ristin a  di Sv ez ia  si facev a  dare qu asi ogni giorno n otizie del 
ca rce ra to .4

1 Vedi ivi 168 s.
* Vedi ivi 171.
* Vedi ivi 169.
* Vedi ivi 170 m .; G rauekt . Christine II 336. Il cardinale Pio • riferisce 

il 21 luglio 168.1 l'arresto del Molinos e dei suoi « sognaci: Il numero degl'in 
gannati si stima grande. Godeva questo il carattere di teologo della regina di 
Suesia. Sentita da S. M** la sua incarcerazione, disse con (accia allegra che. 
se era innocente, uscirebbe giustificato, se reo punito, come merita ». Il 28 lu
glio 1685 il cardinale scrive, che, nonostante la procedura sempre assai segreta 
dell'inquisizione, qualche cosa trapela. « Da questi si è inteso, che sia un cumulo 
di heresie unite. . . .  Conviene implorare la mano onnipotente per sradicare 
questa peste» che haveva (gettato profonde radici *. ( A r c h i v i o  d i  S t a t o  
di  V i e n n a), l.a  regina Cristina era anche in relazione col Malaval (vedi 
sopra p. 324). Nell'A r c h i v i o  A a s o l i n i  a E m p o l i  V e c c h i o  *i 
trova una • lettera dei Malaval alla regina, in data Marseille 17 agosto 1682. 
in cui le chiede la sua intercessione presso l’ inquisizione. • Lettere di Cristina 
al Malaval nella B i b l i o t e c a  di  M o n t p e l l i e r .  Sol Malaval con
fronta Mcm. de CAcad. de M acinile  1868-69.
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Nell’Inqu isizione stessa non m ancarono da p rincip io  p ro tetto ri 
al Molino». I l  card in ale  A zzolini non am m ise im m ed iatam ente 
di essersi in g an n ato  sul conto  di lu i. Che anche il papa m edesim o 
]>i r un tem po an cora  p iu tto sto  lungo nou fosse persuaso della 
riprovevolezza del qu ietism o, apparve ch iarissim o a ll’in v ia to  fran 
cese, allorché il 2 se ttem b re  1686 ven n e fa tto  card in ale  il com pagno 
di opinioni del M olinos, il P e tru c c i.1 D i fa tt i  In nocenzo  X I  si 
decise a lla  fine solo dopo lunga esitazione con tro  un uom o, che per 
t u t o  tem po e ra  s ta to  presso d i lui in a lto  onore. M a, quando 
e_li venne a  u na decisione d efin itiva, apparve m anifesto , che 
a! processo co n tro  il M olinos doveva seguire qu ello  con tro  il 
I‘*‘trucci.* L a  p ro sp ettiv a  di dover so ttop orre a  inquisizione g iu 
diziaria un card in ale  della C hiesa rom ana, doveva n atu ra lm en te  
costituire un im pedim ento a  una condanna so llec ita  del Molinos; 
e ' osi pure lo s ta to  co stan tem en te  m alaticcio  del papa, elio non gli
I -rmise per lungo tem po di assistere alle Congregazioni card in a
lizie. A nche senza qu esto, i co n flitti con Luigi X I V  distrassero  
l'attenzione d i Innocenzo X I  da qu alsiasi a ltra  cosa, e  c i volle 
tempo, p rim a ch e fossero racco lte  ed esam inato  le 2 0 .000  le ttere  
del M olinos, s ta b ilito  il senso di frasi dubbie in lunghi in terrog atori, 
inquisiti i com p lici.

C iononostante il D ’E stré es , d alle cui inform azioni è possibile 
( irsi un’idea ap p rossim ativa  dell’andam ento  «lei precesso, scriveva 
via nell’agosto 1685 , che l'es ito  della faccend a non sarebbe sta to  
favorevole a ll’accu sato .*

In fa tt i le cose prendevano p er lu i una piega sem pre più m in ac
ciosa. I l  24 novem bre 1685 l ’in q u isiz ion e p ro ib iv a  nella p a tria  di 
Molinos tu tte  le  edizioni spaglinole della sua op era  p rin cip ale .4
II processo rom ano p roced ette  innanzi; furono uditi 70 testim oni, 
♦»tratte testu a lm e n te  d alle le ttore del M olinos 26.'$ proposizioni
* rrate, e  ricon osciu te d a  lui com e sue nel loro senso riprovevole. 
I-<e deposizioni delle donne da lui d ire tte  d ettero  un’idea dei perver- 
tim enti, a  cui avevano p ortato  le d o ttrin o  q u ie tistich e .* A Kotna 
seguitavano an co ra  con tin u am en te arresti di persone coinvolte

1 Vedi le relazioni del cardinale IV Entrée* del 3 e IO settembre 168® in 
iH-bost 176*. L a condotta d’Innocenao X I rispetto al Molina» non ha nulla 
a che fare colt'infallibilitÀ papale, come »o*teneva l.n ip  X IV ; redi ìh c t. de 

caik. V II 2 0 1 1 .
* Già il 28 luglio 1683 un * . I r r i «  JU am ealli annuncia: « iJiceni che 

Mona. Petrucci vescovo di Je * i, quale »tarapò qualche libro, powia venir chia
mato a Roma c ro*l anco alcuni altri di tal profcmtione ». il i b I i o t e c a 
'  i t t o r i o  E m a n u e l e  i n  R o m a .

* Vedi Dtn>OX 174 h .
* Vedi ivi 175 a».
* Vedi ivi 2 0 0  m .
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n ell’afTare.1 U na circo lare dell’in q u isiz ion e ai vescovi, del ir» 
febbraio  1685, proibì adunanze q u ie tistich e  a  cau sa  delle eresie 
ev id enti e dello vergognose abbom inazion i d eriv an ti da esse 
Processi in v ia ti «lai vescovi provarono an co r più ch iaram ente L  
pericolosità di tu tto  il m ovim en to .3 I l  M olinos cercò  da principi- 
di d ifendersi, più ta rd i v i rinunciò  e  confessò il suo to r to .4

L a  sentenza d efin itiva  fu s ta b ilita  in  sei congregazioni dal 
luglio al 7 agosto 1687 dai card in ali d ell’in q u isiz ion e. D opo una 
assenza di più  di un anno il papa era  to rn ato  a  com p arire perso
nalm ente alle sedute.® L e  263  proposizioni erroneo del Molinos 
erano s ta te  rid o tto  a  68 ; esse vennero con d an n ate  com e eretiche, 
erronee, blasfem e, pericolose, e non accord abili n ell’applicazione 
colla m o ra lità  cr istian a .

11.1 se ttem b re  1687, n ella  ch iesa d ella  M inerva, eb b e  luogo l ’abiura 
e la  cond anna del M olinos, con  gran  concorso di popolo © in  pn 
senza di qu asi tu tto  il C ollegio card in a liz io .4 A llorché apparve la 
carrozza, ch e  lo conducova a lla  M inerva, risonò il grido: a l fuoco! 
L a  stessa  espressione di a b b o n im e n to  in terru p p e spesso la  lettura 
d ella  sentenza, ed a llo rch é lo si rip ortò  in  prigione, la  folla  ina 
sp rita  m ostrò qu asi voglia  di g etta rlo  a l T e v e re .’

1 Vedi la *  relazione del cardinale Pio dell’ 8  febbraio 1687, A r c h i  
v i o d i  S t a t o  d i  V i e n n a ,  e 1’* Avvito Mure »cotti del 15 febbraio 1687 
(arresto ilei servita Molinelli e di altri), loe. cit.

* Testo della circolare in D unos 273 ss.
* Vedi iv.i 181, 186*.
* Vedi ivi 202. 204.
* Vedi ivi 203 sm., secondo le •relazioni del cardinale D'Entrée*. In

* A vvilo Marc.ncotti del 5 gingilo 1687 (loc. cit.) annunzia già por questo tempo 
la partecipazione del papa: • Essendosi tenute in questa settimana diverso 
eongregationi sopra la causa de' Quietisti, il Papa istosso intervenne in quell» 
di gioviali mattina, che duri» pii» di quattro liore, dal che si ricava una inorai 
certezza di doversi spedir*' in breve questo gran negotio ». Ivi • A rrim  Marr- 
scotli: «Giovedì mattina intervenne S. S. porla terza volta alla congregationo 
del 8 . Oflìoio tenuta espressamente per la causa de' Quietisti. Il P. Vari"«' 
riformato di san Francesco vi fece la sua relatione, come havevano fatto nello 
due antecedenti il consultore de' Minimi conventuali et il P. Pere* Carinoli 
tano. Giovedì prossimo si compirà quest'opera con la relatione del Domenicano, 
doppo dì che ai spora sia pervenutosi aU'ultimationc». Con • lettera del 30 ago 
sto I6S7 il cardinale l’io annuncia al barone Stratmann la soddisfazione dei 
cardinali dell'inquisizione, che il papa abbia approvato le loro conclusioni 
riguardo al Quietismo. A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a .

* Vedi la R tlationr della Biblioteca Corsini di Roma in Laemwek. MtM- 
407 ss.; • .Ieri»» Mnrcfcolti del 6  settembre 1687. loc. cit.; * .In iM  del 6  set
tembre 1687. nell’A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a .  Altre relazioni 
in Dodvn 204 ss.

* Vedi la relazione D 'Estive* iu DCDON 207. Il citato • . 1  rru» nell'A r - 
c h i v i o d i  S t a t o  d i  V i e n u a racconta; « Ma quello ch'irritava 
maggiormente gli astanti, era il vederlo così franco e petulante che non diede 
mai alcun segno di rossore e confusione ». Solo quando si gridò di nuovo « fuoco ! 
fuoco ! » egli chiese compassione e |»erdono. Anche il ricordato • A rrtso M a -
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La sen ten za fu  di p rigionia p erp etu a .1 D opoché la sera  del 3 
settem bre le p orte del carcere  si furono ch iu se d ietro  il Molino«, 
nulla si seppe pii» d ell’uomo una v o lta  cosi e sa lta to , se non la sua 
n irte, a lla  fine del 1696.*

Il 4 se tte m b re  1687 d ovettero  an co ra  ab iu rare  e ricev ere  la 
sentenza p er i loro tra v ia m e n ti ta lu n i seguaci del M olino«.* Nei 
due anni su ccessiv i si p arla  an cora  spesso di a rre sti a  cau sa  del 
q uotiamo; q u esta  sorte  toccò  perfino ad un teologo del card in ale  
Azzolini.4 L 'a rc iv esco v o  P a la fo x , tra sfe rito  nel 1685 da Palerm o 

a Sivig lia, e ra  g u arito  del suo entu siasm o per M olinos, e  lo d ich iarò  
fle s s o  in  u na p astora le  p u bblica  per un ip ocrita , che a v e v a  sapu to  
nascondere con  m alig n ità  d iabolica  i suoi errori e abboni in i.* 
Anche Innocenzo  X I  av ev a  abban d on ato  da lungo tem po la su» 
prodilezione p er il m istico  spaglinolo. S i deplorava a P om a, che 
in questa, com e in  a ltre  faccend e, egli si fosse fa tto  inganm iro da 
falsi consiglieri.* U na R olla  p ontifìcia  del 20 novem bre 16M7 con* 
«i mnò solennissim am ente le 68  proposizioni stim m atizzata  dalla 
Inquisizione.7 I l  Segneri potè rip u bblicare il suo libro  an teced en te
mente p ro ib ito  con tro  il quietism o con m odilicazioni secondarie.»

U na conseguenza penosissim a della condanna dello spaglinolo 
fu per Innocenzo X I ,  che ora d ivenne in ev itab ile  un procedim ento 
'•ontro un card in ale  d ella  Curia rom ana, il P etru cci.

P ier M atteo  P etru cci, nato  a  Iesi nel 1636, en tra to  nel 1661 
iiell’O ratorìo  di F ilip p o  N eri e  con sacrato  proto nello stesso anno, 
aveva a cq u ista to  un gran  favore ta n to  presso i fedeli qu anto  presso
i vescovi d ella  sua c i t tà  n a ta le  col suo zelo nella cu ra  dello anim e. 
Cno di quei vescovi, A Jderano Cibo, era  adesso segretario  di s ta to  
•i'Innocenzo X I .  Il P etru cci pu bblicò  la  sua prim a dissertazione

^'trotti ri ferine«': « Molino» Henna punto smarrirsi »tette intrepido nel paleo 
ron faccia tonta, come w per un’altro si fow* fatta tal funtione ».

* Testo della sentenza in Anal. iu ru  ponlif. VI ( ISfi3) 1634 »*.
* Vedi Peno:« 249.
* Vedi Lakmmf.r, Melrt. 410 «a. (fratelli leeoni), 412 a», (sentenza contro 

d «egretario del Molino* l ’efla).
* Vedi IH: don 232; • Arrigo JVareMvtli del 27 settembre l«S7 (loc. cit.):

* In questa settimana molte donne, che starano nelle carceri del X. Officio
*  causa dell'oratione di quiete, hanno fatta  abiura privata, e poi sono state 
¡(centiate. e tra queste vi era la principale, la quale veramente ha dato segno 
tra l'altro del vero pentimento. Vien detto che habbia domandato d‘e*sere 
penitentiata per li suoi gravi mancamenti, desiderando la carcere perpetua ».

* Vedi D e Dos 234.
* Vedi • .Irriso dei 22 manto I6S7 ( A r c h i v i o  d i  S t a t o  di  V i e n -  

n •), che indica i » barboni » (• come q(Ù hoggi si chiamano quelli, i quali 
r*»n una falsa et affettata santità compariscono in vewtinientis ovium ») per 
quelli, che ingannavano il papa. Cfr. anche *  A rrt«o MarrmoUi del 8 »ottoni- 
hfe |««7. loc. cit.

* H*U. X IX  774».
’ Vedi IIltCKM , In d fJ  M i
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asco tica  g ià  nel 1673 , cioè prim a che il M olinos p u bblicasse la su i 
opera principale; alcuni sc r it t i  com p arsi più ta rd i erano pure stati 
te rm in a ti già nel 1673. L e idee q u ie tistich e  di qu este  pubblicazioni 
provenivano dallo sc r itto  di un C arm elitan o  scalzo, G iuseppe «li 
Gesù M aria.1 A llorché il Segneri a tta c c ò  il .Molinos, il Petruc« i 
in tervenne ap ertam en te  in  favore dello Spagnuolo . L a  disputi 
in cui entrò  p er conseguenza co l Seg n eri, non si acq u ietò  neppun 
quando poco dopo (1681) egli venne prom osso vescovo di Iesi.-' 
M a egli sem brò u scirne v in cito re , a llorch é Innocenzo  X I  il 2 sci 
tem b re 1686 lo elevò al card in ala to  e m otivò qu esto  passo col! 
a tt iv ità  ecce llen te  del P e tru cc i qu ale vescovo. « D ove sono dunqu 
o ra » , scriv ev a  il P e tru cc i il 2 ap rile  1687 , « le  r itra tta z io n i e gli 
arresti di m iei serv itori e v en ti a ltre  invenzioni, diffuse contro di 
me con ta n ta  « le a ltà  » !  Io  r itra t ta rm i 1 P rim a  si d ovrebbe dime 
strarm i in  errore ».* Così il P e tru cc i esp rim eva la  sua confidonz 
dopo il suo ingresso solenne com e card in ale  e dopo u na udienza da! 
papa che av ev a  du rato  cin qu e ore. E g li non con sid erava, che c ’erano 
volu ti però dei m esi, p rim a ch ’egli potesse com p arire da cardinali 
in R o m a .4 P oco  dopo, i processi co n tro  i q u ie tisti fuori di Rom 
m isero in luce il fa tto  in q u ietan te , che ta lu n i dei sospetti eran 
in relazione col P etru cci o si professavano suoi scolari. F r a  le le t
te re  al M olinos se ne trovarono anche di quelle del P e tm c c i, in cui 
egli in terrog av a  il capo dei q u ie tisti su lle violenze diaboliche, 
in torn o  alle qu ali però non condivideva gli errori m adornali de! 
M olinos. G ià il 20  gennaio 1683 il S a n to  Uffizio av ev a  p roibito  al 
P etru cci qu alsiasi rapp orto  con una c e r ta  congregazione di colorito 
q u ie tistico .*  11 7 m aggio 1687 l ’in q u isiz ion e decise di esam inar*' 
gli s c r itti del card in ale ; cosi il processo co n tro  di lui era  aperto 
in ogni fon ila .*  Al 19 giugno l ’indagine era  a n d a ta  ta n to  avanti, 
che i card inali stim aron o in d ica ta  una proibizione degli scritti 
del P e tru c c i; ne erano s ta te  e s tra tte  45 proposizioni, d i cui talun<- 
furono designate com e eretich e  o quasi e re tich e .7

S i a fferm av a così sem pre di più la  necessità  di una decisione 
p ontificia. M a Innocenzo X I  fece dapprim a di tu tto  per salvar* 
an cora  il P e tru cc i. E g li afiìdò la  faccen d a ad una Congregazione 
di q u a ttro  card in ali, fra  cu i l’A zzolini, il p ro tetto re  dei q u ie tis ti .'

* Vedi Dirmi* 59 m.
* Vedi ivi 104 **., 209 w.
* Vedi ivi 213.
* Allorché comparve nell» chiesa di S. Maria del Popolo, u  'giudicò, 

ch’egli farebbe meglio a sottrami al furore popolare. • J r r ìw  ,Vore#n»Mi del 
13 settembre ItSh”. loc. cit.

* Vedi D cdon 214.
* Vedi ivi 215.
» Vedi ivi 216.
* Vedi ir i.
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Anche i q u attro  card inali si pronu nciarono per la  proibizione degli 
gì ritti del P e tru c c i; ch ’egli stesso s i presentasse v o lon tariam en te 
al cardinale C ibo; confessasse i suoi errori e  ricevesse l ’assoluzione. 
Il Cibo esitò  ad eseguire l ’in carico ; m a i card in ali non accetta ro n o  
1. sua proposta, ch e il card inale si accusasse innanzi a l papa stesso 
p fosse assolto  p ersonalm ente da lu i. Innocenzo X I ,  invece, m ostrò 
accondiscendenza per il desiderio del P e tru c c i di m enzionare per 
ognuna delle proposizioni sostenute da lui e co n d an n ate  dai card i
li ili anche g li a ltr i sc r itti , che sostenessero la  stessa d o ttr in a .1 
Per d isgrazia del card inale , però, giunsero adesso d a Ie s i ca ttiv e  
notizie di suoi p en iten ti. I l  papa ordinò un’in ch iesta  segreta , la  
quale portò  a  concludere, che il card inale avev a m an cato  alm eno 
•li prudenza e di saldezza nei princip i. A lla fine del settem b re 1G87 
la sua cond anna era  in ev itab ile ; anche il papa non pensava più, 
<‘he a  far su ccedere tu tto  nella  form a più m ite . Il suo desiderio, 
però, che g li s c r it t i  del card inale venissero proibiti senza m enzione 
••'plicita d ell’a u to re  e dei tito li, trovò  eco solo presso l ’Azzolini; 
anche la  com m issione ap p osita , is titu ita  da Innocenzo X I  per 
c am inare i m o tiv i in con trario  dei cardinali, si espresse in loro 
favore. P e r  dare finalm ente una conclusione a lla  faccenda, il papa 
aggiunse an co ra  due a ltr i card in ali a  quelli, cui era già affidata 
l’istru ttoria . L a  ritra tta z io n e  venne quindi s ta b ilita  nei suoi p ar
ticolari e p ron u n cia ta  il 17 d icem bre nella cam era  «lei Cibo.*

A llorché il P e tru cc i com parve novam ente nella sua c i t tà  cpi- 
copale di Ie s i, gli fu fa tto  un ricev im ento  splendido con arch i «li 

¡rionfo ed iscrizioni. Ciò tu tta v ia  non im pedì, ch e il 5 febbraio 1688 
com parisse la  proibizione dell’ in d ice  contro  i suoi sc r itti . Poco 
¡•rima della su a m orte Innocenzo X I  em ise un B rev e ,* in cui ve
nivano s ta b ilite  la  com parizione vo lon taria  del P etru cci, la sua 
ritrattazion e e la  lista dei suoi errori in 54 proposizioni condannate, 
be determ inazioni conclusive del B rev e  erano d estinate  a  g aran 
tire il P e tru cc i in perpetuo da nuove m olestie.*

1 Vedi ivi 220.
’ Vedi ivi 221-223. Il testo della ritrattatone in ItOGKBS, Indrx .W4 ss. 

b'autore, spento bene informato, dell» • Scrittura politica «opra il conclave 
da fanti per la morte d’innocenao X I racconta: « Petrucci fu aasoluto dal 
l’apa presenti li due cardinali Cybo et Ottoboni. La ». rongregazione dei 8 . Of- 
fltio ne reati) disgustata, perché contro la propria volontà et autorità, am i 
*en*a ««empio segui tale assolutione segretamente. quando voleva seguisse 
PubKca ». A r c h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  i n  V i e n n a .

'  Dei 26 maggio I6S9. pubblicato la prima volta da IItl«R*-«, loc. cit.
♦ Il succcMore d'Innocenao X I . Alessandro V II ! , che aveva partecipato 

da cardinale alTinchiesta contro il Petrucci. fu meno indulgente verso di lui: 
^'interdirne il ritorno nella sua città episcopale, che per* InnocenioX II 
«ornò a permetter« nel 1694. Ma lo eterno Petrucci senti, che Jesi non era 
Più il suo posto. Già il 1° g e n n a i o  J8»5 tornò a Roma, ove ai rese benemerito 
con lavori per le congregaaioni card malizie e con molte opere di carità. Mori
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4 .

Lo «viluppo dello M issioni p roced ette  anche so tto  il pontificato 
di Innocenzo X I  per lo v ie  ap erte  dai suoi predecessori. Direzion 
u nitaria  d eirin siem e delle m issioni da p arte  di Propagand a e delle 
m issioni singole per m ezzo di v icari ap osto lic i erano gli scopi 
perseguiti da R om a. Com e C lem ente I X ,  così an ch e il predecessori 
im m ediato di Innocenzo X I ,  C lem ente X ,  av ev a  m esso grande ini 
pegno a com p letare  il nuovo ord inam ento delle cose con speciali 
d isposizioni.1 V enne p artico larm en te  assicu ra ta  l’indipendenz 
da G oa p er i V icari ap osto lic i. Innocenzo X I  proseguì per la 
stessa  via. L ’uom o di fiducia della P rop agand a in  E strem o  O riente, 
il P a llu ,* o tten n e  con  i suoi reclam i, che venisse p rep arata  una 
B o lla , che esigeva da tu tt i  i m issionari d ell’A sia o rien tale  un uiu 
ram en to  di obbed ienza a i V icari ap o sto lic i. L a  B o lla , bensì, non 
ven n e p u b b lica ta , m a i superiori degli O rdini ebbero  istruzione 
in a l t r a  m an iera  di esigere dai loro su bordinati il d etto  giuram ento 
in v irtù  di obbedienza. F u  una m isura rad icale . A l posto dei supe
riori degli O rdini, che fin qui avevano avu to  in  m ano la  direzione 
delle M issioni, su ben trarono  i V icari ap osto lic i, cioè p re ti secolari; 
ai superiori degli O rdini venne s o ttr a tta  così in larga  m isura l ’ispe 
zione sui loro su bord in ati.

in nn pellegrinaggio a Montefalco il 5 luglio 1701 nel convento delle Claris»<■ 
Cfr. IH’ Dos 247 ss. Xella • Scrittura politica, del 1086 ( l’arte I di questo voi. 
p. 662. n. 2) si narra, che il Petrucci anche allora ebbe ancor da soffrire ostilità 
circa la sua ortodossia: l'autore, però, giudica: • « Nondimeno io lo stimo un 
«ant'huomo per se stesso che siasi ingannato per mancanza di intelletto e che 
non habbi ingannati altri per sua malitia >. A r c h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  
i n  V i e n n a .

* I decreti sono solo in parte nel Ju* ponti/. I 4 1 4 . 4 1 7 , 4 1 9 -4 2 1 . 423. 
443, 4 4 8 . 4 5 0  4 5 1 . Dal 23 ottobre 1673 all'8  genuaio 1674 furono emessi 16 
Hrevi per la Cina ( M e j k r  1 3 5 9 ). Un'ordinanza del 6  aprile 1673 (ivi 417) 
proibisce scrìtti sulle Missioni, che non portino stampato il permesso di Pro
paganda. Poiché nella Francia gallicana non ci si poteva sottomettere a questa 
condizione, si spiega che là dal 1673 in poi non apparvero più scritti mi*- 
sionari (B rucker  nelle f i  Inde* I ,X V III  [1 8 9 6 ] 3 3 5 ). Sugli scritti polemici 
nelle controversie vedi SCHMIDLIN nella Xcit*ckr. fiir M ini«M irit<. X I (1921) 
74. Ij» fonnula, con la quale il 10 ottobre 1681 i gesuiti siamesi prestarono 
il giuramento di obbedienza al vicario apostolico Luigi Laneau, è in . 1 »  
Irete* pour servir  i) l'ki*t. eeclé*. de la  lìelgique, 3 serie VI (1 9 1 0 ) 4 5 . Già il 
16 genuaio 1674 il Procuratore generale dell'órdine gesuitico aveva dichiarato 
in nome del Generale innanzi a notaio, che l'Ordine si sottometteva senza 
riserve alle ordinanze pontificie sul potere dei Vicari apostolici: vedi .1«^-
• »ri* ponti/. X X V m  (1 8 8 8  8 9 ) 143; J a s n  2 4 2  s .

* Cfr. Parte I di questo voi. p. 147, 419 s.
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Il g iu ram ento  venne rich iesto  nelle M issioni a  com inciare dal 
_ igno 1680 , m a  sorsero im m ed iatam en te grandi d ifficoltà. L ’arci- 
v covo di P a rig i, D e H arlay , trov ò  il g iu ram ento  incom p atib ile  
cd le lib ertà  g a llican e , e Luigi X I V  proibì a  tu tt i  i F ra n ce s i di 
prestarlo. I l  P a llu  si trovò  ora in  un im barazzo non piccolo. L a  resi
si.n za  a l re  av reb b e esposto lui e  il Sem inario  delle m issioni s tra 
niere a i p iù  g randi p ericoli; d’a ltra  p arte , però, la  P ropagand a non 
non era d ’accord o  co lle m itigazioni da lui proposto p er la  r i 
chiesta del g iu ram ento. U n aiu to  venne in ciò al Pallu  d alla  p arte  
d;i cui p ro b ab ilm en te  se lo sarebbe asp etta to  m eno, cioè diii ge
suiti, ch ’egli av ev a  escluso dal suo progetto  prim itivo  di m itig a
zioni. I l  g enerale d ell’O rdine, P aolo  O liva, com andò ai suoi sog
getti n ell’A sia  o rien ta le , in  d a ta  26 giugno 1680 , di prestare il 
p tiram ento , e fu  obbed ito . P e r  in citam en to  dell’O liva il confessore 
«lei re L a  Chaize o tten n e da L u igi X I V  per i m issionari francesi il 
permesso di p restare  il g iu ram ento; bensì essi dovettero  in ciò d i
chiarare esp ressam ete di prestare il g iuram ento col perm esso del 
loro re. L a  P rop agand a fu m alcon ten ta  di qu esta  clausola, che 
aveva un fo r te  sapore di gallicanesim o, m a a lla  fine si accom odò.1 
Presso gli a ltr i O rdini il g iu ram ento  urtò in difficoltà ancora assai 
maggiori, che presso i  g esu iti. Gli agostiniani e i francescani di
< inton lo ricu sarono, dei dom enicani alcuni lo prestarono, m a ne 
furono sev eram ente b iasim ati dai loro superiori; a ltr i dom enicani 

irebbero s ta ti p iu tto sto  pronti a  lasciar la  m issione, che a  pre
d arlo . L a  d ifficoltà era  nel fa tto , che i m issionari spagnuoli d ipen
devano per il loro m anten im ento  dai sussidi del loro re; ora, i fu n 
zionari spagnuoli consideravano il giuram ento a  v icari francesi 
ad d irittu ra com e a lto  trad im en to . In o ltre  il B rev e  papale p rescri
veva, che qu esto  doveva essere com unicato per mezzo del generale 
dell’O rdine; ora , ciò non era  avvenu to , e quindi m ancava la pro
mulgazione necessaria.* I  m issionari portoghesi dovevano pure 
-‘•egliere tr a  l ’obbedienza al loro re e  quella a lla  S a n ta  Hede.
* Noi siam o », scrive nel 1682 il gesu ita  M aldonado,* « tra  l ’incudine 
** il m artello ; da un la to  prem ono i decreti di Propagando, dal- 
' altra il governo di L isb o n a  ». M a ai Portoghesi bisognava aver 
riguardo; essi p otevano non solo so ttra rre  ai m issionari il loro a p 
poggio, m a fa r  sen tire  il loro scontento  agli Ordini in teri.

‘ B r c c k e r , loc. cit. L X V II (189«) 504-306. Il 15 gennaio 16S3 il gem ila 
rme»e Ferd. Verbiest aveva scritto a Gregorio Lopez, che. »e venisse a cono- 
" ’o u *  del sospettoso governo cinese, che i missionari pnwln iw o giuramenti 
di obbedienza a chicchessia, ciò poteva significare la rovina delia missione. 
Si faceva ogni »fono, perchè non fosse conosciuta neppure l'esistenza di un 
Provinciale gesuita. SojncBKVOOSL, Bibiiotkiqme V il i  582 h.

* B ik rm a xx  138-140.
* Al generale deil'Ordine Norclle il 15 e 16 novembre 1682, negli Ana- 

lede», loc. cit. 187.

»**•10». Storia ¿ i Pmpi. XIV. t. 22
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L a  P rop agand a quindi addolci lo s ta to  di costriz ion e, in cui
i m issionari si trov av an o , abolendo il g iu ram en to  ai V icari apo
sto lic i e lim itand o l ’obbligo di obbedienza verso d i essi.1 L ’inconvi 
n ien te , che i m issionari dovessero u b bid ire  contem poraneam ent 
a i superiori del loro O rdine ed a i V ica ri ap osto lic i venne elim inato, 
scegliendo i V icari ap osto lic i dalle com u nità  religiose stesse e divi 
dendo l’in tero  te rrito rio  di m issione in  circoscrizion i m aggiori 
m inori indipendenti l ’una d all’a ltra , e ciascu n a  delle qu ali er.t 
a ffid ata in ogni tem po a  u na co m u n ità  sola. Così accadde gi 
sotto- Innocenzo X I  in  C ina nel 1685 dopo la  m orte  del P a lili, eh» 
dal 1° aprile 1080  era  am m in istra to re  di tu tte  le  m issioni cinesi, 
cosi nel 1(596 in  In d o -C in a , ove a lla  stessa d a ta  un secondo am m i
n istratore ap osto lico  fu  in carica to  della direzione superiore di tu tte  
le M issioni. Q uesto nuovo ord inam ento  delle M issioni si è  m ante
nuto fino ad oggi; esso form ò la  soluzione, finalm ente tro v a ta , di 
com plicazioni d u ra te  per an n i.2

L a  com p arsa d i p re ti secolari fran cesi n e ll’E strem o  Orient 
ebb e anche i suoi e ffe tti p er la  rinnovazione del co n flitto  circa  i 
r iti cinesi. I l  sem inario  delle m issioni stran iere , da cu i provenivano 
quei p re ti, non si e ra  m an ten u to  libero  da in filtrazion i gianseni 
stiche;® i suoi a lliev i, peri au to , erano a priori av v ersari dei gesuiti 
e m olto  in clin i a  considerare con diffidenza tu tto  qu anto  prove
nisse da loro. L e  conseguenze, però, di qu esto  d isaccordo appar
vero  ch iaram en te  solo più  tard i.

* Decreti del 23 novembre e 14 dicembre 1688, Brccker, loc. cit. 507; 
Oolleclanea I n. 234.

* A Propaganda t*i era scontenti dei gesuiti nell’ India posteriore a causa 
dei loro conflitti con i Vicari apostolici. Il 10 ottobre 1678 Innocenzo X I emanò 
il comando a sette missionari gesuitici di giustificarsi a Roma, l.a  Bolla (Jasn  
247 8 .), però, non venne spedita (Brucker, loc. cit.). La Propaganda si limitò 
a citare a Boma, il 13 marzo 1670 tre, quindi il 14 dicembre 1688 due dei 
missionari. I due vennero, tua Innocenzo X I I  permise loro l ' i l  ottobre 1692 
di tornare alla missione (vedi Stfnopti* actorum  II  403 sa., nn. 5, 6 , 17, 45; 
415. n. 7); sembra, dunque, che si fossero giustificati sufficientemente. I*e 
relazioni deir missionari di Propaganda sulla disobbedienza etc. dei gesuiti 
(vedi Ceiuu, in ScHMttn.tx, M i**ion*ge*rh. 378) sono spesso unilaterali ed esa
gerate; niente meno che lo stesso Pallu li difende contro le accuse in una lettera 
del « gennaio 1682. così pure il vescovo francescano Della Chiesa di Pechino 
(.l»ecdof«r V II 2 0 1  s„ 260). Tuttavia si arrivò al punto, che nel 1684 Inno
cenzo X I vietò alle provincie gesuitiche italiane l'accettazione di novizi fino 
a sottomissione completa (cfr. B ritk er. ìai C om pagni* <it J é n u  651 ss.. 665 «*.).
Il generale dei gesuiti Oliva aveva offerto a Propaganda, come unico mezzo 
di sottrarsi alle accuse, di richiamare tu tti i suoi missionari dall'india poste
riore (ivi 653). Secondo K. COHIGAN" (D ir K on grtga lù m  • d e P ropagan da  F id e  » 
unii ik r e  T à lig ke il in  S o rd a m er ica , Mlinchen 1928, 45) l'accusa di disobbe
dienza viene sollevata in gran parte a torto: * non indisciplinatezza rispetto 
a Roma, ma la loro sottomissione nonostante difficoltà soverchiatiti è il tratto 
saliente della loro condotta * (nota aggiunta da Kneller).

* Cahrv IV 290 ss., 880 ss.
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Il v ivo in teresse d’ lan ocen zo  X I  per le .Missioni è a tte s ta to  dal 
f i to, che a l principio  del suo p on tificato  egli si fece  faro dal segre
tario di P rop agan d a, U rbano Cerri, un p rosp etto  partico laregg iato  
villo sta to  d ’a llo ra  delle M issioni.1 Q uesto lavoro , red atto  a lla  fine 
del 1677, forn isce un quadro estrem am en te in teressan te  del P a tti- 
vità m ondiale della P ropagand a; non solo vi sono d escritti i risul- 
t. ; t,i di u n ’a tt iv ità  sem isecolare, m a vengono an ch e d ati contem p o
raneam ente suggerim enti su quel che conviene fare in seguito. 
Nilo i t r a t t i  p rin cip ali del ricco  contenu to  possono essere qui ripro- 
d< itti.

Secondo il C erri si vedono d ap p ertu tto  gli O rdini religiosi ado- 
!>• rarsi per la  diffusione del V angelo. A ccan to  a i gesuiti hanno ora 
una forte  prem inenza i cappuccini, che in M esopotam ia e in  A rab ia
• ano i m issionari principali. L a  C ongregazione avev a m andato  da 
l oco cap p u ccin i anche a  T ifiis in G eorgia. In  S ir ia  si posero loro 

canto con  successo carm elitan i, specialm ente ad A leppo, ove 
lavoravano an ch e g esu iti. C arm elitani scalzi lavoravano in Persia 
già dal tem po di Paolo  V. In  A rm enia le m issioni erano nelle m ani 
<!' i dom enicani.

Nelle In d ie orien ta li le m issioni erano s ta te  assai danneggiate 
dia ca c c ia ta  dei P ortoghesi, che m antennero solo G oa. Gli ( dandosi 

t'*n  am m ettevan o p reti ca tto lic i, ta n to  meno gesuiti. N ell’im pero 
del G ran M ogol era  ven u ta  m eno la  m issione dei te a tin i, ma si 
m antenevano an cora  carm elitan i e  cappuccini francesi. Nelle 
I dippine spagnuole lavoravano francescani, agostin iani, cappuc*
1 ini, dom enicani, gesu iti e carm elitan i scalzi.

In  C ina, dopo u na lunga persecuzione, sem bravano avviarsi 
lilialm ente giorni m igliori. I l  gesu ita  V erbiest avev a lav orato  nel- 
! Im pero del C entro dal 1659 , prim a com e a iu to , poi com e su cces
sore del fam oso fond atore dell’O sservatorio  astronom ico di P e 
chino, G iovanni A dam o Sch all. N ella persecuzione contro  i c r i
stiani d u rante la  m inore e tà  dell’im peratore K anghi egli aveva 
dovuto soffrire caten e e prigionia. G iunto K an g h i al governo, il

* I<a reiasione si diffuse presto mmu largamente in manoscritto: a itomi» 
nei Tal. »650, Borg. lat. 311. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a ;  A r c h i v i o  
A l t i e r i ,  ('od. X e 4 ;  B i b l i o t e c a  C o r i i n i ,  Cod- 2*4; B  r i t . 
' l o a e u m  di  L o n d r a .  Cod. 17.990; B i b l i o t e c a  di  P e r u g i a ,  
( ’od, E  8; B i b l i o t e c a  n a * i o n a l e  di  M o n a c o ,  ('ad. itat. 132. 
1-e osservazioni ostili ai gesuiti del Cerri indu**ero i'in*Iewe antipapali- Ric
cardo Steele, a dare una traduzione ingle»*- del documento, di cui ebbi una 
copia dalla Biblioteca di 8. frullo: Aetxmnt o j Ih* nial« o f Ih* Roman CalMoti* 
'riigion etc.. London 1716 (esemplare nell» Biblioteca civica di Francòfone
*ul Meno), cui si uni contemporaneamente una francewc: État prMffll d* VÉgli»* 
R»maint dan» Ionie» le» parti*» dn monde «rtc., Amsterdam 1716. La redazione
deilo »critto è stata giustamente assegnata dal Mr~ir.it (I 109} alla fine del 1677. 
(’t*- OOUGAX, loc. cit. 9, 19.
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V erb iest guadagnò la  fiducia di lu i co lle sue conoscenze astrono 
m iche ed o tten n e  la  liberazione dei suoi co n fra te lli in carcera1 
e la restitu zione delle chiese cristian e. Q uale superiore della mi* 
sione cinese dal 1676 a l 1680  egli svolse u n 'a tt iv ità  estremamente 
benefica. I  suoi lav ori le tte ra r i in lingu a la tin a  e cinese riguardarono 
l ’astronom ia, la  fisica, la  geografia e la  storia  cinese. In o ltre  coni 
pose un m anuale di religione e tradu sse il M essale in  cinese .1 Quest.» 
traduzione fu in v ia ta  da lu i a l papa, che in  u na le ttera  abbastanz 
lunga trib u tò  a lte  lodi a l l ’ a t t iv ità  di lu i. « S eb b en e la  C ina », vi 
si d ice, i sia  sep ara ta  da noi da u na d istanza in fin ita , pure l ’amore 
di C risto  la  conduce n ella  n o stra  p iù  prossim a v icin an za ».* L a 
m orte del d o tto  gesu ita  nel gennaio 1688  significò una p erd ita  irre
p arab ile  per la  m issione cinese.

U n  quadro oscuro era  offerto  dal G iappone, ove dopo la per
secuzione in iz ia tasi noi 1615 non si erano m an ten u ti più che resti 
delle m issioni u na v o lta  fiorenti.

In  A frica  la  m issione p iù  im p ortan te era qu ella  del Congo, ov< 
esistev a  un vescovato  in A ngola. L ’A m erica spagnuola possedeva 
una g erarch ia  regolare e m o lti con v en ti; m a v i era  an cora  una gran 
q u a n tità  di pagani.

N elle A n tille  francesi lav orav ano innanzi tu tto  i dom enicani. 
N el C anadà, ove i fran cescan i, i g esu iti e i cap p u ccin i possedevano 
co ll’approvazione di P ropagand a p rov in cie  sep arate , e ra  stato  
fondato  nel 1670 un vescovato  a  Q uebec. L a  C hiesa facev a  colà pro
gressi consolanti. In  B ra s ile  invece, so tto  la  dom inazione olandese, 
le toccò  segnare p erd ite  notevoli. D opo il rito rn o  dei Portoghesi, 
però, anche là  si potè to rn a r a  sp erare in giorni m igliori. Ciò 
indusse Innocenzo  X I ,  nei prim i inizi del p on tificato , ad elevare 
B a lv ia  ad arc iv esco v ato  su preghiera d ella  C orona portoghese, coi 
vescovati suffragatici di O linda e  R io  de Ja n e ir o .1 Vi si aggiunse 
nel 1677 an cora  il nuovo vescovato  di Sào Lu iz do M aranhào.4 
Nei possedim enti spagtiuoli d i A m erica la  c a tt iv a  v ita  dei parroci, 
quasi tu tt i  ch ieric i regolari, dava grande scandalo ; il p ap a quindi 
decise di so ttop orli a i vescovi.*

1 Vedi C a r t o n , Le P . Verbtest, Bruges 1839; P a h l m a n x  30 s s . ;  Zeiltckr. 
für Kalk. Tkeol. 1901. 331 s.; H. Bosxans nelle .Innova de ìa Soc. d'èmulalio» 
de Hrttge* I .X II  (1912) 16-61 (documenti), I .X I I I  (1913) 193-223 (relazioni 
colla corti* russa). L X V ll  (1924) 181-195: Ree. de* ipteti. tetenlif. 1912 (il 
Verbiest quale direttore dell’Osservatorio astronomico). 1913 (scrìtti cinesi 
del Verbiest); Sommervookl, BMiolÀèipte V III 574-586; C hrrkt in The 
Motti* CVI (1906) 251 ss.

* Vedi B e r t u i k r  I I  9  s .
» Vedi JlttU. X IX  5. 7. 12. Cfr. Streit  I 517.
* Vedi JittU. X I X  57.
* Vedi B e r t i i i e r  II 1 8 0 .
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L ’A ccad em ia di S . Tom m aso dei dom enicani a  M anilla fu e re tta  
tì k Innocenzo X I  in  U n iv ersità ; una sim ile ebb e puro il G u atem ala .1 

i i l ’interesse delle m issioni il p ap a si m ise in rapp orto  ep istolare
< il re del Congo, collo S c ià  di P ersia  *  e coi sovran i del Toncliino  
•« del S ia m .3 F u  grande la  sua gioia, a llorché nel d icem bro 1688
< "inparve in  R o m a  un’a m b a sc ia ta  siam ese; a lla  te s ta  di essa era  
il gesuita G uy T ach ard , accom pagnato  da tre  m and arin i. E ssi
■ libero udienza il 23 d icem bre. A lcuni giorni più ta rd i il T ach ard

resentò a l p ap a i ca tech isti c a tto lic i venu ti con lui dal Tonchino.
I  forestieri furono t r a t ta t i  con gentilezza grandissim a; furono 
aostrate loro le chiese principali e li si fece p artecip are  a lle  se len 
i t i  ecclesiastich e, per stim olare il loro entusiasm o por la  Chiesa. 

Alla p arten za ebb ero  ricch i doni: a l re fu d estin a ta  una m edaglia 
dom a di b rilla n ti ed un can occh iale ; per il prim o m inistro  del r<*, 

in g reco -ca tto lico , il papa av ev a  scelto  una M adonna di Carli» 
b a r a t ta .4 N ella  le tte ra  di risposta , che il Tachard  fu d estinato  a 
■'urtare al sovrano del S iam , il papa ringraziava per la  protezione 
die m issioni, od assicu rava di voler pregare ferven tem en te , afllnchè 
U solo, ch e non conosce tram on to , spanda su lui i suoi raggi ® g l' 

m ostri la  v ia  d ella  v ita  ». *
Nel 1681 Innocenzo X I  ebbe la  gioia, che gli a b ita n ti dell'isola 

di P atm os rinunziarono allo scism a.* Nello stesso anno il p a
triarca scism atico  G iovanni di A lessandria era  sta to  in v ita to  dal 
papa a  to rn a re  a lla  C hiesa rom ana. E gli a cce ttò  questo invito , 
come pure il p a tr ia rca  caldeo Giuseppe, quello siriaco  Ignazio di 
Antiochia e  il m etrop olita  greco E u tim io  di T iro  e  Sidone. Il papa 
inviò loro le ttere  di elogio.7 Egli in tervenne m olto energicam ente 
a  prò dei fran cescan i, che custodivano in G erusalem m e il San to  
Sepolcro,Snelle tribo lazion i loro procurate dagli scism atici, volgen
dosi a  tu tte  le Potonze, che avevano rap p resentanti d iplom atici 
a  C ostantinop oli.* U n te n ta tiv o , fa tto  nel 1683 da Innocenzo X I ,  
di estirp are il com m ercio degli schiavi negri su lla  costa  d ell’Angola, 
non ebbe d isgraziatam ente alcun successo.*

1 BuU. X IX  769*.
* Vedi B ertiukk  II 57, 113, 191.
* Vedi ivi I 42. 290. 295. 335. 337; II 57«.. 113. .191.
* Vedi lyfU'rn ucrilla da Roma i *  cui «  <U malti iti della odierna data da 

-V. 8. Innocenzo X I  al P . Guido Taeeiard menilo dal Re di Siam, et olii Si
gnori Mandarini renali dal medemo regno di Siam, Roma 16H8. Ofr. L t f n  
W « .;  Colombo 21 »s.; C. C iw in* (ma«, rw m non.), • I»iarinm. nel Val. 
**390, B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .

* Vedi BKRTHtKK II 423 ».
* Ivi I 411.
’  Ivi I 43SM .; II  142. 191. 223.
’ Ivi I 81 M.
* Makgraf 192.
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L 'erez ion e (li una nuova m issione p er i C opti in E g itto  fu con 
ferm a ta  nel 1686 da Innocenzo X I . 1 D ue anni p iù  ta rd i giunse a 
R o m a  la notizia, che il re m aom ettan o  G iorgio d ’Ib e r ia  nel Cauca.s* 
era  passato a lla  C hiesa ca tto lic a ; fu in v ia ta  su b ito  una le ttera  di 
congratu lazione a  questo p rincipe, il qu ale, però, av ev a  perduto ii 
suo trono.*

5.

I l  segretario  d ella  P rop agan d a t r a t t a  in  una sezione special»/ 
delle condizioni religiose di E u ro p a ,3 ové a llo ra  si con tav an o, su 
una popolazione to ta le  di 128 m ilioni, 7 4 .7 0 0 .0 0 0  ca tto lic i, 27 ini 
lioni sc ism atic i e 2 3 .6 0 0 .0 0 0  p ro te s ta n ti.4 Q uasi to ta lm e n te  scisma 
tica  era  la  R u ssia , col sovrano della quale Innocenzo X I  cercò  in 
vano di av v iare  ra p p o rti.5 I  te n ta tiv i di unione in  P olon ia , invece, 
poterono an n overare buoni successi. Innocenzo X I  fece qui tu tto  
ciò c h ’era  possibile per difendere l ’U nione ru tena.* L ’Europa 
sette n trio n a le  era  to ta lm e n te  p ro testa n tica . L a  Sv ezia  chiudeva 
com p letam en te  l ’accesso ai m issionari so tto  m in accia  d ella  pena 
di m o rte ; P u n ica  possib ilità  per la  C hiesa di entrar«* in co n tatto  
cogli a b ita n ti con sistev a nei v iaggi, che gli Svedesi a llora  com in
ciav an o  a fa re  a ll’estero ; si p o tev a sperare così, che in I ta lia  ed a 
R om a si facessero  d ella  C hiesa ca tto lic a  un’idea d ifferente da quella 
d a ta  ad essi dai loro p red icatori in p a tr ia . In  D an im arca  potevano 
alm eno lav orare alcu n i gesu iti, qu ali cap pellan i d i am basciata .

1 Ju s  pontif. II  9 6 *.
* B r e v e  dpi 14 maggio 1688, in B e r t i h e r  II 396. Cfr. PlKRUVfì IV 105.
* Il Cerri (9) distingue duo classi di acattolici: prima, quelli (la maggior 

partii), che vivono sotto governi parimenti infedeli od eretici (Gran Bretagna. 
Danimarca. Sveli» , Olanda, Svinerà, Itussia, Tataria. Illiria. Grecia e le isole 
dell'Arcipelago); quindi, acattolici iti territori cattolici, ove. o hanno liberti 
pubblica di culto, o seguono nascostamente i loro errori. Alla prima sottodivi- 
»ione appartengono, oltre la Polonia, anche taluni territori tedeschi e 1 ’ Un
gheria.

* Voli una statistica del 1683, pubblicata dal C ia w p i (II  92 ss.) da un 
manoscritto della Biblioteca Magliabecchi dì Firenie, secondo la quale la 
Germania contava 8  milioni di protestanti. Ai cattolici della Francia viene asse
gnata dal compilatore una cifra sorprendentemente alta: 35 milioni, contro 30 
nel resto d'Europa, cioè 7 in Spagna, 8  in Italia, lo in Germania, 5 in Polonia-

* Cfr. F a u n o  IV 71 s., 93 s.. 95».
* Cfr. T tlE tN E R , Mam. P ol.  I l i  648 ss., 662. 681 B.; B e r t i u e r  1 32 37. 

352, 431. 433: I.tK'>w3 KI. (ìe*ek. de* all m àklieken Vertali* dee  mnitrita rmtke 
nisrken Kirrke ita 1S. nnd 19. J a k r k . ,  versione di T l.o c Z T X S K I. P o s e n  1885. 
1 ss.; I. Pei.*»«, tìe*ek. der ( s ia *  der rutkeinnrken K irrke mil Rom  II , Vienna 
1880. 277. 286.
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A Copenhagen esistev a  una com u n ità  di co n v e rtiti ze lan ti.1 A 
G liickstadt e ad A lto n a  lavoravano com e m issionari dei gesu iti.

In  Sv izzera  esistev a  nei can ton i ca tto lic i u na buona organiz
zazione ecclesiastica . D a i can ton i p ro testan ti l’a n tica  C hiesa era 
espulsa senza speranza, in quelli m isti i cap puccin i «piegavano 
un’a tt iv ità  co ro n ata  da successo.* cappuccini e  gesu iti lavoravano 
anche d ap p ertu tto  com e m issionari nella D iaspora della G erm ania 
settentrionale.

1 Vedi M e t z i .k r  6 3 .
* C fr. M e j e k  I I  117.



CAPITOLO VII.

La Diaspora della Germ ania settentrionale e gli sforzi per la riu
nione. -  I cattolici in Olanda e il principio dello scisma di 
Utrecht -  Innocenzo X I  e la rivoluzione inglese. -  Morte del 
papa.

1.

I  rest i d ella  Chiosa c a tto lic a  m an ten u tisi an co ra  noi nord della 
G erm an ia  "eran o  s ta ti p r iv a ti del loro capo co lla  m orte dol loro 
o ttim o  d ire tto re , il V icario  apostolico  V alerio  M arcioni, avvenu ta 
il 5  se ttem b re  1676, poco p rim a dell’elezione d ’Innocenzo X I .  
U n a  delle prim e cu re dol nuovo p ap a fu di darò a ll’uomo bene
m erito  un degno successore. Su  proposta del duca G iovanni Fede 
rico di H an n over egli conferì con  B re v e  del 21 agosto 1677 il dirti 
cilo posto al danese co n v ertito  N iels S ten sen  (Stono). L a  scelta 
fa  assai fe lice .1 L o  S ten o , n ato  nel 16.38 a  C openhagen, si ora gua 
(lagnato u n  nom e nel m ondo scien tifico  quale an ato m ico  e geologo, 
ora d ivenuto nel 1666 m edico ordinario  dol g randu ca di Toscana 
F erd inand o I I ,  m a nel 1667, al cu lm ine della su a fam a scientifica, 
av ev a  fa tto  ritorn o  a ll’a n tica  Chiesa. Nel 1675 egli divenne prete, 
dandosi mi u na v ita  di p overtà  s tre ttiss im a  e  di sincerissim a pietà, 
co lla  rin u n cia  ai suoi lavori scien tifici. A llorché Innocenzo  X I  lo 
nom inò V icario  apostolico  dei te rrito ri ted esco-se tten trio n a li al 
posto del M accioni, lo foce vescovo di T itiop oli e  il 24 m arzo 1678 
estese le sue faco ltà  anche a lla  D an im arca .* È  ca ra tte r is tico  per il 
nuovo V icario  apostolico, ch 'eg li fece  a  piedi, in  seguito  a  un voto, 
il lungo viaggio da R om a a  H annover, ove prose stan za . N on potò 
rim anere, però, nel nuovo suo dom icilio che poco tem po. Il 16 d i
cem bre 1679 m orì il duca G iovanni Fed erico  senza ferodi m aschi:

* Cfr. W. P u tK im s , .V. Stftucn, r'riburjfo 1884: M b tz ler negli Otst-- 
poiit. BUUter C X L V III 81 174 *., 261 *.; I’ ie fe r , Propaganda 7 7 * . ;  In-. 
y  tri* Sìern.trn, Kopenhagen 1028.

* Vedi M m iX R . Apottol. V ikariat*  52.



Sforzi di Innocenzo X I per unire alla Chiesa i protestanti tedeschi. 345

il suo successore E rn esto  A ugusto fece ch iudere nel 1680 la  chiesa 
•1; palazzo per il cu lto  ca tto lico . L o  S ten o  si recò adesso a  M ünster, 
ove divenne vescovo suffraganeo d ell’o ttim o  F erd in an d o  di FUr- 

uberg, il qu ale co lla  sua m agnanim a fondazione m issionaria si 
guadagnò i più grandi m eriti per la  propagazione della fede. Al tem po 

sso fu in trap reso  un riordinam ento della M issione te d e sco -se t- 
ntrionale, la  cu i prosperità  sta v a  ¡issai a  cu ore a Innocenzo X I . 1 

I! K iirstenberg ebb e l’am m inistrazione dei v icaria ti di H alb erstad t, 
Krema, M agdeburgo, Schw erin  e dei paesi del M eclem burgo, il 

•sto rim ase allo  S ten o .* Dopo la  m orte precoce del F ü rste n  borg, 
26 giugno 1683, lo S ten o  rio tten n e però l ’am m inistrazione di 

tu tti i v ica ria ti e si trasferì ad Am burgo. Ma egli m ori ben  presto, 
il 6 dicem bre 1686, a  Schw erin , dove avev a fondato  una m issione 

kttolica; q u est’uomo pieno di zelo per le anim e aveva a tteso  fino 
U'ultimo al suo ufficio tra  granili difficoltà. N el 1687 venne nom i

nato suo successore il vescovo suffraganeo di Hildesheim  Fed erico  
von T ietzen , ch e per un decennio lavorò con  zelo uguale a  quello 
■lei predecessori.* S i rileva dalle sue relazioni a  Propaganda, che 

<•1 raggio dei due vescovati avu ti dal Brandeburfio colla pace di 
W estfalia si erano m antenuti ancora, com e oasi nel deserto, un nu
mero proporzionalm ente grande di m onasteri m aschili e fem m inili.* 

R ichiede una considerazione particolari' P atteggiam ento  di 
Innocenzo X I  riguardo agli sforzi di unire novam ente a lla  Chiesa 
|M‘r via p acifica  i p ro testan ti tedeschi. L a  posizione, ch e il papa 
avrebbe d ovuto prem ière in generale r i s o t t o  al protestantesim o, 
divenne la  questione ardente giusto al principio «lei suo ]>ontiftcato, 
a  causa della riunione del congresso della pace in  Nim ega. Il p re
decessore d ’Innocenzo X I  avev a rite n u ta  inam m issibile una p ar
tecipazione d ire tta  alle tra tta tiv e , perchè N im ega era una località  
to talm ente p ro testan te .*  Innocenzo X I  non giunse cosi av an ti. 
Egli m andò il nunzio di Vienna B ev ilacqu a a Nim ega, m a gl'inculcò 
«li an tich i princip i di rigore per le sue relazioni con i p ro testanti. 
H einente X  av ev a  dato istruzione all'arcivescovo  di R avenna, 
nom inato da principio rapp resentante della S a n ta  Sode, di condursi 
in ta le  qu estione secondo i principi e  la prassi osservati dal ( bigi 
al congresso di M ünster, perchè occorreva ev ita re  l'apparenza, 
che si tenessero per frate lli nem ici g iurati della Chiesa. T u tta v ia  
•“gli non d oveva perdersi in piccolezze e su sce ttib ilità , col pericolo 
di offendere gli eretic i, indisporre i ca tto lic i, e recar disfurbo allo

* Cfr. i Brevi al Fùrstenber* in B u r r a i* *  I »31. II 31. 4«.
* Vedi Metzler, A portai. V i i  anale 53« . Sull* fondazione m ilionari» 

del fùrstenberg, vedi Hiét. JaArb. X X X V II  622 u .
* Vedi M e t z l e r ,  loc. cit. 61 ».
* Vedi ivi 69.
* Cfr. sopra p. 44.
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scopo del congresso delia pace. L a  prudenza d oveva regolare lo 
zelo nei singoli casi; per il beneficio della pace europea si potevano 
fare ce rte  concessioni, che senza un m otivo così fo rte  avrebbero 
su scitato  scandalo .1 L ’istruzione per il B ev ila cq u a  fu an cora  più 
severa. In  conform ità a un d iv ieto  d ell’ in quisizione, egli doveva 
astenersi da ogni tr a tta t iv a  d ire tta  cogli in v ia ti p ro testan ti; ove 
fossero necessari rapporti n ell’in teresse d ella  religione, si servisse 
per questi della m ediazione dell’in v ia to  spagnuolo.* T u tta v ia  il 
B ev ilacqu a non era con trario  allo  scam bio  delle co rtesie  ordinarie; 
m a seppe, che i rap p resen tan ti inglesi v i erano asso lu tam en te con- 
t rari e  che gli a ltr i p ro testa n ti adducevano di non avere in  propo
sito  istruzioni dai loro sovrani. P or conseguenza il B ev ilacqu a 
com unicò il suo arriv o  solo agli in v ia ti ca tto lic i. A llorché g l’inviati 
del Brandeburgo, d ella  D an im arca  e  dell’O landa si lagnarono del 
suo contegno, egli affidò la  sua d ifesa agli im periali e  dichiaro 
an cora  di esser pronto a  soddisfare alle form e consu ete di cortesia. 
Poco  dopo, però, egli r ice v e tte  con un decreto speciale dell’in q u i
sizione il perm esso di av er rapp orti cogli in v ia ti ere tic i, « ove lo 
richiedessero la  necessità e  il bene pu bblico  ».* M a con  questo fu 
anche esau rita  l’accondiscendenza del papa. A llorché l ’im peratore 
espresse il desiderio, che il rap p resen tan te  pontificio assum esse al 
congresso la  m ediazione an ch e presso i principi p ro testan ti, si 
ebb e un deciso rifiuto, nonoBtantoché il B ev ila cq u a  propugnasse 
la proposta. Innocenzo dichiarò a ll’im peratore, ch e non conve
n iva in  nessun caso  al nunzio ap osto lico  tr a tta r e  c irca  g l’interessi 
di principi ere tic i in  form a p u bblica  e d ire ttam en te . A una nuova 
preghiera di Leopoldo I il p ap a  rispose di non p o ter allontanarsi 
dalla co n d o tta  dei suoi predecessori e d a ll’a n tica  disciplina, mai 
m u ta ta , della C hiesa; il nunzio poteva im m ischiarsi negli interessi 
degli ere tic i, solo se vi fosse speranza assai prossim a, che ne venisse 
un gran  vantaggio  a lla  religione c a tto lic a .4 Con qu esta  cond otta , 
però, ce rto  d a  persona di ca ra ttere , m a di scrupolo eccessivo, In 
nocenzo X I  si lasciò  sfuggire l'op p ortu n ità  di fa re  al congresso da 
m ediatore d ella  paco. A qu esto  pu nto  d i v is ta  corrisponde anche 
il fa tto , che dopo la  conclusione della pace, a  cu i il B ev ilacq u a  
aveva co llab o rato  lealm ente, si ebb e u na p ro testa  solenne del papa 
contro  la  conferm a, co n ten u ta  nel tr a tta to  di pace, d ella  pace

1 Vedi l’i«tnuione do! 20 febbraio 1676 preoao Hii.t e b r \m »t in Qmtfle» 
u. Forse/). XV 366, n. 3.

’ Vedi ivi 367, n. 4 .
’  Vedi ivi 36S. Cfr. «opra p. 50.
* Vedi IIii.tk rkax  r>r, loc. cit. 368-370. Allorché nel 1686 il duca di 

Br»un*ohweig venne a Roma colla sua famiglia, Innocenzo X I era dinpoaitn 
Milo a concedere un’udienza privati«im a. ragione per cui la viaita non a v v e n n e  
pilli vedi .4rc*. «ter. Loimb.. 2 » »erie VI (1889) 40, 4 5 .



<ii W estfa lia .1 N eppure Innocenzo cred eva ad un effe tto  della
1 roteata; m a non voleva creare nessun p recedente , poiché, com e 

risse a  Leopoldo I  e L u igi X I V ,  egli av ev a  dovuto p ro testare  
! nsì, conform e a i doveri del suo ufficio p astora le  ed a ll ’esem pio 
i'oì suoi predecessori; m a non si nascondeva, ch e si era  o b b lig a ti 
; tener conto  d ella  necessità  dei tem pi ed a  considerare il vantaggio  
risu ltante d alla  p ace per la  c r is tia n ità  in tera .* Così il p ap a av ev a  

rbato coerentem ente il suo punto di v ista , senza tu tta v ia  com p ro
m ettere la  r iu sc ita  dell’opera di pace.*

Strao rd in ariam en te  c a ra tte r is tica  per i princip i rigorosi di 
Innocenzo X I  è  la  sua co n d o tta  negli a ffari 'm atrim on iali d el
l’im peratore Leopoldo I  e dell’e le tto re  M iissim iliano E m an u ele  di 
B av iera ; in  essi egli si m ostra, com e risp etto  ai G reci sc ism a tic i,4 

vversario inflessibile di ogni intereonfessionalism o.
A llorché Leopoldo I  dopo la  m orte di sua m oglie C laudia, 

avvenuta l ’8  m arzo 1676, pensò a  un nuovo m atrim onio , e n tra 
rono in  considerazione per il posto  della fu tu ra  im p eratrice  anche 
urincipesse p ro testa n ti, fra  cui p artico larm en te  U lrica  E leonora, 
figlia del re di D an im arca  F ed erico  TU . L a  p rosp ettiv a  di un 

imile m atrim onio  cagionò ad Innocenzo grandi preoccupazioni, 
tanto più che la  principessa godeva fam a di ra ra  bellezza e  d i sp i
rito v irile . I l  nunzio B ev ilacq u a  p ertan to , eb b e ordine già il 31 o t
tobre 1676 di fa r  valere la  sua influenza con tro  un m atrim onio ,
< he per un A bsburgo sareblte s ta to  cosa del tu tto  inau dita e av rebbe 
portato con  sé il pericolo di una infiltrazione d ell’eresia  in A u stria .* 
Ma il pio Leopoldo non p ensava a  prendere in  m oglie una p ro te 
stante. E g li si d ecise per una figlia d ell’e le tto re  F ilippo Guglielm o 
di P fa lz -N eu b u rg , il qu ale per i suoi sentim en ti ca tto lic i godeva 
¡1 favore sp ecia le  del papa. L a  gioia d ’Innocenzo X I  fu grande, ed 
egli concesse volentieri la  dispensa necessaria per la parentela  
troppo s tre tta .*  P och i anni più tard i ccrse  voce, che l ’e le tto re  M as
sim iliano E m an u ele di B a v ie ra  fosse in tr a tta tiv e  per un m atri
monio co lla  lu te ran a  E leonora , figlia del duca di H assonia-E isenach . 
Alla prim a n o tiz ia  di ciò  il nunzio di V ienna B uonvisi non m ancò 
di reagire; egli propose un m atrim onio  con  M aria A ntonia, figlia 
dell’im peratore Leopoldo. M assim iliano E m an u ele , tu tta v ia , per
sistè nel suo d iv isam en te e  fece negoziare in K o m a.’ M a ogni

* Vedi LOHIO, DeuUcKa Iteieh» A rchir I 1049; lu titeli. In n ate*! X I  13.
* V edi B k r t i i i e r  I 241 243 ». Cfr. «opra p. 59.
* Vedi lu t i t e l i ,  loc. c i t .
4 V edi i B re v i del 1678 e  1679 co n tro  1» t o l le r a m i del cu lto  ¡n w o - ic i im a -

tico  e  co n tro  l'eJexion e di un VMCOVO «ciam atico  in B e k t h ik k  I 174, 287  a.
* V ed i L e v i s s o x ,  X u nliaturbcrieh lt  I I  5 * 0  M ., 6 8 5  i .
‘  Vedi BERTitrKR I 23 .
’  V edi H s i g e l  nelle  Abbond i. der J /*n rh . A l a i . ,  H i* t. Kl. X I X  (1 8 9 1 ) 

20 « » .
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speranza di successo fu tro n c a ta  da un B rev e  del 16  agosto 168: 
in cu i il papa dichiarò, che egli senz’a ltro  non d arebbe dispeu- 
por un m atrim onio m isto . I  gesu iti di M onaco avevano qualificai 
com e possibile il m atrim onio, ove la  sposa si facesse ca tto lica . M v 
il papa dichiarò di non p otersi fidare di una conversione simile, 
poiché E leonora  era  n o to riam en te  di sen tim en ti an tica tto lici, 
com e i suoi g en itori ed ed u cato ri.1 C ontem poraneam ente il paj>k 
si rivolse anche al duca M assim iliano F ilip p o  di B a v ie ra  ed a ll’elet
tore d i Colonia co lla  preghiera d i appoggiare i suoi passi.* In  se
guito a  ciò M assim iliano E m an u ele abbandonò il suo progetto . La 
esortazione papale fa tta g li a lla  fine del 1683 di am m ogliarsi presto,’ 
fu da lui a cco lta  due anni p iò  ta rd i, sposando l ’arcid u chessa M aria 
A ntonia. Così gli sforzi d ’Innocenzo  X I  per im pedire ogni m inaccia 
dell’u n ità  religiosa in B a v ie ra  ebbero  la  conseguenza p o litica  im 
p ortan te, cho la  B a v ie ra , finora s tre tta m en te  u n ita  co lla  Francia, 
passò dalla p arte dell’im p eratore .4

I l m ovim ento  di conversioni, incom in ciato  fra  i p ro testan ti te 
deschi d alla  m età  del Se icen to , cont inuò an ch e so tto  Innocenzo X I  
Vi con tribu iron o  m o tiv i di ca ra tte re  generale. E b b e  innanzi tu tto  
grande influenza la  penosa im pressione, che facev a  lo sm inuzza
m ento dom m atieo del p ro testan tesim o  e  1’« invelen ito  litig io  ed 
a lte rco »  dei p red icatori p ro testan ti in  con fron to  a lla  com p at
tezza dom inai ira  della C hiesa m ondiale e a ll’entusiasm o grandioso 
dei suoi seguaci. U n mot ivo u lteriore fu n ella  su p eriorità  raggiunta 
sul terreno a rtis tic o  e scientifico  d a lla  cu ltu ra  delle nazioni ca tto 
liche su quella delle p ro testa n ti.*  O gni persona co lta  doveva rico
noscere il fa tto  di fron te a lla  r icerca  d ocu m en taria  di un M abillon. 
a ll’eloquenza classica  di un B ossu et, a lle grandiose creazioni poe
tich e  di un C alderon, a lle  visioni veram ente su blim i di un M anlio . 
A nche la G erm an ia  ca tto lic a  avev a a llora  una cu ltu ra  più elevata  
della p ro testan te ; si pensi solo allo m agnifiche creazioni del barocco 
in B a v ie ra  ed in A u stria, a lle  scuole fiorenti dei gesu iti tedeschi • 
ed a  scr itto ri popolari così im p ortanti com e A braham  a San età 
C lara, M artino von K ochem  e Leonardo G offtne.T

* Vedi ivi 38. 108». Ctr. B krthier I 435 m . Vedi anche P chr I I I  851.
* Vedi B erthikr  I 437, 44o.
* Vedi ivi II  151.
* Vedi IIxi«:r.u loc. cit. 5, 40.
* Vedi H am U U SO T, licuHiontrerhamUm ugen 1.
* Cfr. P rim  III  370 **.
’  i ta  Abraham a Sancta Clara e h .  le monografie di K a r a j a x  (Vienna 

1H67). Scil.sr.i-L (1876) e S b x t r o  (Sigmaringen 1896); su M. Ton K o ch em  
S t a h l  nei lieitmge emr LiUratmr-  m. Kmllmtyeth. de» Kheimlande» I I .  Bonn 
190»; I. Chr. S c i lc in i ,  P . .11. m t Cochem, Friburgo 1910; W. Kosen. 
•W. roa Kochern*. M.-Gladbach, 1921; «ul Godine L . G o o v a js r t » ,  Ite rim i»*, 
art ist et et tarami» de Vordre dt l'rcmontrè 1, Bruxelles 1899, 315; IICNDHAIJH* 
nel K IrchenlerikoH di Friburgo V* 832.



Conversioni nelle classi più elevato in Germania. 349

Lo su p eriorità  del ca tto lic ism o  erano  o sserv ate  natu ralm en te
ii prim a linea d alle classi più elevate. C onversioni perciò seguita- 
\ ,110 ad avvenire prin cip alm en te in qu esti am b ien ti. Innocenzo X I
i ostrò qu anto  g li stesse a  cuore la  conversione degli e re tic i con lo 
mìo cu re per l ’ospizio dei co n v e rtiti, che so tto  di lui fu tra sfe rito
ii B orgo .1 A ppena egli sapeva di qu alche conversione più notevole, 
i) >n m an cav a di in v iare  le ttere  di congratu lazione. E g li esortò  la
ii ichessa D orotea  di H olstein  a ferm ezza,* espresse al con te A rni hi 
Moritz W ilhelm  von B en th eim  la  speranza, che a ltr i, sp ecialm ente 
i sudditi di lu i, ne seguirebbero l ’esem pio, poiché egli considerava
• naie prim a cu ra  del suo ufficio p astorale  di ricondurre gli erran ti

il’ovile d i Cristo.» S im ilm en te si esprim e il papa in una le tte ra  ad 
' n a ltro  co n te  tedesco, sul cui te rrito rio  due com u ni erano to rn ati 
> pontaneam ente a lla  C hiesa c a tto lic a .4

Con quale serie tà  religiosa Innocenzo giudicasse sim ili con- 
i'raioni, si vede bene d alla  posizione assu nta riguardo a lla  con- 
i rsione del G uelfo E rn esto  A ugusto, a llora vescovo p ro testan te  «li 

O snabrück. Q uesti fece co rrer voce a R om a n ell’aprile 1678, per 
ìezzo del gesu ita  Pechenio , di esser pronto a  rito rn are  a lla  Chiesa 
a tto lica  con tu tta  la sua fam iglia, purché gli fossero accord ati 
rim a per sé e per essa una serie di vantaggi m ateria li. L a  p rosp et

tiva di avere n ella  G erm ania se tten trio n a le  un secondo p ro tetto re  
;>otente della C hiesa accan to  al duca F ilip p o  Guglielm o di N euburg 
ra tan to  più a ttra e n te , perché in  ta l  modo si sarebbe creato  un 

'■ontrappeso al potere in v ia  di ascensione dell’e le tto re  p ro testante  
Federico G uglielm o di Brand ebu rgo . M a a lla  re ttitu d in e  d ’inno- 
enzo X I  ripugnava asso lu tam ente , ch e « il  san to  negozio della 

conversione » fosse ab b assato  a  un affare com m erciale . E g li non 
¡asciò nessun dubbio n ella  sua risp o sta  di non volere nè poter 
im pegnarsi in  n u lla  di questo genere.» O ra E rn esto  Augusto corcò 
senza esitazione di conseguire m ediante tr a tta t iv e  colle P otenze 
europee quel ch e voleva o tten ere  p rin cip alm en te dal papa col hi 
sua conversione: il conferim ento  perm anente del governo tem po
rale dei v escov ati di O snabrück e  di llild esb e im . Ma la  cosa falli 
per l ’ab ile  controazione dei nunzi pontifici. U n nuovo te n ta tiv o  d«I 
Guelfo di o tten e re  alm eno dal papa la secolarizzazione di O sna
brück non eb b e esito  m igliore.*

* Bolla del 22 aprile 1686. Unii. X IX  880. Cfr. • Avvito Marrteotti del 
24 aprile 1685, B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  F. m i n u t i «  d i  R o m a ;  
M okoxi L  16.

* Vedi B f .k th ie r  I 2 1 2 * .

* Vedi ir i I I  419.
* Vedi Ivi I I I  449. Cfr. »ri I I  45 al barone Windùchgràtz, che trovò 

nel rito di ammimione, delle difficoltà, dalle quali Innocenio X I non credette 
opportuno dixpenaaze.

* Vedi H lI-TERRAN UT. Rtm mio un rrrka mdl m nqen 9 * ., 13 ».
* Vedi ir i  1 6*., 26».
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Innocenzo X I  d ovette occuparsi an co ra  una v o lta  di Eme.st« 
A ugusto a  proposito  dei te n ta tiv i di riunione, ch e furono fa tt i  da 
francescano C ristóbal de R o ja s  y  S p in o la .1 O riundo di un’antii 
sc h ia tta  spagnuola, adoperato in m issioni d ip lom atiche dapprim. 
da F ilippo IV , dal 1661 da Leopoldo I ,  e  nel 1668  nom inato  vescovi 
tito la re  di K nin  in D alm azia, q u est’uomo singolare era  penetrata 
della necessità di una riunione dei p ro testa n ti co ll’a n tica  Chiesa. 
G ià nel 1661 lo Sp inola  avev a te n ta to  di guadagnare a  poco a  poco 
alla  Chiesa ca tto lica  l ’e le tto re  Fed erico  G uglielm o di Brandeburj;o , 
col favorire i piani coloniali di lu i. I  suoi sforzi furono v an i.1 Ma
lo Sp in ola  non si lasciò scoraggiare da qu esto  insuccesso. Allorché 
l’im peratore lo inviò a  prom uovere la  guerra con tro  i Tu rch i alle 
corti dei sovrani tedeschi, eg li rinnovò i suoi te n ta t iv i iren ici, m e
scolati da lui con il grande piano di m ia rifo rm a d ell’im pero. S e i 
m aggio 1674 egli riferì anche a  R om a sui propri sforzi per la riu
nione.* Negli an n i seguenti lo Sp in o la  proseguì con  ardore l ’opera 
sua, negoziando a lle  co rti di D resda, B erlin o , H an n ov er e  H eidel
b erg .4 L ’im p eratore, cu i im a riunione di ca tto lic i e  protestanti 
im p o rtav a  m olto , a  cau sa della guerra su due fro n ti contri» la 
F ra n c ia  e i T u rch i, favorì lo Sp in ola  in  ogni m odo. Così, tu ttav ia , 
gli sforzi di qu esto  ricev ettero  fin dal p rincip io  una im p ron ta  più 
polit ica  che religiosa. S i aggiunse a  qu esto, che lo Sp in ola  m ancava 
di ch iarezza doram atica , e ch ’egli concepiva il d ifficile com pito 
assuntosi co lle m igliori intenzioni più sen tim en ta lm en te  che ra 
zionalm ente. Così egli si lasciò  sedurre d alla  sua indole m eridionale 
a veder successi dove non c ’erano. A llorché a l p rincip io  del 1677 
egli com parve in liorna con le ttere  di raccom andazione im periali, 
fece nel suo zelo in focato  rapp orti così esag erati, che sem brò tu tti 
i principi p ro testan ti tedeschi d ’im portanza fossero già g u a d a g n a t i

' Maggior luco nullo Spinola è stata fatta prima da G. I I a s r u i k «  *  (nei 
suoi «aggi nel Kalkolik 1913, I 385 ss.. II  15 ss. c in Franxi*kan. .SW if» 
I 1 8 « .)  e «la lIlLTEnRAXDT ( R m niontrerhaiitllungrn 30 m.); il primo giudica 
lo Spinola troppo favorevolmente, il secondo tropjm severamente. Il punto 
giusto dovrebbe nuore stato colto dallo K NÓrrLER. il quale compendia il suo 
giudizio dicendo, che i tentativi irenici dello Spinola fanno ogni onore ai suoi 
sentimenti, non alla sua intelligenza ed acutezza (.1 Ug. l>*Hl*rkr liiogr. X X X ' 
203). C fr . anche il giudizio del C aM X T  nelle ( ' nsrkuldigt Xarkrirkten 1713. 380. 
Per comprendere lo Spinola si deve entrare nella psicologia di un ottimista 
incorreggibile. Disgraziatamente al Hiltebrandt sono sfuggiti i lavori del 
llaselbeck. ove «V utilizzata per la prima volta la biografia dello Spinola del 
Hans» contenuta nel Coti. 9310. pp. 136-202 della B  i b 1 1 o t  e c a n a 
z i o n a l e  di  V i e n n a ,  e inoltre anche man (»«'ritti del Leibniz della 
B i b l i o t e c a  di  H a n n o v e r .  I.uce piena potrebbe dare solo l'apertura 
dell Archivio dell'inquisizione romana, finora inaccessibile.

* Cfr. HbtCK nella Z eH *thr. fU r d i r  Ortrh. de# O b c r r k c i n *  S . S. I l  129- 200.
* Wdi ltu.Tr.HRA\t>T. R c H H Ì a n * r r r h o n d l u n g e n  42 d„ 173 ss.
* \edi HasKLBECK 395**.; HlLTEBRAXDT 45 s.
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pi>r la  sottom issione ai donim i fon d am en tali d ell’a n tica  C h iesa .1 
Innocenzo is titu ì pru d entem ente una com m issione per l ’esam e di 
tu tta  la  faccen d a, com m issione che fu com p osta dei card in ali C ibo, 
Pio, Sp inola , A lb izzi e di tre  teologi.* C ontem poraneam ente egli 
fece assum ere inform azioni in segreto presso il nunzio di V ienna 
Buon visi c irca  le n o tiz ie  sorprendenti d ate  dallo Sp in ola . I l  nunzio, 
che g ià  da p rim a a v ev a  grosse d ifficoltà con tro  i p iani im m atu ri di 
quello,* si espresse ora il 6 m arzo 1678 con tu tta  la  ch iarezza d esi
derabile: egli av ev a  sem pre avu to  co n trarie tà  a  tr a tta re  collo S p i
nola c irca  i p ian i d i riunione di questo, perchè li riten ev a  in a ttu a 
bili. A  lui personalm ente, dopo o tto  am ii d i soggiorno in  G erm ania, 
le a rti ingannevoli degli e re tic i erano n ote  ab b astan za ; essi erano 
soliti d ar m olte speranze, o per uno scopo tem p orale, o per o tte 
nere a ttrav erso  tr a tta t iv e  d i riunione l ’assenso a  uno dei loro a r t i
coli di fede; per p a rte  loro, non cedevano, m a sfru ttav an o  l ’accon- 
'¡iscendenza della C hiesa p er ingannare i sem p licio tti. Se  egli avesso 
trasm esso a  R o m a  tu tte  le proposte, che su questo soggetto  gli 
»•rano s ta te  fa tte  in  d iversi tem p i e luoghi, e. ch ’egli aveva poi r ico 
nosciuto per ingannevoli, egli godrebbe oggi presso la  segreteria  
«li s ta to  la  fam a di com p leta  leggerezza e cred u lità . T u tta v ia , poiché 
]>er una grande cau sa  si deve pure arrisch iar qu alche cosa, egli 
aveva in coragg iato  il vescovo n ella  su a im presa e  gli avev a dato  
buoni consigli. M a era d ell’opinione che lo Sp in ola  sperasse assai 
più di quel che conveniva.*

A nche in  R om a, n on ostan te  tu t t i  i dubbi, non si volle resp in 
gere com p letam ente lo Sp in o la ; tu tta v ia  non gli fu conferito  un 
incarico form ale, m a solo il perm esso di tr a tta re  con i principi 
p rotestanti cosi per la  g u erra  tu rca , com e a  favore della religione 
ca tto lica . In  qu esto  senso erano con cep iti un B re v e  per lo Sp inola 
del 2 0  ap rile  1678  e  le le tte re  di raccom andazione a ll’im peratore, 
ai nunzi di V ien n a e di C olonia e  a l duca G iovanni Fed erico  di 
H annover, che gli furono rila sc ia te  a  su a r ich ie s ta .4 P e r  p oter 
corrispondere senza im pedim ento col segretario  di s ta to , lo S p i
nola eb b e  la  so lita  c ifra , m a gli venne in cu lcato  espressam ente di 
non tr a tta re  in nom e del papa, m a so tto  a ltr i p retesti. C ontem 
poraneam ente fu d a ta  istruzione ai nunzi di sorvegliare l ’osservanza 
di q u esta  prescrizione.*

* Tedi l'istruzione al Buonrisi del 12 febbraio 1677, in II iltebkanht 
177 ». Da quatto documento m u lta  errata l 'indicazione del Ih sE lR tcK  (3U9) 
basata sul Hansu, che lo Spinola *ia giunto a Roma itolo nel »ettembre 1677.

* Vedi Hm e u k c k . toc. cit.
* Vedi la sua relaziono al Cibo del l'io ttob re  1677. in H ilte b r a x k t  5 1 ,n. 1. 
4 Vedi Tkxxta, Iiu o n n *i I 371.
* Vedi Bertoikr  I 167»., IM m . Cfr. T h e ise r . GewA. der Ruclcluhr 

der Ila *  ter liramnsckiteig umi Saduen, Einsiedeln IM S, Doc. I 4 .
* Vedi Trenta I 373; Hietebraxdt 168.
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L o Spinola  iniziò a lla  fine dell’ap rile  1678 , con tu tto  l ’ottimism< 
di lie te  speranze proprio d ella  sua n a tu ra  b ea tam en te  confidenti-, 
il sue» viaggio, che qu esta  v o lta  d oveva condurlo in  quasi tu tte  le 
co rti dell’im pero. Egli si recò p rim a a  V ienna, e di là  a  Salisburgo, 
M onaco, A ugusta, U lm a, N orim berga, B a m b erg a , Bayreuth . 
H eidelberg, M agonza, F ra n co fo rte , K asse l, H annover, W olien 
b a tte i , Celle, O snabrU ck, MUnster, H erford , finalm ente a  Hall- 
e a  D resda. Ai p rincip i, che non potè v is ita re  personalm ente a  causa 
dei pericoli guerreschi o d ella  pesto, si rivolse per le ttera . Tornato 
a Vienna, inviò il 28  m aggio 1679 u na lunga relazione c ifra ta  al 
cardinal segretario  di s ta to . E g li assicu rav a  in  essa di av er proce 
duto d ap p ertu tto  secondo le istru zioni del papa e  di av er avuto 
dovunque successo, salvo a  K asse l.1 Q uanto  p oca fede si p r e s ta s i  
a lto m a all'o ttim ism o  del b o llen te re la tore , r isu lta  d alla  breve 
risposta fa tta g li dal cardinal segretario  di s ta to  il I o luglio 1679. Il 
papa, vi si d ice, h a  le tto  con  m olto p iacere la  relaziono sugli sforzi 
di lui a  pro d ella  religione ca tto lic a  e su lla conversione di alcuni 
principi; S u a  S a n t ità , però, è dell’avviso , ch e  per o ra  non si devono 
tra lasciare  le preghiere ferv en ti a  D io, perchè benedica il lavoro 
dello Sp inola , e fra tta n to  a tten d e re  una garanzia sicura, che i prin 
cip i in  questione pensino effettivamente a  farsi ca tto lic i; l'esperienza, 
in fa tti, insogna qu an to  l'in teresse  um ano sia so lito  in q u esta  fac- 
cen d a d ’indurre a  bugie e itd inganni. I l  p ap a  ha d ato  incarico  di 
esprim ere al vescovo la  su a riconoscenza p artico lare per l’a t t i 
v ità  d a  lui sv o lta  finora, e  la  fiducia, ch e un giorno la  sem enza 
sp arsa dalle m ani di lui n e lla  v igna del S ignore av reb b e  portato  
fru tto .* In  quello stesso giorno il seg retario  d i s ta to  com andò al 
nunzio di V ien n a  di in terrog are confidenzialm ente l ’im peratore, 
se d avvero  vi fosse speranza di conversione dei principi protestanti. 
La risp osta  doll’im p eratore fu assai scoraggiante. L a  conversione

> Ristampa della lettera in I I i i . t k b r * n d t  101 a., il quale tuttavia non si 
*’• accorto, ch'era già pubblicata dal B o j a m  ( I I  4 «.). Sulla *  relazione in la tin o  
e in tedesco dello Spinola, che Hatisìz ha conservato nel Cod. 9313 p. 15 «t. 
della B i b l i o t e c a  n a z i o n a l e  d i  V i e n n a ,  cfr. H a s f . i . b e c k  
401. I<o Spinola nella sua relazione, trova a raccontare intorno ad una incli
nazione dell’elettore Federico Guglielmo di Brandeburgo per la Chitwa cattolica, 
ma le conclusioni da lui tratte dalle cose dettegli circa intendimenti di conver
sione sono false. Nel suo testamento politico del 1667 l’Elettore parla della 
dottrina cattolica coll’odio di uno schietto calvinista: vedi G. K C xtzei. • 
M. H asj, D i* potilitrkfn Te<tamrnU der llohentottem  I, Lipsia 1911. 44 s*. 
In pratica egli segui, come rileva giustamente H i l t e b r z n d t  (66). una doppia 
politica: ditesa degli interessi protestanti all’estero -  nel 1685 egli ai dichiara 
capo di tu tti i potentati evangelico-riformati -  e tolleranza dei cattolici al
l’interno. In questa, però, egli guardava unicamente a vantaggi politici. Al 
congresso di Ximega voleva anzi affidare al papa la mediazione, per ottenere 
coll’aiuto di lui la Pomerania anteriore svedese: vedi ivi 69.

* Vedi RtLTEBRAXOT 76 ».
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dei principi p ro testa n ti, disse egli al B u on visi, ap p artien e  a lle  cose, 
che furono sem pre con sid erate facili m a non si sono e ffe ttu a te  m ai; 
egli non sap eva ch e cosa si potesse sp erare  per il fu tu ro . I l  B u o n - 
visi per suo conto  g iu dicava, ch e le asserzioni dello Sp in o la  a v es
sero poca base di fa tt i  reali. B ensì, ove il papa ab b an d o n asse  ai 
principi p ro testa n ti quello ch e dei beni ecc lesiastic i si e ra  an co ra  
salvato dal naufragio , m o lti di loro si d ich iarerebbero  co lla  bocca 
catto lici, com e av ev a  fa tto  il P a la tin o  per Vorm s e  S p ira .1

Q ueste inform azioni furono decisive; per più di due anni e mezzo 
ora non si parlò  più di tr a tta t iv e  di riunione. L 'in fa tic a b ile  irenico, 
tu ttavia , non riposò. Nel 1682 egli in trap rese di nuovo, d ’accordo 
coll’im p eratore e col papa, un viaggio di dieci mesi a lle corti p ro te
stanti di G erm ania.* Su l risu lta to  egli tornò ad esprim ersi di nuovo 
con m o lta  fiduciosa speranza. Ma i fa tt i  vi con trad dicevan o. Un 
m em oriale, d estin ato  dallo Sp in o la  per l’e le tto re  di Brandebu rgo 
quale fondam ento  per u na disputa con  i teologi di co rte  a B erlin o , 
venne acco lto  da qu esti con  o stilità  a p e rta .1 C ontro alcu n e con ces
sioni da lui o tte n u te  in H annover, si sollevò n ell’au tunno 1(583 
una resistenza v iv ace  da p a rte  dei pred icanti di G o th a  e di Dresda.
• olà non si voleva saper n u lla  di una nuova sottom issione volon
taria al « giogo p apistico  ed an ticristian o  ». A F ran co fo rte  su ll’O der 
*i trovò, ch e le proposte fa tte  dallo Sp in o la  in rea ltà  concordavano 
con le decisioni tr id en tin e  ed erano quindi inconciliab ili co lla  fedo 
luterana ortodossa. L a  langravi» E lis a b e tta  D orotea di D arm stadt 
mise in  guardia con  le ttere  ap p osite le  co rti am iche «lai piani dello 
Spinola e spinse la F a co ltà  teo log ica di G iessen ad un'aspra c r itica  
di questo « sincretism o ateo  ». L 'e le tto re  di Sasson ia  proibì ai suoi 
teologi qualsiasi tr a tta t iv a  p riv a ta  collo Sp inola  e  richiese agli a ltri 
principi di fare a ltre tta n to .4

Ma opposizione contro  .Spinola si sollevò non solo da p arte  pro
testan te, sì anche da p arte  ca tto lic a ; di qui gli si rim proverò Top- 
¡•osto, di essere an d ato  troppo o ltre  nelle sue concessioni ai p ro 
testan ti. Non vi può esser dubbio, che Luigi X I V  ebbe m ano nel 
giuoco. Su  preghiera dello Sp in o la  il Leibniz era  en tra to  in relazione 
nell'estate 1683 col Bossuet e  gli av ev a  com u nicato  scritti re la tiv i, 
specialm ente un lavoro d ell’a b a te  di L oceu m , M olano. Il Bossuet 
lodò a  nom e del suo re qu esti « pii piani •; m a in rea ltà  essi non 
rispondevano ai desideri dell’am ico dei T u rch i e  avversario  del*

* Vedi ivi 77 ». L'indicazione del !tt«r.l.liKi K (403), pr«-.«a dal IIan»ix, 
che il papa abbia accordato allora allo Spinola facoltà straordinariamente 
■Traudì, è del ta tto  errata.

* Vedi H a » i . i . b k i k  1 5 * .; S l a .
* Vedi IL I .a m > w t . io ì .  Die Kirrhempolilik Fritdrirk  il iMWiiu. Merlino 

1*1*4. 340«.
* Vedi HASEUMM.1t 1 6 * .
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l ’a u to rità  pontificia. Il sovrano di F ra n c ia , n ella  su a cupidigia di 
conquisto, non avev a ohe da tem ere d alla  r iu sc ita  degli sforzi di 
riunione; l’opera di L u tero , la  d istruzione dell’u n ità  religiosa dell;« 
G erm ania, era  precisam ente un elem ento  essenziale della debolezza 
p o litica  dell’im pero. Luigi in trigò  in R om a con la  scaltrezza a  lui 
propria; egli sfru ttò  la notizia  delle p ratiche per la  riunione ]H*r 
accu sare il papa di fare concessioni dannose a lla  C hiesa a  fin di ri
guadagnare i p ro testa titi ted esch i.1 Q uesta fu p er Innocenzo una 
ragione di più p er la  m assim a prudenza. A llorché lo Sp in o la  venne 
a  Itom a al princip io del lt>84 per giustificarsi,* il papa fece ancora 
una v o lta  esam inare accu ra tam e n te  la sua faccen d a. Mancano 
d isgraziatam ente notizie p a rtico la ri sulle discussioni a llora  avve
nute. M a il r isu lta to  si h a  in un B re v e  a ll’ im p eratore del 15 luglio 
1684. R isu lta  da esso, ch e  non si p restav a  fede a lle  accuse francesi 
contro  lo Sp in ola , m a non si e ra  in  grado di approvare le sue 
p roposte.3 C he in ciò il peso decisivo fosse quello  di obbiezioni di 
princip io , si vede dal contegno u lteriore del p ap a, che anche in 
seguito ev itò  scrupolosam ente d ’im m ischiarsi nei te n ta tiv i dello 
Sp inola, perchè non v o lev a  com p rom ettere la  su a au to rità  con 
accondiscendenze inu tili a i p ro testa n ti. D ’a ltra  p a rte  egli non -i 
oppose neppure allo Sp in ola , prom osso nel m arzo 1686 vescovo 
di W iener—N eu stad t, perchè adoperarsi a san are lo squarcio  reli 
gioso rispondeva ai suoi obblighi. P oich é, tu tta v ia , egli desiderava 
solo una unione v erace  e sincera, segu itò  ad am m onire lo Spinola

1 Vedi KlOFP, .Rimiri III  0 7 * . • Christoph»' évêque de Tina a M*gr. 
l'évéque de Meaux prisent il l’uri» d. li» 25 Man* lfiS4 « (originate; non dovett* 
pervenire dunque nelle inani di Bouquet): « • I.e r. P. Nicola» Feiden Itecollrl 
c'est la personne il la quelle jay  He les proposieions que j'espère de pouvoir 
persuader à plusieurs di'» Protestants avec la grâce de l>ieu et d’un peu d’apli 
eacion e parienee. J e  vous suplie de satisfaire h votre parole de m’asister eu 
cet afaire considérant c’et uu efet de vos œuvres et instructions selon que 
je  vous av confessé autre (ois et que vous ave* veu par l’antre notable escritur*’ 
dicté« de nia bouche. Il ne convient pas île chanter encor la victoire et «1»' 
faire le moindre hruit, mais de voir l'opinion d'aucuns grands et plu* «liseré«* 
théologien» d’Europe et particulièrement de la France pour scavoir mieux 
c’est qu’on pourra proposer à ceiuy qui doibt donner les dernières dèci*»»'* 
J e  vous prie donc de trailer avec for peu dés docteur» et de n'abandonner pas 
vostre o-uvre puis qu elle peut magnifier la gloire de Iiieu par tonte monde, 
et de croire que je  demeure éternellement. Mont., votre tré» obliar etc. > ni 
Keiden. « prov. Colonise ». era confessore dello Spinola: ciA risulta da un* 
lettera dello Spinola al vescovo di Plasenria. in data. Roma 17 maggio 1 (MM !• 
A r c h i v i o  d e l l ' a m b a s c i a t a  a u s t r i a c a  p r e s s o  i l  Va  
l i e n n o  ( V i e n n a ) . ! .

* l.o Spinola p a r t i  il 12 dicembre 1BS3 dal W t ì r t t e m b e r g  per Vienna a 
Itoma. munito «li una lettera di ract'otnandaaione dell'imperatore rolla data 
«lei I»  settembre I6 J t 3  e accompagnato d a l  gesuita Wolf. che egli prese con "  
«|uale t •■»limonio per « (U an to  era avvenuto nel lirandeburgn. Il i « t u l K  R I *

* B k r t i i i k r  II IH3. Al Hiltebrandt è sfuggita questa pubblicaxion*- del 
documento, ed egli ha assegnato erroneamente la lettera al IWS3.
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ad esser p ru d ente, m a  del resto  lo lasciò  fa re .1 N on ostan te  tu tt i 
gl'insuccessi ed i pericoli -  pensava Innocenzo, -  ch i p o tev a sa
ltere, se la  m isericord ia  di Dio non fosse p er concedere il r is ta b ili
m ento dell’u n ità  religiosa in  G erm an ia ! *

P e r  i ca tto lic i olandesi incom inciò so tto  Innocenzo X I  un’era  
in fa u sta .'

Dal principio del secolo x v n  la  C hiesa av ev a  preso nelle se tte  
P ro v in cie  u n ite  un nuovo sviluppo. Dopo le tem p este  d ell’insu rre
zione dei P aesi B assi l’O landa, p er verità , non era più che un 
territo rio  d i m issione; i sei vescovati, e re tti co là da F ilip p o  I I ,  
non si erano p otu ti m antenere; perfino nell’an tich issim a sede di 
U tre c h t il prim o arcivescovo nom inato d alla  Spagna, Sch en ck  
von T ou ten bu rg , era  anche rim asto  l ’u ltim o; i due suoi successori 
non pervennero neppure alla  consacrazione ed alla  presa di pos
sesso.4 P e r  provvedere ai bisogni sp irituali più im pellenti G re
gorio X I I I  conferì ai preti olandesi larghi p o teri,* e  nom inò nel 
1583 Sasbou t V osm eer vicario  apostolico  per le se tte  Provincie 
unite.* G ià dal 1580 il V osm eer era  V icario  generale per U tre ch t,7

* V edi H il t k b k a s u t  8 7 .
* Questo pensiero *• eepretuto da Innocenzo già net tuo primo Breve allo 

•Spinola del 20 aprile 1678; forse i* giunta or» la * plenitudo tempori* ». Bkk- 
t li ikk I 168.

* Per quanto segue cfr. I.UIOI \ ln u i .  diaria delle rim lusioni delta chiesa  
«TUtrecht, libri cinque, voll. 1 111» Venezia 1787: (l)CPAC 1»K ltr.l.l.F.<»AUi>Kj. 
//igioire abrrgee de Vegline métropolitaint <f t  Irecht. I trw h t 1765; CoKX. P aCLCS 
H o t .nck  VAN P aPKM>Rì < i i t . Ilittoria  ecdesiae l'Ilraiecttnae in Fonleralo  
Belgio, in qua nstcndilur ordinaria sedia archicpim^opalis et capituli iura inter
c id in e . M aline* 1725; Hata ria Sacra  (di Kk a XCIJWCS HOOO V aK - I I k ü SSEK), 
Bruxelles l'trw h t 1754 (prima edizione 17141: PlTK». Im Hollande calhohque, 
Parigi 1850; F . X im iU ), I>ie römisch Katholische Kirche, im Königreich der 
X iederlande, Lipsia 1877.

* Mozzi I 50; [D cfac] 76 ».
» 11 3 febbraio 1581, in Eu*ES M eim er, K ölner Xuntiatur 1 128; efr. i 

nunzi Bonhomini e Frangipani il 23 agmt« 1585 e 1 0  settembre 1587. in 
Kiisk.«. K ölner Xuntiatur II IO. I>opo l'etrzione della nunziatura di Brunelle« 
queir interri unnio dirige la mi**ione olande*« ([D trA cj 133. 145 e cosi via), 
fi 23 febbraio 1706 il nunzio di Colonia dà notizia ai cattolici ol»iide»i.ch'egli 
ne ria««nme il governo (ivi 383). Nel 1712 il nunzio di Bruxelles riprende nova- 
mente (’Olanda (ivi 427); poco dopo egli divide la giurisdizione col nunzio 
di Colonia in modo, ebe a Colonia rimangono gli affari |>enali. a Bruxelles 
le concessioni di grazie livi 432).

* I>e la Torre dà questa dala in Mo**« I 60; il IJCPAC (70 «.) osserva, 
che il titolo è dato indubbiamente al Vosmwr solo in documenti del I"i0 2

o dei 1601.
'  Mozzi I 54, ove tono prove per qunuta d a ta .
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d al 1592 ebbe com e Vicario apostolico  la  sop rain tend enza dei min- 
Kionari in  O landa. In  un viaggio a  R om a nel 1»>02 egli fu  consacrato  
vescovo tito la re  di F ilip p i;' fu necessario , cioè, av ere un vescovo 
sul te rrito rio  olandese, p erchè la  consacrazione a ll’estero  avrebbe 
resi sospetti i preti presso il g o v e rn o .2 II V osm eer non è m ai stato  
arcivescovo di U trech t; l’a rcid u ca  A lberto  lo propose bensì com e 
ta le , C lem ente V i l i  gli av reb b e  perm esso di assu m ere qu esto  t i 
tolo,* i p ro testanti e più ta rd i i g ian sen isti lo considerarono come 
ta le , m a il V osm eer stesso dico, ch ’egli non si ch iam av a  a rc iv e 
scovo di U trech t.4 A nche i successori del V osm eer furono sem plici 
vicari apostolici, ch e  esercitarono  il loro p otere  solo in  nom e del 
papa e com e suoi rap p resen tan ti e p ortarono  il tito lo  di vescovati 
di paesi già ca tto lic i; così il R ov en io  (1614—1651) fu dal 1620 
arcivescovo di F ilip p i;*  il D e  la  T o rre , p rim a coadiutore «lei 
Rovenio «lai 1640, quindi suo successore, si ch iam ò arcivescovo 
«li E feso ; Z acca ria  Mez, coadiutore del D e la  T o rre  e m orto  com e 
qu esti nel 1661 , fu  arcivescovo  di T ra lles, B ald ovino  C atz (+ 1663) 
arcivescovo di F ilip p i, G iovanni N eercassel ( f  1686) vescovo «li 
C asto ria .

L e angust ie d ella  m issione olandese vennero per lungo tem po 
accresciu te  an cora  dall’oppressione e  la  persecuzione da p a rte  dei 
p o te n ta ti p ro testan ti. 1 due prim i v icari ap osto lic i, V osm eer e 
R ovenio , d ov ettero  and are am bedue in bando, i c a tto lic i tu tto ra  
numferosi furono co stan tem en te  p erseguitati.* L a  v itto r ia  «lei c a l
vinisti rigidi al sinodo «li D ordrecht «lei 1618 eb b e  per «»ssi conse
guenze tan to  peggiori, in q u an to , te rm in ato  l ’a rm istiz io  isp an o- 
olandese, vennero rin n ov ati «««1 in asp riti gli e d itti penali contro  
«li loro.7 P ure, se gli S ta t i  generali già nel 1608 si abband onavano 
a lla  speranza, ch e dopo una generazione la  religione cattoli<*a s a 

1 Ivi 71. Cfr. la pn'w atf opera, voi. X I 322.
* Il cardinale Aldobratnlini aililuro questo motivo nell'istruzione per il 

nunzio »pagnuolo Caetani «lei 20 settembre 1592: cfr. B ulle!, de In Comm. 
R ogale t i k u l .  (Arati. R ogale de Belgique) I .X X I I I  (l»l>4) 402.

* Vedi M nm  I 70. 74.
* < I.icet ab baerei ici» habear et «licar l'Itraiectensi*. non assumpsi titu- 

lum t'Itraicctcnsi*. wd urna sutn. ut sequitur: "  Dei et apostolica«* Sedi» 
gratia l'hilippensi* nccnon ritrnieetensi* et Hollandiae ac unitarum et nuper 
reduetanim Transisulaniae provinciarum vicarili* apostolici!» "  (in Mozzi I 76). 
I>a questo titolo si vede, come sorgesse l'equivoco, ch'egli ai sia chiamato 
arcivescovo di l ’ trecht. Nel 1624 il clero di l'trecht stesso dichiarava in un 
memoriale ai vescovi fiamminghi: * « ’um «»celcsiae provinciarum loederatarura 
«ni» ordinari!* careant. visura (uit supremo Pastori, loco co rum ìbidem consti- 
tucre vicarium apostolicum. <|iii cum potestate delegata inuma ordinariorui» 
illi* in pmvincii* obeat • (ivi 72).

* Cfr. la presente opera, voi. X II  413, n. 2.
* Mozzi I 76. 122. Cfr. la predente opera. v«>l. X I 319*».. X I I  411
T Cfr. la presente opera, voi. X II  416.
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rebbe estinta, s’ingannavano; 1 i cattolici tennero fermo alla 
loro fed e.*

N ella rep u b b lica  dei P aesi Rasai u n iti i segu aci d e ll'a n tica  re li
gione, n o n ostan te  tu tte  le persecuzioni, si eran o  m an ten u ti an co ra  
in num ero considerevole; il C erri li ca lco la  in  300.000.® M a i c a t to 
lici rim asero  tu tto ra  esclusi da ogni ufficio e, t r a t t a t i  ora con  
più m itezza, o ra  con  più rigore,* d ovettero  com p erare la  sem plice 
to lleranza con  grav i sacrifìci finanziari. S i sperò, ch e nelle tr a tta t iv e  
di p ace di N im ega essi potessero o tten ere  il d iritto  della lib ertà  
di cu lto  p u bblico , del tu tto  negato sul essi nelle se tte  P ro v in cie  
an tich e . Sia, n on ostan te  gli sforzi del papa, d ell’im p eratore e  dei re 
di F ra n c ia  e d i Sp agna, ciò non fu o tten u to . U n a rtico lo  della 
pace fece  solo ai ca tto lic i di M aastrich t prom esse, ch e  però non 
furono m an te n u te .*  Chiese pu bbliche ca tto lich e , riconoscib ili com e 
ta li, non erano  perm esse nelle se tte  an tich e  provinole. I ca tto lic i 
dovevano co n ten tarsi di chiese dom estiche, non d istinguibili a l
l’esterno  d a  ab itazion i p riv ate . Ad A m sterdam , ove v ivevano 
35 .000  ca tto lic i,*  si con serv a an cora  uno di quest i « luoghi di riu 
nione p ap istici » ivi è s ta to  d estin ato  recen tem en te  a  m useo m is
sionario  ca tto lic o .7 N ulla d à  un’idea così v iv a  delle difficoltà colle 
quali dovevano lo tta re  i ca tto lic i olandesi nell'esercizio  della loro 
religione, com e una v is ita  «li qu esto  luogo venerando, che p orta  
il nom e di tO n z e n  L ieven  H eer op den Zolder • (N ostro  Signore 
del g ranaio) «1  è con sacrato  a  S a n  N icolò. Chi si av v ic in a  a lla  
casa , non può sosp ettarv i una ch iesa. Essa è ugual«' a lla  m aggior 
p arte  delle a ltre  caso borghesi di A m sterdam . N ell’ in terno si o t 
te n n e  un grande spazio per riunioni di cu lto  denm leinlo pavim enti 
e soffitti e  collocando in  giro delle s tre tte  gallerie. Il ricordo corre 
spontanea» a lle  riunioni dei prim i cristian i nelle ca taco m b e. Vi non

* A im n u tC K  Thijm  nel Kirrkenlex. di Friburgo IX * 373.
* Il cardinale Aldnbrandini rrw loro testimonianza nel 1.11*2. ch'end 

e*ponevan*i ad ogni pericolo degli averi e della vita, accogliendo j preti nelle 
loro cane o visitandoli per ricevere i sacramenti, /¡»flit, de in Comm. Hnynìe 
d~ Aurf. (A rad. Hayale de Helgigne) I .X X I I f  ( IWM ) 393.

* Cfr. la predente opera, vol. IX  413 a.. X  3.53*.
'  Sulla tolleranza dei funzionari verno il coadiutore /.accaria .Mei vedi 

la lettera di lui ad Ale**an«fro V II del febbraio IWX) in M oni I 12S.
» Vedi Hu ber t  268. 34S 3«n ». Cfr. »opra p. 57.
* Vedi il resoconto di viaggio del nunzio di Colonia Pallavicini del 1676 

in Hi/dragen e» Mrdedrciimgrn p. h. HiM. GenaoUrhap X X X II ,  Am»terdam 
1911. 92. che rileva come «la  maggior parte» sia »amai fervida*.

* « Muséum Amstelkring .. Voorburgwal 40. Qui è anche una raccolta 
di affisai, caricature e libelli ingiurio*! diretti contro i cattolici; contro il 
papa ed i monaci si rivolge la pasquinata scritta in francese «vi in olandese:
* Caricature. Renversement de la morale chrétienne par les désordre* du mo
nachisme. . .  . On le vend en Hollande chez le* marchant* librair* et image» 
avec privelège* d'Innocent X I ».
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p ra tica to  vario uscito o verso strado diverse. Nei periodi partico- 
la rm en te  m inacciosi il prete  d iceva mossa nella sag restia , a t t r a 
verso la cui p o rta  ora v isib ile; al m om ento  «lei pericolo b astav a  
chiudere qu esta per celare l ’a tto  di cu lto , o il p re te  p o tev a  sfuggire 
por unsi scala la tera le . Il pulpito  della ch iesa  era  fa tto  così a b il
m ente, che in un m inuto lo si p o tev a tra rre  «li so tto  l ’a lta re  od 
erigere, e con a ltre tta n ta  rap id ità  vi si p o te v a  nascondere «li nuovo.

N onostante il fervore religioso dei ca tto lic i o landesi, era  sensi
bili« la deficienza di p re ti.1 Ci si provvide ch iam ando fran cescan i, 
dom enicani, gesuiti e a ltr i religiosi,2 o p iù  tard i an ch e il num ero 
dei preti secolari salì ta lm en te , ch e nel 1656 se ne contarono di 
nuovo q u attro cen to ;* so tto  il vescovo N eercassel l ’affluenza al 
sacerdozio era  così grande, ch e a R o m a si r iten n e n ecessaria  una 
lim itazione, p er a llo n ta n a re  i non  degni.4 « M olto beneficam ente » 
lavoravano i g e su iti,4 ch e perciò  furono a ltresì presi di m ira  p ar
tico larm en te negli e d itti g ov ern ativ i co n tro  i ca tto lic i e anche 
al di fuori di qu esto  ebbero  p arte  ab b o n d an te  n elle sofferenze 
d ell’ep oca della persecuzione.4 Il num ero dei ca tto lic i da 2 0 0 .0 0 0  
so tto  il V osm oer era  salito  a  più di 100.000 c irca  il 1670, perchè 
avvennero  num erosi ritorn i dal p ro testan tesim o  a ll’a n tica  religione.7 
P e r  la  co n trov ersia  cogli eterodossi s’im piegarono an ch e laici 
a d a tti, ch e ricevevano per qu esto  una istruzione ap p o sita .4 L 'is tru 
zione religiosa «lei fanciu lli era  fa tta  in gran  p arte  dallo cosid ette  
K lo p jes , cioè vergini co n sacra te  a D io, che por lo più vivevano 
nelle loro  fam iglie; la loro a tt iv ità  ora così efficace, ch e il m alcon 
ten to  dei p ro testan ti co n tro  «li loro si sca ten ò  in non pochi ed itti 
g overn ativ i.* U n sem inario  is titu ito  a C olonia dal V osm oer, e t r a 
sp o rta to  dal N eercassel a  L ovanio , provvedeva a lla  form azione del 
nuovo clero.1* Nei co sid etti paesi d ella  g en eralità  nell’o la n d a  
m eridionale, che a  poco a  j k jc o  vennero in corp orati a lle  sotto  prò*

1 Nel 1592 «i contavano ancora 4»0 preti, nel 1614 «olo più 17 >; vedi 
[Dl’PAC] 183.

* Ivi.
* Ivi 184.
4 M ozxi I 101.
* Ai.urkimxc.ic T iii jh , loc. cit. Cfr. la presente opera, voi. X I  32<> 

X II 414. Sulle missioni gesuitiche 1592 1701 vedi A rckitf roor d t (irtrìttt- 
deni* ro» het Aarl»bi*dom l'trrehl IH77, 227 *»., 254«s.

* I’o s c e u t .  /.<i CompaifHÌf dr Jt*u *  m  lieltfitfttr, ». 1. e d. (ma I907J. 
32: IUVENCir.«. I. 17. § I. n. 21. p. 435; Co r d a r .» I 98, n. 50, 151, n. 4«. 
370. n. 90: II 5 5 » .. 106, 20|, 511.

1 (in-PAr) 185». Solo in Amsterdam circa 30.000; con i cattolici nei pae*i 
dell.i generalità il numero poteva raggiungere (orse il messo milione. Hlock 
\ 377.

’ (I)tPAC] 190».
* Ivi 186 190.
“  M o lli  I 77. 193.
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vincie p rim itiv e , regn ava lib ertà  relig iosa; eran o  solo p ro ib ite  
processioni p u bblich e e sim ili. Q ua e là , del re sto , l ’odio an tico  
tornava di quando in  quando a  fiam m eggiare; così nel 1668, allorché
il p rincip e-vescovo  di M ünster era  in g u erra co ll’O landa. T u tta v ia  
ci si calm ò novam en te, a llorché l ’in ternu nzio  di B ru xelles R o 
spigliosi assicu rò, ch e il papa d isapprovava ii procedere del p rin 
cipe-vescovo.1 L a  rev oca  d ell’ed itto  di N antes nel 1685 provocò 
grande eccitam en to . N elle provincie di G röningen, O beryssel, 
(le id em , Seeland, U tre c h t e specialm ente nella F r is ia  o ccid en tale
il cu lto  ca tto lico  fu soppresso, i preti in carcera ti. S i p roced ette  
con più m oderazione nella p rov in cia  di O landa, ove lo sdegno si 
rivolse solo co n tro  i gesuiti, fa tt i responsabili delle m isure francesi 
contro gli U gonotti.*

In  generale, però, non ostan te le persecuzioni risorgenti di 
quando in quando, la  m issione o landese nel tem po an terio re  a 
Innocenzo X I  fu in progresso continu o. U n pregiudizio notevole 
le derivò bensì dalle discordie tra  i v icari apostolici ed i religiosi, 
specialm ente i gesu iti. O li ordini religiosi erano soggetti can o n ica 
mente al p otere vescovile solo in certi p u n ti, e an ch e qu esta  d ipen
denza per i P aesi B assi era  dubbiosa, perché i vicari apostolici 
non possedevano p ien am ente i d ir itti degli a ltr i vescovi. D ’a ltro  
lato, però, i religiosi avevano assu nto  alcune parrocchie, e  com e 
parroci «lovevano pure rinu nciare a«l una p arte  «Iella loro indipen- 
«lenza. N atu ra lm en te , in q u e sta  condizione «li cose, u rti e difTerenze 
di opinioni erano d ifficilm ente ev ita b ili. Com prom essi s ta b iliti 
nel 1610, 1621 e 1 6 5 2 *  non ristab ilirono  purtroppo la  pace. Il 
N eercassel si rivolse nel 1670 a  R om a, m a, non ostan te le raccom an 
dazioni «li Luigi X I V  e di a ltre  personalità  e lev a te , non gli riusci 
«li o tten ere  tu tte  le sue rich ieste , sebbene in alcu ni punti venisse 
deciso a  suo favore; specialm ent« l’an tico  av v ersario  «lei g ianse
nisti. ean lin a le  A lbizzi, si «jppose ai desideri «dandesi t com e un 
leone ».*

Il co n trasto  con  i gesu iti d oveva trascin are , nelle c«m«lizioni 
«li a llora, quasi necessariam en te verso i biro avversari, i g ianse
nisti. D ifa tt i la nuova eresia  non si è ra d ica ta  in nessun luogo 
piti profondam ente che nei Paesi B a s s i.1 I l  secondo vicario aposto

' [D i iu c ] 253.
* Ivi 2 5 0  m .
* Ctr. la ¡ in w n tr  opera, voi. X I I  -114. X I I I  797. Nel compromeMo «lei

• 652 il De la  Torre cono»»«' ai gesuiti con le « concezione« Kpliesinae • la 
« ten sio n e  del loro raggio di a ttiv ità : vedi B i» k V 329.

* (D l P A f )  2 2 » . L e 13 richi«sstr del X eerraa»4 anche nella ThtxAogitrke 
(/H arftiltchr. «li Tilbingen 1S28 , 18.

* • Il Calvinismo mascherato di l’ort-R ovai in niwun luogo lia eaerritat» 
lascino maggiore che in questo paese. Altrove è panato, qui rimane, qui n m

endemico » ( P i m  prewto X ippolh 31). Del giaiwni*mo olandese «il punto
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lico , R ovenio , «rii am ico personale di G ianseiuo e  lodò YAvgn- 
H tinu* di qu esto , solo del resto  an terio rm en te  a lla  proibizioni 
del libro  d a p a rte  di U rbano V i l i . 1 D a allora  in poi rim ase un 
a tta cca m en to  alle d o ttrin e  g iansen istiche,* il qu ale, tu ttav ia , 
si m ostrò  più p alesem ente so ltan to  so tto  il v icario  apostolico 
N eercassel. ,

G iovanni N eercassel,* n a tiv o  di G orku m , si e ra  u nito  a ll’O ratorio 
del cardinale B érn lle , insegnò per q u alch e tem po filosotia a  Sanim i r 
e teologia a  M alines, e quindi r ice v e tte  dal v icario  apostolico 
D e la  T orre l’am m inistrazione della m aggior p arte  del d istretto  
di U trech t; conservò qu esto  posto so tto  il v icario  apostolico  B a l
dovino C atz e divenne nel 1663 successore di lu i, dopo essere 
s ta to  nell’anno preceden te con sacrato  vescovo di ( 'a s to ria .

L ’O ratorio  del B erillio  godeva fam a di essere un cen tro  di 
giansenism o.4 C om unque, il N eercassel era  p ieno di riverenza en
tu siastica  per P o r t-R o y a l ed i cap i dei g ian sen isti, e fu perciò 
fa ta le  per la  m issione olandese, che proprio d u rante il governo 
di lui m olti dei pili em inenti cap i della se tta  cern issero  rifugio 
in O landa; essi guadagnarono so tto  lui una influenza, che portò 
a 1111 cam b iam en to  com p leto  nei sen tim en ti degli ecclesiastici 
olandesi e  preparò le vie allo sc ism a .4 Il v icario  apostolico  ebbe 
gran  p arte  iti qu esto  cam biam en to . A llorché A ntonio Arnauld 
pensò a lla  fuga nei Tasi B assi, il N eercassel fece scrivere :i questo 
uom o « così san to  » che lo si accoglierebbe « com e un angelo del 
cielo  » e si m anifestò  tu tto  en tu siasta , allorché l 'A rnauld venne

ili partenza l'odio contro i monaci, lo strumento il prete«» rapitolo di l'trecht.
lo spìrito fondamentale la cupidigia» (PtTEA iri 2!)*.).

* M otti 1 196 »«. C'ir. K st'ir-|)E  Jo x o , K orenili«, l ’trecht 1926.
* Motti I 201; R a p i* .  Mrm. 1 84.
* B a t t e r e i . I l i  20» 239. cfr. II 37 5 ; Motti I 126. 129. U 3. 18«. Nume

rose lettore di lui. particolarmente a giansenisti, in Ar x a c l d ,  (Emrrt* II 
passim e IV 155 184.

* l.'inteniunxio di Fiandra ritiene * in data 13 ottobre 1657, che gli Ora 
toriani di Bruxelles facciano ristampare le Provinciali in Olanda, siano in 
rapporto cogli Oratorìani francesi e facciano venire tutto quanto si stampa 
a favore delle dottrine giansenistiche. » Questi Padri dell'oratorio sono per
lo più pessimi .lansenisti ». Kx traci a e codice ». Inquisii ioti is continente aeta 
anni 1657 f. 1017 (lascito Sellili; cfr. Parte I di questo volume, p. 502. n. I).

* il vicario generale dell'areivescovo di Malines. più tardi vescovo dì 
Bruges. Yan Slisterei», cui toccò dirigere il processo contro il Quesnel. giudica 
« Antequam illi famosi profugi e lìallia: Arnauld. du Vancel. lierbcron. Quesnel 
et eis adhaorentes, in Hollandiam ad venerili!, . . . clerus illìe erat ('liristi bonus 
odor, ae ìpse et jjrex ipsi eommissus unum corpus et uni» spiritus. . . ; glo
ri ae ducehant omnes. ab acatholicis PontiAeii si ve l’apistae vocari. . . .  Al 
a teni|M»re, quo viri illi profugi . .  . vincanì illam subìntraverunt ac demolili 
sunt », incominciò ad avvenire il contrario. (F o n tan a), f'omitilmiio f  migriti!»* 
iW oyiW  /irnpmfmiln IV, Roinae 1724. 617 *.
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effettiv am en te .1 Al inaurino G erberon , ch e  d o v ette  a llon tan arsi 
dalla F ra n c ia  a  cau sa del suo giansenism o, il N eercassel affidò 
uno <lei posti più im p o rtan ti, la p arro cch ia  ili R o tte rd a m .* Com e 
¡'A rnauld , così an ch e il g ian sen ista  profugo Q uesnel esercitò  una 
influenza n otev ole  sul v icario  ap osto lico . A ncor p rim a del suo 
ultim o viaggio di v is ita  egli espresse a ll’au tore  dello R iflession i 
morali il suo d isp iacere * di non potere d u ran te  la sua assenza 
fargli onore com e av re b b e  d esiderato, dandogli prove della sua 
affezione. I  due cap i g iansen isti hanno p arte  a  uno sc ritto  del 
N eercassel, ch e dopo la  su a  m orte fu p ro ib ito  d a  R om a tino a co r
rezione.4 I l  Q uesnel lo tradu sse in francese, adoperando p er v erità  
la sut^ « re to rica  cr istia n a  » per la  qu ale  in ten d ev a P a rte  di velare 
in ta l modo le  idee e ffettiv e  da so ttra rle  a lla  cen su ra ;* d alla  penna 
dell’A rnauld  provengono alcune appendici nel libro,* e in  esso v ’è  
qualche cosa s c r it ta  secondi» le  istruzioni di lu i.’

1 • Scrip*it a«l me I). Vivier, *anctU*imum vinim I)om Amaldum, dum 
saevit tempesta*, »e in llollandia velie a vento celare. Pota* ei significare, 
quod ip*um tauiquain angeluin Dei [Uà!. 4, 14J excipiemu* • (Xeerca**el a 
l’iequeri in data 8 febbraio 1680, in Mozzi I 204). • Virum, quem oh fldei 
integritatem, ob doctrinae altitudinem. ob variani reconditamque eruditionem, 
et prae*ertim ob more* ab omni faxtu, ambition«- et cupiditat« alienissimo* 
«emper summa cum obuervantia colui, tandem . . .  in aedibu* mein accipcre 
merui. Omne«, qui mecuin »unt, «  eiu* contubernio felice« cxistimant. . . . 
Ecclesiastici, qui mihi cohabitant, pendent ab ore eiu* etc. ». (al Bontchàteail 
in data 17 luglio 168«. in ArxaL’LI», Œurres IV 156). Altre espressioni del 
Xcercaiwel all'Arnauld: • Sapientiam habe« ut angelu* Dei [2° Keg. 14, 20) 
(in data 6 luglio 1681, ivi [71]); « J e  me console en m'amurant que je  «ui« in 
corde tuo ail convivendum et commoripiidum (2 Cor. 7, 3] > (in data 17 ago- 
*to 1684. ivi 448). Cfr. [DtJPACj 456: « SI. Arnauld y avoit i t i  reçu, en 1680, 
comme un ange de Dieu par M. de Xeerca**el. . . .  Il y avoit alor» pri» de 
20 an* que ee prélat entretenoit déjà ave«- eet illu*tre perçut/- un intime com- 
meree de lettre*. C'étoit par non canal et par celui de M. l'abbé de l'ontcliA- 
teau que M. de Xeerra**el avoit contracté une union de* plu» cordiale« avec 
tout ce qu'on appelle Mc**ieur* de Port-Royal et avec le» plu* illustre* évêque«, 
qui leur étoient uni* ».

• Cil. FtlXIÂTRK, Gerberon liénédirtin Janséniste nella Iterue h ist. C XI.V I 
(1924) 0.

• Il 18 aprile 1686. in Mozzi I 204.
• R e c s c i i  II 5 3 5 ; I I i r t k r  IV* 414. Innocenzo X ! avrebbe detto, che

il libro (*ull'ammini*trazione del *acraniento della renitenza) era assai buono 
e l'autore un «auto | A b v a iu > . loc. cit. II 661; Du Vaucel a Xeerca**el il 16 
marzo 1686. in .Irta et decreta teenndae s t/nodi firor. l'Umiertensis 466, ove «ono 
reinst rati elogi del libro del cardinale Grimaldi, di Canoni etc.; \VKXZKl.Bi H<iKK 
nella //ist. Xeitsckr. X X X IV  (1875) 257). Ma Innocenzo X I non lanciò cir- 
colare liberamente lo « r itto , e perciò il Mozzi (I 193) dubita, certo a ra
gione. dcU'autenticità del detto.

• V/uesnel a Xe«*rca**el il 1° gennaio I6H4. in A. I.P- R o r, C » Janséniste 
cm exil: Corresp. de Vasqnicr (/nesneì |. l’arici ISKHI. 34. Cfr. ALLA RI» in 
Studien L1X  (1902) 214*.«.

• Xeercassel ad Amanld l'S gennaio 1683, in ArxaCU», ( Ktrres II 184.
'  Mozzi I 192. Qualcosa altre«! • ad Wallon» («* Du Vaucel] «ugge.

»tionem > i .V r n a i l i » ,  loc. cit 179).
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S u b ito  dopo la m orto del N eercassel com inciò l ’a tt iv ità  nefasta 
del cosid etto  C apitolo m etrop olitano  di U tre ch t.

N ell’an tica  e tà  ca tto lic a  i C apitoli di cin qu e chiese di U trech t 
co n tav an o  tu tt i insiem e c irca  140  can on ici. S o tto  la  repubblica
i C apitoli passarono in m ani p ro testa n ti, n el 1633  rim anevano 
an co ra  circa  20 canonici c a tto lic i.1 C inqu e di qu esti v en ti furono 
scelti dal Kovenius, ch e  form ò con  essi e con  alcu n i a ltr i ecclesia
stici il cosidetto  V icaria to  », cioè un consiglio , che doveva a iu tare
il v icario  apostolico  n ell’am m inistrazione del suo ufficio.1 Il vicario 
apostolico De la  T o rre  pensò di fa re  di qu esto  v ica ria to  u n ’is titu 
zione s ta b ile ;3 esso d oveva p oter co m p letarsi co ll’elezione, e  tu tti
i posti più e lev ati, com preso quello di v icario  ap osto lico , dovevano 
esser riserbati a i suoi m em bri. M a, a  cau sa  della m a la ttia  cereb rale  
del De la T o rre , a  R o m a  vennero d ich iarate  nulle * tu tte  le dispo
sizioni degli u ltim i cin q u e anni della v ita  di lu i, fra  le quali anche 
la con ferm a del v icaria to ; nella conferm a su ccessiv a del Xeer- 
c a s s e ls essa non è n om in ata  a ffa tto .

F in o  adesso a  nessuno era  venuto in m ente, neppure al Neer- 
cassel, di consid erare il v icaria to  com e un vero e proprio C apitolo 
m etrop olitan o  con  i d ir itti ili qu esto.* D op o la  m o rte  di lui esso 
fece m o stra  di volersi a ttr ib u ire  q u esti d ir itti. .Ma su bito  il prim o 
passo su lla  nuova v ia  eb b e sfortu na. 11 N eercassel av ev a  nom inato 
per concessione papale due provicari per il d isbrigo degli affari 
dopo la sua m orte : Codde per U trech t e  C ousebant p er H aarlem . 
O ra il v icaria to  di su a a u to r ità  elesse 34 giorni dopo la m orte 
del N eercassel per v icario  generale il Codde, senza rifle tte re , che 
una elezione sim ile, per esser valida, deve av v en ire  en tro  gli o tto  
giorni dalli» m o rte  del vescovo; in o ltre  a ttr ib u ì al Codde d iritti 
che anche un vero C apitolo m etrop olitano  non av reb b e potuto 
con ferire .’

Dodici giorni dopo la  m orte del N corcasse1 si riunirono i due 
cosid etti cap ito li di U trecht e di H aarlem  a G ouda e proposero 
a  R om a com e nuovo v icario  apostolico  il canonico  di U trech t. 
Ugo F ran cesco  v an  H eussen,* che il N eercassel soleva ch iam are
il suo « T im oteo  »,* e che già nel 1682 egli avev a desiderato  per suo 
coadiutore. I/A rnauld fece grandi sforzi per lui presso i suoi am ici

1 Moixi I 100. 105.
* I/atto d'istituzione, del 9 novembre 1633. ivi 114».
* Onlin.iiuta -del 9 lugli» 10->8, ivi 130»».
* Ivi IS4.
* In data 17 aprile 1667. ivi 1H5 »».
* Ivi IS6.
» Ivi 3 0 6 1 »
* Ivi 216.
* i l ’M c’wt le nom qu'il (Xwtvavwd) avoit accoutumé de lui donner«. 

Amauld a  Cm i ù . I l a r m  II 676.
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Du Vaneel e C asoni in R o m a ,1 m entre i religiosi o landesi lav o ra 
rono contro d i lu i.2 A  R o m a la  sua nom ina in co n trò  d ifficoltà, 
perchè neg ava l ’in fa llib ilità  p ontificia  e la su a d o ttr in a  offriva 
inciampi an ch e in a ltr i pu nti. D u  V an eel gli consigliò di fa r  p ro fes
sione per iscritto , n on  dell’in fa llib ilità  «lei papa, m a di qu ella  della 
Sede rom ana o della Chiesa rom ana; a  R om a, egli sperava, non si 
baderà al fa tto  ch e l'in fa llib ilità  della Sede rom ana in  generale 
non è in tesa  nel senso, ch e essa si esten d a a  ogni singolo tito la re  
di essa.* A ll’u ltim o , però, il V an  H eussen venne lascia to  cadere, 
sellitene i card in ali da principio non gli fossero sfav o rev o li.4

Poiché la  nom ina di un nuovo cap o suprem o della m issione si 
protraeva sem pre p iù , si destinò dalPO landa a  R om a un in v ia to  
nella persona di Teodoro Cock per a ffre tta rla . 11 Cock si ab b o ccò  
Immisi, in via verso R om a, co ll’A rnauId, il Q uesnel, il N icole; m a 
del resto egli era  un ca ra tte re  sincero, a tta c c a to  in buona fede 
alle d ottrino  ed a lle  personalità  g ian sen istich e.* A R om a egli si 
conquistò b en  presto i circoli d irigenti, e avendo egli rifiu ta to  per 
sé stesso la  carica  di v icario  ap osto lico , essa fu d a ta  su raccom an 
dazione o responsabilità  di lui a ll’o ratorian o  P ie tro  Codde. Inno
cenzo X I  conferm ò qu esta  sce lta , fa tta  dai cardinali A ltieri, O tfo - 
b«>ni, A zzolini, C asan ata , H ow ard e  Colonna, con B rev e «lei il 
o ttobre 1688; il 6 febbraio  1689 il Codde fu con sacrato  vescovo 
dall’arcivescovo  di M alines.*

Fu un b ru tto  segno, ch e  qu esta  nom ina venisse sa lu ta ta  con 
giubilo dai g ian sen isti o land esi,7 uno a n c o r i peggiore, che il Codde 
prima della su a  consacrazione ri fi uf ¡isso la  firm a ilei form ulario di 
Alessandro V I I .  Il nunzio di F ian d ra  non avev a nessun incarico  
di esigerla da lui, e  quindi non in s is te tte .*  Il Codde e ra  ora- 
toriano com e il N eercassel ed av ev a  com e ta le  fa tto  i suoi studi 
«otto m aestri g ian sen istici;* il Q uesnel che im parò presto a  cono*

* Ivi 674. fise. 0»6, 722. 763, 772.
* Mozzi I 221 m .. 224.
* ■ Je  ne sçai si dati» le* circonstance* on e»t oblia»- de répondre d'une 

lan ière «  claire et si precise, et si l'on ne peut pas se contenter de ne rien 
•lit» dan* le fond qui soit contraire à la vérité, et au sentiment que l'on a, 
encore qu'on prévoie que ceux, à qui l'on parle, ne comprendront pas entiè
rement notre pensée, et qu'ils expliqueront no» parole* en un sens, qui favo
riser* l'opinion, dont il* sont prévenus >. (I)n Yaucei ad Amaulil il 2 novem
bre IRS6. in Mozzi I 230 *.). L'Arnanld è contrario alla formula (a Du Vaucel
il 9 ottobre 16S6. <Kurrt* It 722 ss.).

* Mozzi I 227, 242.
* Ivi 24».
* Ivi 2 5 0 * .. 252.
’  Ivi 253.
* Ivi 257. 265.
* Ivi 256. Anche il virano apostolico De la Torre era ormtoriano; cfr. H*T-

* * * Et. II  483.
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»cerio,* 1» chiam ò dopo la m orte di lui l ’am ico  suo più sicuri» e 
più illustro in O landa.* ( ’he cosa im p ortasse la  sc e lta  di un capo 
sim ile per la  m issione olandese, si sarebbe v is to  so ltan to  sotto i 
successori d ’Innocenzo X I .

3.

In  In g h ilte rra  i ca tto lic i fo rm av an o  una m inoran za non insi
gnificante, la  qu ale però, con  gran  dolore d ’ Innocenzo X I ,*  poteva 
ce leb rare  il cu lto  divino solo in segreto  con  grandi pericoli, sebbene 
re C arlo I I  e ancor più il fra te llo  d ivenuto ca tto lico  nel 1672, il 
d uca di Y o rk , fossero disposti favorevo lm en te verso di loro, lu 
q u este  condizioni l ’idea di un com p lotto  di v ecch i cred en ti contro
il re  e ra  del tu tto  in sen sata ; pure la  m enzogna della scoperta «li 
un com p lotto  sim ile trov ò  p ro n ta  fede presso g l’in g lesi, per solito 
«•osi fred d i.4 N on fece  d ifficoltà n ean ch e il fa tto  che l ’autore 
d ella  denunzia ca lu n n iatrice , T itu s  O ates, era  u n a  personalità non 
a d a tta  a  d estare  fiducia. A n a b a ttis ta  so tto  il Crom well, egli era 
d ivenuto  dopo la  restau razione ecclesiastico  anglicano; quindi, 
com parendo qu ale co n v ertito , av ev a  cerca to  di esplorare i segreti 
dei gesu iti, m a nel 1677 e ra  s ta to  ca c c ia to  dal loro collegio olandesi- 
ili Y alladolid  e  nel 1678 di nuovo da quello di S t—(lin e r . Deciso 
di vendicarsi dei P ad ri, egli venne fuori n ell’ag osto  1678 coll’as
serzione, di avere assistito  il 27 ap rile  a  una ad u nanza »lei gesuiti 
inglesi in una locanda dello S tran d  a  Londra, e così di esser venuto 
a  conoscenza di un co m p lo tto  p apistico  por l ’uccisione di Carlo II . 
la  strage dei p ro testan ti e  il r istab ilim en to  d ella  signoria pontifici» 
su ll'In g h ilterra . L ’O ates nel prim o in terrog atorio  si avviluppo 
in ta li contrad dizion i, che Carlo I I  disse di non c r a te r e  una paro!»

1 Qunuii'l a Du Ureuil nell'ago» to IMO. presto I .E  R o t  I 1S7. al car
dinale N'ori», pre—o M oui I 25#.

* « !.«• plus solida et 1«. più» illustre ami qno j'eu*»e en ce ji.i t * ». Quwnfl 
a stia sorella in data 20 dicembre 1710. presso Le  Rut II 311.

* Cfr. le corrisponderne in BoJAK! I 191 m.
* Cfr. per quanto segue LlXUARD X I I  129*«.; Rankk. KngK Grark. '  

2.14. 250*».: K i.oPP . S tu tiri II 1RS*».. 172*.. IH1*., 191*.; (ir*k  
bugiami* VII 439 a*.; J .  l’ou o i'K . Tkr Popiek Plot, Londra 1903 (su que»t» 
opera .1. O krako in Tkr Moniti CU [1903 ) 2-23. 132-143); A . ZlMVF.RVa s ' .
Ita» ¡tapitliarke KomfUolt ìm fingíand unti die Srkrrrkenkrrrtrka‘I drr II 
nella ir iw iiK .t. linlaqt  della Germania di Berlino. 1910. X r. 16-17; Bid- 
Zrilackr. «'X 157 **.; gli atti della congregatone provinciale dei gmoili dd 
•» maggio l«7H in Tkr Mnnlk C II (1903) 311-316: A b b o t  nella Ungi f i t * .  K '’ 
X X V  (1910) 126 *.: Srri.l.w » s s , Die HluUrmacn ame den Tagen der Tilu*- 
Odtra Verarktcòrung, Friburgo 1901.
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delle asserzioni di lui. Ma un caso venne in aiuto dell'indegno.
Il giudice di pace Godfrey, a  cui l ’Oates ripetè quanto non si era 
creduto a  Corte, fu trovato ucciso nell'ottobre. Si disse subito, 
ohe era opera dei papisti e dei gesuiti che volevano mandare a 
vuoto un’istruttoria. Un terror panico si diffuse per la capitale 
inglese, giacché Oates, che divenne il beniamino dei Whigs, faceva 
sempre nuove rivelazioni. Furono perquisite le case di tu tti i c a t 
tolici per vedere se c ’erano armi, furono raccolte truppe; perfino 
«ignore protestanti si m ettevano pugnali sotto il cuscino, per esser 
pronte contro i sicari p a p is t i !1

In mezzo a questa eccitazione il 21 ottobre si riunì il parlam ento. 
Senza istituire un’inchiesta, ambedue le Camere del parlam ento 
conclusero, che i papisti avevano ordito una cospirazione diabolica, 
ancora in moto, colla quale m iravano all’assassini«» del re ed alla 
e-tirpazione »lei protestantesim o. Venne deciso inoltre, che nessuno 
potesse avere seggio e voto nella Cam era alta o nella bassa senza 
aver fa tto  il giuram ento di fedeltà e di supremazia ed aver dichia
rato per iscritto  di rigettare come idolatriche la credenza alla  
Transustanziazione, il culto «Iella Madonna e il sacrificio «Iella 
messa. S i ottenne s«do a  stento, che venisse eccettuato da questo 
bill il duca di Y ork , fratello del re. Con questa eccezione, però, 
andava a  vuoto uno degli scopi capitali dell’intera legge. Ma 31 
l'ari cattolici perdettero seggio e voto nella Camera dei Lonls, 
quando Carlo i l  ebbe dato forza di legge al bill.

F rattanto  erano stati operati parecchi amasti di catto lici, che 
tutti però, protestarono la lor«> innocenza. Poiché secondo il «liritto 
inglese occorrono due testim oni per provare un’accusa «li alto 
tradimento, si dovette cercare un secomlo accusatore. Questo 
*i trovò finalm ente in Guglielmo Bc«I1«k*, la cui insania non era 
inferiore per nulla a quella dell’Oates.* Le sue affermazioni erano 
anche più fantastiche, ma furono prese tu ttavia  p«‘r moneta buona.

Quanto «in» segui, è una pagina vergognosa «Iella storia inglese. 
Con un procedimento giudiziario, che irruleva ogni norma di giu- 
' tizia, furono mandati a m orte durante quattro anni, coll’atroce 
esecuzione stab ilita  per i rei di alto  tradim ento, una quantità di 
persone com pletam ente innocenti, fra cui un«lici gesuiti, tre 
francescani, un ben«*dettino, cinque preti secolari, parecchi laici. 
Ira cui il vecchio Lord Staflord. Il numero dei cattolici arrestati 
ammontò a 2000.* Il fiacco re nulla fe<-e per impedire questo eccnlio

1 Vedi C a m p a n a  i »k  C a v e i . i . i  I 239 .
* Giudixio dei B romh  (V II 411).
* « f r .  D e  «'oL'E-ViN . L a  perwremliam dee ealholitfme* em Am flelerre, Parigi 

1S98. Intiorciixo X I fece ordinari- a Roma Iiri»jflu<,r>' per i ca 'toliri m irici 
perseguitati: vedi gli *  A  rr ie i  del 18 m an o  e 27 maggio ¡67$*. B i b l i o t e c a  
'  a t i c a n a
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legale, e non fece neppure uso del suo d iritto  di grazia, peri ti* 
aveva «la tem ere un’insurrezione popolare.

r it in ta  vittim a «!«d moto scatenato «lalle vergognose calunni«* 
«li Titus Oates fu l'arcivescovo-prim ate di Armagh, OHvì«t «> 
P lunket. Questo eccellente vescovo era dovuto ¡ria fuggir«* nel 
1672 a causa degli editti «lei viceré Essex contro il clero cattolico 
e vivere in am ara povertà. Allorché poi tornarono giorni mitili« ; 
per la Chiesa ca tto lica  in  Irlanda, sua cura speciale furor«» i
collegi irlandesi sul continente; egli si oppose am-he con su«« .....
alla  propagazione del giansenismo in Irlanda. Nel 1679 il Primate 
venne incarcerato dal viceré Ormond in Dublino, nel 1680 con 
dotto incarcerato a Londra e processato del tu tto  infondatamente 
per alto tradim ento e rapporti colla Fran cia . T u tti gli sforzi d’inno- 
ce n z o X I, dell’im peratore Leopoldo e «logli inviati cattolici furono 
vani. Testim oni spergiuri portarono colle loro deposizioni alla 
sentenza capitale. L ’11 luglio 1681 essa fu com pita, spiccando 
vivente il m artire dalla forca, strappandogli il cuore, e bruciandolo 
innanzi al cadavere, al che seguì la decapitazione. Il P lunk't 
morì colla stessa tranquillità e rassegnazione alla  volontà di Dio 
di tanti suoi predecessori.1

Essendo riuscito Carlo I l a  impedire l’esclusione dalla succ« « 
sione al trono del fratello, patrocinato dai W higs, questi, «lopo la 
m orte inaspettata del re il *> febbraio 1685, potè succedergli c«*l 
nome di Giacomo IL * Il nuovo re era catto lico  fervente, e non 
ebbe ritegno di professarsi tale apertam ente. Il suo intento di to
llerare i suoi c«>mpagni di fe«l«‘ dalle leggi inumane, «li <-ui aveva 
sofferto «»gli stesso, era tanto  lodevole quanto naturale. Ma. data 
ormai la situazione, ess«> non poteva essere ottenuto che con la

1 Vfili M o r a n  , L ife  o f O. l'iu n krf, Dublino 1895. La beatificazione «I«1! 
Plunket avvenne il 23 maggio 192«*; in «{ueata occasione C. S a l o t t i  pubbli«'* 
una Vila, important«' per nuovi doeumrtnti { Itoni» 1920). Sulla «orto «Ielle 
«»«va «l«l Plunket vedi la relazione del cardinale Gasquet nel C orritrt ( f  itali» 
del 22 maggio 1920.

* C arlo I I  era  seg re tam en te  ca tto lic o  e m ori an ch e , ¡te n tilo , da cattolic«'. 
ved i t 'i r .  Ca li.. 5 * serie V I (IM 53) 3 8 » , 6 9 7  M ., V II  2*58, 4 1 5 * « . .  671 s«- 
C fr. C am p ana i*k C a v k i.i i  I I  1 * * .; H k k t i i ik r  I I  23 9 ; R a s ic i. .  Kmgi. tìtsth 
V* 3«19 * . A nche A . W . W a»i> ( D ictionary of Mat. Hioyr. X l<>3) scriv e : « «'har- 
I«** I I  died a  p ioIecN d  C a th o lic . . .  . Sh o rtly  a f te r  h i*  m arriag e he sent Sir 
H ichan! Belling» to  Home, on e  o f  w hose commi»,«ion* w as to  propose to  Pope 
A lexand er V I I  term « upon w hich  th e  k in g  and th e  n a tio n  should be recon 
«■lied to  H o m es. II nunzio d i llru x e lle *  A irokii p otè eoi perm nwn di C ario II 
v is ita re  L o n d ra  in  inco gnito . I .a  su a relazion e del 1870 a lla  P rop agan da è  in 
I.AI.UMKR, 7.nr Ktrrkengrtch. 153 ss. L o  X im m f.kU axx g iu d ica  ( ll  i w « « *  
Itrìtagr della Germania 1910, Nr. 31): * L a  conversione di Cario fu una convef 
alone sul letto di morte; è  tem erario , pertanto, dichiararla un alto  d'ipocrisia
o d'insincerità ».
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più grande prudenza e con saggia moderazione.1 Invece Giacomo II  
mancò del tu tto  proprio in questo. Invece di aver riguardo ai 
pregiudizi, profondam ente radicati nella grande m aggioranza degli 
Inglesi, contro la  Chiesa catto lica , la San ta  Sede ed i gesuiti, egli 
sembrò volesse provocare i protestanti senza necessità, (’osi la sua 
politica, che avrebbe dovuto aiutare l’antica Chiesa a rim ettersi 
in piedi in Inghilterra, divenne per essa pericolosa e rovinosa.* 

Vi contribuirono in  modo estrem am ente nefasto le tendenze 
assolutistiche di Giacomo II . A somiglianza di Luigi X IV , egli 
faceva un tu tto  indivisibile dei concetti di religione e m onarchia, o 
meglio di ciò che intendeva per queste. Da tale confusione provenne 
ai suoi sforzi per riportare l’Inghilterra  all’an tica  Chiesa una m e
scolanza im pura, della quale si rintesero molti dei mezzi adoperati. 
Giacomo aveva impegnato la sua parola reale per il m antenim ento 
della Chiesa anglicani» e dello S ta to  secondo la forma giuridica 
esistente. Col tem po, però, si vide sempre più chiaram ente, ch ’egli 
interpretava queste parole in altro modo e voleva adoperare il 
suo potere per governare anticostituzionalm ente nello spirito di 
Luigi X IV . Grazie alla sua supremazia sulla Chiesa anglicana 
egli cercò di trasform arla a  modo suo; furono perfino conferiti 
vescovati a catto lici segreti.* Il re non venne punto raffermato nei 
suoi procedimenti da tu tti i catto lici, ma solo da 1111 partito u ltra
zelante, a  cui dette la sua fiducia incondizionata. I più eminenti 
fra questi consiglieri furono il padre gesuita Edoardo Petre, oriundo 
«Iella Francia settentrionale, e il conte Sunder land.4 Di fronte a 
costoro si perdettero le voci dei cattolici assennati, indigeni ed 
esteri, e degli inviati spagnuolo, imperiale e toscano. Invano anche 
un altro gesuita, Sim ons, ammoni, che la Chiesa e la Sede di Pietro 
non avevano potere di approvare il male, perchè ne sorgesse il bene.*

1 Tale era anche il parere del Bevilacqua, inviato da Innocenzo X I a 
Ximega, che prima della «ua partenza esortò i cattolici di là • » vivere con 
modt*»tia religiosa e veramente cattolica, se volevano rendere durabile la lolle- 
ranza che da’ magistrati era loro promessa •: vedi *  • Relazione del trattato di 
pace conclusa a Ximvega da Msgr. Bevilacqua. Xunxio plenipotentiario, pre
sentata a X . S. P. Innocenzo X I », Park. 5176. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .

* ( f r .  Z l W K R M A N v, JakrA  I I .  and trine Hcmnkungen M rrfft  II'iMtrher- 
rtellunq drr Knlk. Kircke in Kntjiand nella liòm . ifuarlalerkr. X I X ,  2 (1905) 
5» ss.

* Vedi K to rr . Staarl III  19» ss.
* E . Petre ò  stato indubbiamente assai calunniato, e il suo carteggio 

col I j i  ( hai ¿e è una falsificazione; vedi DrilK nella XeilM-kr. fa r  Knlk. Tkrai.
X <ISStì) B77 ss.. X I ( IS87) 2A ss.. 20» m. e .hnar-rnj.tM n  l«7 s.; però A. 
Zinm crvank nella stessa rivista X V III  (IMM) 3S2**., sostiene, che il I>uhr 
ha esagerato nella sua apologia del Petre. e che questi non può esser pro
sciolto non solo dall'accusa d’imprudenza e di mancanza di spirito indipendente, 
ma neppure dal sospetto di ambizione illecita.

* Vedi K io rr . S lu ar!  I l i  800.



Il pensiero <li Rom a risulta «hi un documento contemporaneo, 
un’istituzione per un plenipotenziario pontificio in Inghilterra, 
in  cui »’insiste, che per ottenere maggiore libertà a ll'an tica  Chiesa 
in Inghilterra l ’unica via da battere è quella del Vangelo. S i debbono 
istitu ire buoni vescovi e m ediante questi educare un clero degli 
»tessi sentim enti, che poi dovrà contentarsi della semplice tolle
ranza. Il passato insegna, che la violenza, o anche l ’influenza po
litica, in Inghilterra non possono condurre allo scopo; nè i religiosi, 
nè il clero secolare devono darsi molto da fare alla  Corte, nè inge
rirsi in affari temporali o suscitare addirittura il sospetto di voler 
violare la costituzione del paese.1

Anche Innocenzo X I  era guidato da vedute sim ili. L a  sua con
dotta si teiuie del tu tto  nei lim iti prescritti dalla moderazione o 
dalla prudenza. Il desiderio di Giacomo di avere sul territorio un 
vicario apostolico per i catto lici inglesi fu soddisfatto dal papa già 
il »1 agosto 1685 colla nomina «li Giovanni Leyburn, vescovo titil
lare «li Adrumeto.* Anche la domanda del re, che venisse inviato 
a Londra un fiduciario papale, fu accolta da lui, destinandovi il 
conte milanese Ferdinando d’Adda.3 Questi, però, ebbe istru
zione di non com parire da principio come ecclesiastico e tanto meno 
come nunzio pontificio, clft che avrebbe voluto «lire im m ediata
m ente un conflitto colle l«*ggi inglesi ed una provocazione del popolo 
inglese eccitato. L ’Adda giunse a  Londra il 16 novem bre 1685. 
Fece visita dapprima all’inviato «li Spagna Pietro Konquillo ed 
al vescovo Leyburn, che lo presentarono im m ediatam ente al re. 
Giacomo era d’accordo col papa, che l’Adda in  principio si facesse 
passare semplicemente per un nobile forestiero venuto a conoscere 
l ’Inghilterra.4 Il cardinale segretario di sta to  ingiunse il 5 gennaio 
1686 all'Adda di non com parire in qualità di nunzio pontificio:
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* Vedi a * Ricordi da darci ad un ministro pontificio «• da suatrrìrr da 
parte di Sua Santità alla Maestà del He della Gran Bretagna » in R ankr. 
KttffI. ( i r * cA. VI* 1 5 1 ,  elle però non «lice la provenienza del documento.

’ Vedi B krtiiikh II 245. Il 30 gennaio IBS» Innocenzo X I a«sociA a) 
Levburn altri tre vieari e vescovi «in partitili* *; vedi Mkjf.r II  4S *. Con 
•Cifra del 26 novembre 1687 Innocenzo espresso al nunzio Adda la xua gioia, 
perchè il vicario apostolico aveva cresimato più di 23.000 fedeli. .Yua.-iol. 
if/»jH llcrm  15. A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .

* Ur.RTiitF.K II 252. Cfr. *  Sm tuial. d'Inghilterra 10-14 (< Lettere di 
M*g. Nunzio in Londra 1685-1089*), 15 «Cifre con Mag. d'Adda. Nunzio 
in Londra, dal 1686 a tutto il 1689 », Iti « Registro di lettere ucritte a M»vr. 
Nunzio in Inghilterra 1 Bstì a 9  aprile IUSO », 17 « Minute orig. di lettere scritte 
per la »egret. di Stato a M*g. d'Adda dal 1686 a tutto il 188» ». 20 ♦ Turi«» 
167» 1700 *, A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .  Copie nel B  r i * 
t i l h  M il s e u ni d i  L o n d r a .  Su queste sono state pubblicate le sue 
relaxioni in M ACklHTOAll, litri, o l The RnaltttiaH. App.

* * Relazione dell'Adda, in data. landra I» novembre 1685. Xm utui, 
il'lmgkiltrrra 10, A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o ;  • lettera del* 
l'Adda. in data. Milano, 17 ottobre 1685, sai suo viaggio, ivi.
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veniva lasciato libero di com parire dapprima in vesti secolari o 
ecclesiastiche.1 L ’Adda, che si guadagnò presto la  fiducia del re, 
non era però soddisfatto di questa parte modesta, e mirò ad ottenere 
carattere d’inviato. Il papa dovette acconsentire nel marzo 1686,* 
perchè nel frattem po Giacomo I I  aveva destinato un inviato a 
Roma nella persona del conte Castlemaine. L a  scelta di questo 
è ima prova della straordinaria inabilità  del re, perchè il C ast
lemaine aveva bensì sofferto il carcere dorante la congiura di Titus 
Oates, m a per il suo naturale violento era ad atto  a  tu tto , mono 
ohe a  fare il diplom atico. Inoltre, come rilevò l’inviato francese, 
la sciagura del ridicolo uni vasi a ll’ invio di un uomo, il cui 
nome era così poco noto sia da sua parte, che da quella della 
moglie. Questa, in fatti, era stata , come tu tto  il mondo sapeva, 
con il consenso del m arito, l’am anto di Carlo I I .*  A un uomo così 
rigido in fa tto  di morale come Innocenzo X I  una personalità si
mile non poteva non riuscire m olto sgradita. Al papa non piacque 
neppure la pompa, colla quale si presentò il Castlem aine, secondo 
la volontà del re.4 O ltre tu tto  questo il Castlemaine, che il 19 aprile 
1686 ebbe la sua prim a udienza insieme col cardinale N orfolk,* 
presentò ben presto due domande, che, come il re sapeva da una 
lettera del papa,* a  questo non erano gradite: egli richiese il cardi
nalato per Rinaldo d’E ste  e la dignità vescovile per padre P etre.7 
Non avendo il papa acconsentito, il Castlemaine si fece sempre 
più insistente, e il 26 luglio dichiarò, che, ove Rinaldo d’E ste  non 
ottenesse il cappello rosso, egli sarebbe stato costretto a  ripartire.* 
Innocenzo X I  prese la dichiarazione con m olta tranquillità; tu t
tavia ritenne poi opportuno soddisfare in settem bre la richiesto 
del re inglese riguardo a ll’Este.* Dell’episcopato al Petre, però, 
non volle assolutam ente saper nulla. Ad esso si opponevano, così 
egU tornò sempre a ripetere, le leggi sperim entate della Compagnia 
di Gesù, che am m etteva l’accettazione di dignità ecclesiastiche 
solo eccezionalm ente su precetto speciale del papa, ma non su 
preghiera di principi. Egli non si farebbe mai complico di una si
mile violazione della disciplina. Aveva rifiutato già prima una cosa 
simile al re di Polonia 8obieski.u

1 Lettera del Cibo all'Adda, in data 5 gennaio 1686. ivi 16.
* * le tte ra  del Cibo all'Adda, in data 23 m ano 1686, ivi.
* Vedi K ta rr , Stuart I I I  123.
« Vedi B b o s c h .  E n gL  O rtck. V II 521.
* Vedi la relazione nell’ jirdk. ttor. Lomb. 2* len e  VI (1889) 39. Qtti (35) 

anche sull'arrivo del Castlemaine a Roma il 13 aprile 1686.
* Vidi U r .R T H IK R  II  260.
’ *  Lettera del Cibo all'Adda, in data 25 maggio 1686, loc. cit.
'  Vedi * Cifra al conte d'Adda, in data 27 loglio 1686, ivi.
* Vedi • Cifra al conte d'Adda, in data 17 settembre 1686, i t i  Cfr. sopra 

P- 306.
M Cfr. « * Cifra al conte d'Adda • in data 27 ottobre 1686, loc. cit. La

CurroR, Storia àa Papi. X IV . L. 24
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Innocenzo X I  resistette dapprima, nello stesso interesse «li 
Giacomo, anche ad un’a ltra  domanda del re, a ll’elevazione del 
PAdda a nunzio vero e proprio. D a più di cento anni, egli osservo. 
l’Inghilterra non aveva visto più un nunzio; d ata  l’eccitazione n» ! 
paese, la comparsa di esso avrebbe scatenato una tem pesta contro 
il re.1 Allorché, però, il Castlem aine e  anche PAdda tornarono 
sempre di nuovo su questo soggetto, Innocenzo dichiarò alla fine 
del 1086, che la nomina a  nunzio avverrebbe appena il Castlemaine 
fosse stato ricevuto pubblicam ente come inviato «l'Inghilterra.* 

La cerimonia ebbe luogo P8 gennaio 1687. Il Castlemaine si 
recò in carrozza colla più gran pompa in V aticano, per esserv i 
ricevuto in udienza pubblica come inviato di Giacomo I I  « re d’In
ghilterra, Scozia, Francia  e Irlanda e difensore della fede ».* Gii. 
nell’ottobre 1686 questo strano diplom atico aveva avuto la man
canza di ta tto , nell’udienza in cui aveva ringraziato per il conferi
mento della porpora all’E ste , di tornar ancora a  chiedere la mitra 
per padre Petre naturalm ente senza successo.4 Ora nelle sue udienze 
private egli cominciò subito a far nuove pressioni per la concessione 
di questa grazia.* Il papa dichiarò, che gli riusciva impossibile 
allontanarsi in questa faccenda dai suoi principi. Ove il re propo
nesse un altro  ecclesiastico, egli acconsentirebbe volentieri. Nel 
febbraio il Castlem aine rinnovò la sua richiesta.* Alla fine di marzo 
si permise addirittura di far rimproveri al capo supremo della 
Chiesa, dimodoché il papa, irritato , lo invitò a  non parlargli più 
di questo argom ento.7 Ma anche questo non giovò. N ell’aprile 
il Castlemaine credette di poter raggiungere il suo intento, minac
ciando la rottura delle tra tta tiv e  diplom atiche. Egli stese un 
memoriale pieno di rimproveri verso il papa, che non soddisfaceva 
nessuno «lei desideri del suo re, dimodoché a lui non rim aneva altro.

risposta negativa al Sobiraki riguardo al P. Rota, del 10 agretto ISSO, io 
B f .r t i u f .k  II 2 8 5 .

1 • Lettera del Cibo all'Adda del 22 giugno 1686. loc. cit.
• • Lettera del t'ibo all'Adda del 7 dicembre 1686 . ivi. La nomina del- 

l'Adda a  nunzio ordinario avvenne solo il 24 maggio 1687 ( H e h t i i i e k  II 351). 
L'Adda, ora arcivescovo di Amasia, venne ricevuto in udieoza solenne dal re 
nel luglio 1687 (cfr. Kankk V il i  286) e distinto ostentatamente, ciò che non 
doveva se non far montare i pregiudizi protestanti; vedi K u > p p  II I  320  s.

’ t'ir, lo scritto raro, adorno di rami di Am. van Westerhout, di Gtov. 
Mteiir.t.r. W iu t .  Ragguaglio della so len n e rompano fatta in Roma gli otto dt 
Gennaio I6S7 dall'III. et Ree. tignar Conte di Caetelmaine. ambaeeiatore etraar 
dinarin della Sagra reai Maenià di Giacomo feconda Re d'Inghilterra. S e n n a ,  
Francia et Ihen ia . difensore della fede, alla 8. S. apottolica in andare j/nAW*- 
eamente alV udienza della S. di X . 8. Papa Innocenza X I ,  Roma (Ereole) 1687.

* Vedi • lettera Cibo all'Adda del 12 ottobre 1686. X m n z ia t .  d"I n g h i l t e r r a  
16. A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .

* Vedi • lettera Cibo al D'Adda del 14 gennaio 1687, ivi.
• Vedi * Cifra al D'Adda del 27 febbraio 1687, ivi.
’ Vedi • Cifra al D'Adda del 25 marzo 1687, ivi.
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i he tornarsene a casa, dopodiché anche il nunzio lascerebbe Londra. 
Ma anche questa m inaccia rimase com pletam ente priva di effetto. 
Se il re, così venne com unicato all'im portuno il 26 aprile 1(587 
per mezzo del segretario di stato , dovesse dichiarare la presenza 
dell’Adda come non più utile, l’Adda partirebbe, ma dichiarando 
prima, che il papa lo aveva inviato e  nom inato nunzio soltanto 
•¡il preghiera esplicita di Giacomo I I . 1 In  un memoriale apposito 
vennero confutati gli argomenti addotti dal Castlem aine per pro
vare, che il papa aveva accordato ad altri principi grazie, eh© no
mava a Giacomo. Il Castlemaine, giudicava il cardinale segretario 
«li stato a  proposito di questa infelice compilazione, m anca di 
esperienza e di criterio,* ma non solo di essi. Il cardinale segretario 
di stato  stab iliva espressamente, che il papa non aveva dato mai 
neppure un’« om bra «li speranza » al Castlemaine per il soddisfaci
mento della sua istanza riguardo a pailre Petre; ove il Castlem aine 
riferisse altrim enti, sarebbe una falsità.*

F rattan to  anche Giacomo l i  si era accorto di aver commesso 
un grande errore coll’invio di questo diplomatico. Richiam atolo, 
destinò un nuovo rappresentante nella persomi di Giovanni Lyt- 
cott, però come semplice agente.* Questi eblx» il compito di far le 
scuse per il memoriale del Castlemaine, ma al tempo stesso di ri
tornare alla carica per il conferimento «lei vescovato al Petre. 
Il papa dichiarò di voler dim enticare il memoriale; ma, in quanto 
al soddisfacimento dell’istanza rinnovata per il Petre, gli ostacoli 
rimanevano quelli «li primi»; mai era sta ta  conferita su preghiera 
di principi una dignità eccl«»siastica ad un gesuita.* Sem brerebbe 
impossibile, m a gli a tti m ostrano, che il re, caparbio non meno che 
inconsiderato, nonostante tu tto , prosegui nei suoi sforzi comple
tam ente privi di speranza a favore «lei Petre.* N ell’autunno 1687 
gli venne addirittura in mente «li richieder© per il Petre non più 
un vescovato, m a il cappello cardinalizio.* Allorché fu negato 
anche questo, il re sarebbe arrivato a  «lire, che si poteva essere un

* • • 8. S** vuole che ella venendo il caao che il Re non montraawe di gra
dire la «ua rmidenza costi, ni dichiari prima che la IW Sua l'ha inviata, tra t
tenuta e promoana al grado di Nuntio in entrato regno coll'unico motivo di 
compiacere al desiderio et all'ixtanxa di 8 . M**, e poi ch'ella ai ritiri di cotwt» 
corte». Cifra del 26 aprile 1687. ir i.

» • Cifra al D'Adda del 28 giugno 1687. ir i.
» • Cifra al D'Adda del 7 giugno 1687, iri.
* Cfr. B p. r t h i e k  II 352.
* Vedi • lettera del Cibo all’Adda del 16 agoni« 1687. loc. cit. 20. ove 

pure è la *  lettera di Giacomo II a Innocenzo X I (per il Petre) del 16 giu
gno 1687. Cfr. il Breve del 16 ago»to 1687 in llnuriiiEK II 359.

* Vedi • Cifra al D'Adda del 6 dicembre 1687. loc. rit. Cfr. Ukktiiikr
II 378.

'  Cfr. • Cifra al D'Adda del 1° novembre 1687, loc. rit.
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buon cattolico romano, anche facendo a meno della sede di Roma.» 
Al tempo stesso Giacomo si adoperò adesso in  altro modo per 
l ’innalzamento del Petre, nominandolo l ’i l  novem bre 1687 segre 
tario privato e membro del Consiglio privato.® F r a  le m olte misuri' 
assurde prese dall’accecato re per favorire il cattolicesim o in In
ghilterra, questa fu forse la più assurda di tu tte . L a  posizione di 
segretario privato poneva nelle mani del P etre  l’ingerenza imme
diata sulle nomine alle cariche ecclesiastiche in Inghilterra, la sua 
nomina a membro del Consiglio privato gli dava una influenza 
decisiva sul governo civile ed ecclesiastico del paese. Gli stessi 
inviati favorevoli al re disapprovarono questa m aniera di agire. 
Il rappresentante dell’im peratore scrive, che la  condotta del re é 
priva di qualsiasi prudenza, tanto più in quanto gl'inglesi hanno 
orrore del solo nome dei gesuiti; essi tem evano nientemeno che la 
rovina com pleta por le loro persone e i loro beni.3 Lo stesso riferisce 
l’inviato di Toscana circa l ’eccitam ento e la paura in tu tte  le classi 
e sta ti. Specialm ente interessante ò qui la notizia, che anche i 
catto lici inglesi disapprovavano l’eccesso di zelo del re. A nch’essi 
credevano che Giacomo tendesse allo stesso potere dispotico 
posseduto da Luigi X IV , e ciò non era approvato neppure da uno 
dei catto lici inglesi.4

Che il re inglese avesse davanti agli occhi il modello della Frali 
eia, ove i grandi m inistri erano al tempo stesso cardinali, è mostrato 
dall'ostinatezza colla quale insistette per il conferimento della por
pora al Pet re. Poiché la San ta  Sede su questo punto non cedeva, 
egli fece al principio del 1688 una vera scenata al nunzio pontificio; 
la proposta del papa di far cardinale un altro inglese venne respinta 
dicendo, che in  tu tto  il regno non vi era candidato più adatto 
del Petre.»

T u ttav ia  Giacomo non segui il consiglio di lui, allorché il Petre 
in una circostanza im portantissim a consigliò m itezza e non rigore.* 
Giacomo I I ,  cioè, senza curarsi dello rim ostranze di cattolici ragio
nevoli, che per loro era preferibile una tolleranza assicurata da uno 
statuto a  ogni favore per quanto ampio, ma illegalo e precario,’ 
aveva rinnovato nell’aprile 1688 la sua dichiarazione d'indulgenza

1 Vedi C a m p a n a  d e  C a v k l l i  II 148. Lo Z im m e r m a x x  (Róm. Quartal*ckr 
X IX  2, 80) osserva molto giustamente. che Giacomo I I  nelle «ne opinioni 
«ui rapporti fra Stato e Chiesa era molto più gallicano che oltramontano.

1 Vedi C a m p a n a  d r  C a v e l l i  II  150.
* Vedi K l o p p , Stuart I I I  397 ».
4 Vedi te relaxioni di Terìeei in Cam pana  d e  Ca v k u j  II 153 a.
* Vedi le lettere del Sarotti del 2 e 9 gennaio 1688. in B r o s c h .  Emfi. 

Ottch. V II 523. Il 14 febbraio 1688 Innocenzo X I dovette dare una nuova 
ripulsa a Giacomo II riguardo al P. Petre; vedi B e k t h i x r  II 388.

* Vedi K l o p p .  Stuart IV  27.
’ Vedi la relazione di Bonrepaux in Macaplat I I I  75.
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dell’anno precedente, che sospendeva tu tte  le leggi penali in  m ateria 
ecclesiastica. Al tempo stesso egli comandò, che tu tti gli ecclesia
stici anglicani l’annunziassero dal pulpito il 20 maggio. Allora 
sette vescovi, con alla testa  il prim ate Sancroft, arcivescovo di 
Oantorbery, dichiararono di non poter eseguire il comando, perchè 
la dichiarazione reale era una derivazione di quel potere di dispensa, 
thè il parlam ento aveva dichiarato illegale. Essendo essi rim asti 
fermi in questo proposito, Giacomo sebbene sconsigliato dal P etre  
e dal Sunderland, fece procedere dalla giustizia penale contro di 
loro. Londra fu presa da una agitsizione che da molto tempo non 
aveva la simile. E ssa si accrebbe durante il processo, che finì colla 
.^soluzione dei vescovi e una grave sconfitta del re; adesso anche 
i non conform isti (Dissenters), che Giacomo aveva guadagnato 
per breve tempo colla sua dichiarazione d’indulgenza, passarono 
dalla parte dei suoi avversari.1 L ’infelice m onarca si pentì troppo 
tardi di non aver colto l’occasione della nascita di un erede al trono 
avvenuta il 1° luglio 1688 per dare una am nistia.* La casa Stu art 
»•ra allora già perduta. I l  giorno dopo l’assoluzione dei vescovi 
sette Grandi inglesi, W higs e Tories uniti, inviarono a Guglielmo 
d'Orange, il genero protestante di Giacomo e m arito della sua 
figlia protestante Maria, finora erede presuntiva, l ’invito a  venire 
e ad assumere il governo del regno, affermando che diciannove 
ventesimi della popolazione erano scontenti e  desideravano un 
cam biam ento.*

Giacomo I I  tentò inutilm ente a ll’ultim ’ora di scongiurare la 
catastrofe im m inente m ediante concessioni alla  Chiesa anglicana; 
nessuno credeva più a  chi non aveva m antenuto la sua parola 
reale. I l 15 novembre 1688 Guglielmo d’Orange sbarcava a Tor- 
bay, il 28 dicem bre entrava in Londra. Giacomo fuggi in Francia.

Il fatto , che nelPottobre 168K Innocenzo X I ,  nel suo conflitto 
con Luigi X IV , accettasse 4 la mediazione di Giacomo I I  prima re
spinta,* è stato  interpretato da taluno come una semplice manovra 
diplom atica, sottilm ente calcolata: il papa avrebbe accondisceso

1 Vedi B r o s c i i .  Engl. GttcA. V II 5 3 6  ss .. 547 M.
* Vedi K l o p p  IV 51 e Z i k h c k i i a v v  in Ràm. Q u a r ia l* e h r .  X IX  2. 73. 

I *  congratulazioni papali in B k r t i u e k  II 31*9, 403, 411. * Discorso d'inno- 
ren*o X I  nel concistoro del 12 luglio 1688 sulla nascita del principe di Galle« 
in A ria confuti.. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .

* Vedi K l o p p  IV  54«.
* Tedi BKRTUtKR II  416.
* L ’offerta fu portata da Lord Thomas Howard, un nepoto del rordinale 

Norfolk, allorché il 3 agosto 1686 consegnò la sua lettera di accreditamento 
(vedi • L a t i t a  al D’Adda del 3  agosto 1688. A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n 
t i f i c i o ;  relazione del cardinale Pio del 6 ago*U> 1688, in  K l o p p  IV 49« *.); 
ma egli rovinò la sua missione al papa intercedendo a favore del PùrsUsnberg: 
vedi K l o p p  IV 92 s. Cfr. anche K axke VI* 154 a.
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unicam ente per m ostrare a tu tto  il mondo il suo am ore per la pace; 
nell'intim o sarebbe stato  convinto, che, a cagione dei torbidi 
imminenti in Inghilterra, di tu tto  l ’affare non si farebbe nulla.1 
Questa interpretazione ha per base l’ipotesi, che, se non Inno 
cenzo X I  personalmente, certo almeno i suoi consiglieri avessero 
allora già avuto notizia delle intenzioni dell’Orange e fossero 
iniziati al segreto di lui.* Come prove docum entarie furono tenute 
per m olto tem po due lettere del cardinale D ’E strées al Louvois 
ed a Luigi X IV  del 18 dicem bre 1087 e 29 giugno 1688,* a  cui 
anche storici im portanti prestarono fede, sebbene in esse si facen.se 
riferimento a fa tti accaduti solo m olto più tardi. Ricerche più 
recenti hanno dim ostrato fino all’evidenza, che ambedue le rela
zioni, per m otivi esterni ed interni, sono falsificazioni grossolane.*

* Coni il BrosCII, K  irrlienxltuil I 444 s.
* Questa opinione, ito»tenuta con la p i i  grande sicurezza particolarmente 

dal Kankk (/’«/»«ir III IIK è rimanti» a lungo la dominante ed è stata «onte 
nuta per ultimo dal BltOSCU {K irckenstaat I 444 «. ed Engl. Grsch. V II 524.
557 *.).

* Pubblicate per primo dal D a lb y h fle , Memoirs o f Greti! ¡tritai» and 
Irritimi, Londra 1771 (App. al voi. 1), 2, 239»., riprodotte dal GkimoaRI> 
in iE urre« de Loui»  .V/l' voi. V I, Parigi 180«, 497 ss.

* La dimostrazione fu fatta, indipendentemente e contemporaneamente, dal 
K t.orr (SI un ri IV 497 »».) e dal G£rIH (nella fier. des quest. Misi. X X  [187*1) 
427 «*.). Si comprende difficilmente come il Kanko potesse prestar fede a 
«imiti falsificazioni patenti, così da costruirvi sopra questa enorme conse
guenza: «Intreccio sorprendente! Krano destinati ad incontrarsi alla Corte 
romana i (ili di un'intesa, che ebbe lo scopo e il risultato di salvare nell'Europa 
occidentale il protestantesimo dall'ultimo grande pericolo che lo minacciava, 
di assicurare per sempre il trono inglese a questa confessione » [Pà/tste I I I  117). 
Ancora nel 1892 il B  ROSCIl (Engl. Gesch. V II 558) ha ammirato la « verità 
profonda » contenuta in questa sentenza del Kanke e l'ha fatta sua. sebbene 
gii» dal 187« fosse stata data la prova a luce solare, che le due lettere erano una 
falsificazione. Al contrario I'Immk'II giudica: « L'appoggio deil'Orange da parte 
della l'uria non è che una leggenda messa in giro dai Francesi. Innocenzo 
non ha. nè conosciuto preventivamente, nè favorito l'impresa di lui • (p. 1 116 ). 
Recentemente G u s t a v  ROLOFF ( Iter /’«i/wrf in der IrUten grossen K risis des 
¡ ‘ratestantismu*: l'renss. .talirimetter CLVI (1914 ) 269 284) ha attribuito una 
grande parte a Innocenzo X I nella preparazione dell'impresa deil'Orange. 
che portò alla caduta di Giacomo II, perchè, riattaccandosi a una indicazione 
del Pufeudorf, A risalito alle fonti di lui. Si tratterebbe di una espressione 
avversa del papa sulla politica religiosa di Giacomo IL  che avrebbe indotto 
l'imperatore esitante a rinnovare l’alleanza cogli Stati generali. Che Inno- 
eemo X I . secondo tutta la sua concezione della politica religiosa di Giacomo IL 
si sia espresso su di essa in senso contrario, non del resto in pubblico, ma, 
come il Koloff ammette, solo cogli intimi. -  è del tutto credibile; e cosi pure 
è verosimile, che un tale giudizio abbia influito sulla decisione dell'imperatore. 
Se. però, il Koloff tira adesso la conclusione ulteriore, che Innocenzo X I 
col suo giudizio abbia m i r a t o  a favorire l'impresa deil'Orange, perché 
«considerava l'acquisto dell"Inghiltem» non equivalente alla perdita della 
obbedienza francese, e la caduta di (¡incorno come un trionfo sulle aspirazioni 
ecclesiastiche di Luigi, e cioè sulle tendenze gallicane ed ecclesiastico nazio



Innocenzo X I  deplora la cacciata di Giacomo II. 375

O ra, con ciò cade l’unico appoggio per asserire il contatto  fra 
la Caria e il più grande uomo di stato  dell’o la n d a .1 In  realtà il 
papa, come Luigi X IV  ! e m olti contem poranei, si trovò da prin
cipio in incertezza com pleta circa gli scopi dell’Orange, che questi 
celò gelosissimamente fino all'ultim o istante.* Allorché finalmente 
i"si divennero più chiari, l'Adda annunciò, che Giacomo I I  aveva 
preso tu tte  le misure di precauzione contro un a ttacco  olandese. 
11 papa, tu ttav ia , non si tranquillizzò che tem poraneam ente.4 
Al  principio di novem bre la sua preoccupazione per le sorti di 
Giacomo I I  divenne tanto grande, ch’egli ordinò in tu tte  le chiese 
e conventi di Rom a preghiere pubbliche per lu i.5 Seguita la ca ta 
strofe, diresse alla  coppia reale inglese, partecipando caldam ente 
alla  sventura della dinastia S tu art, Brevi consolatorii, in data 1° 
febbraio 1689.* Il 7 febbraio deplorò in Concistoro la cacciata 
di Giacomo dal suo regno, eccitando in pari tempo i cardinali alla 
preghiera, affinchè Dio volesse restitu ire al re fedele al cattolicism o 
la sua eredità strappatagli dai protestanti.7 Ma Innocenzo X I

nali >, egli attribuisco al papa intenzioni, per le quali non è addetta prova, 
e che anzi sono in contralto col carattere del papa. Queliti non iti sarebbe 
mai deriso a sostenere un principe calvinista contro un sovrano cattolico 
■'fr. sopra p. 345). La contraddizione risulta inoltre dalla condotta, illustrata 

«opra da me, d’ Innocenzo X I  dopo la caduta di Giacomo II. Se il papa avesse 
fatto la parte decisiva attribuitagli dal KolofT, Innocenzo X I sarebbe stato 
un ipocrita, perchè al principio del novembre 1688 egli ha ordinato per Già- 
« orno II  in pericolo preghiere pubbliche e il 7 febbraio 1689 ha deplorato in 
Concistoro la sua caduta (vedi appresso p. 376). La decisione «d’importanza 
“lorica universale» attribuita ad Innocenzo X I , che secondo il KolofT egli 
avrebbe presa « con chiara visione complessiva della situazione mondiale, 
con senso di alta responsabilità », è  una asserzione indimostrata. Cfr. DamcHHL* 
Mass in (JutUen u. Fortck. au* Hai. Arrhircn X V III  (1926) 311 ss., secondo 
< ui risulta • senza contestazione • dalle fonti, • che non si può assolutamente 
parlare di una iniziazione del papa alla spedizione oraugista, da lui disappro
vata all'estremo» (ivi 331).

1 Cosi I Immk i i  (103).  il quale mostra pure, che quanto il Buondì <K i r -  
rhenrtaal I 445) adduce a prò della sua opinione dalle relazioni dell'inviato 
veneziano Landò non prova nulla.

* Cfr. G èn i* . loc. cit. X X  457.
’ Vedi M itl RK. flir t, de la  revolution de 16XS e» Anflcterre I I I  52. Con

fronta M achixtom i II I »14.
* Vedi iMMirn 104 e 105.
* * A crino M a rr trotti del 6 novembre 1688 «Ha la 8. S1*  ordinato uni

versali orazioni a tu tte  le chiese e monastero di Roma ad effetto d'implorar 
la divina assistenza al Ke d'Inghilterra nelle presenti commozioni di quel 
regno ». B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  di  R o m a .

* Vedi RKKTtnr.it II 427 ss.
’ t 'n  discorso concistoriale finora sconosciuto d'innocenzo X I è  una 

nuova prova, che il papa non era punto in contatto coll'Oraiige. e neppure, 
come pensa il R axk e  ( I I I  117), seguendo una opinione franre*e, si « uni inne
gabilmente ad una opposizione basata in gran parte su forze ed impulsi prote
stanti ». Emo dice: « • Venerabile» Fratte». Cum pr» egregio zelo veistro in ca-
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nou era iu grado di dare in questo, aiuto m ateriale al re, secondoch.
10 richiese a Rom a nella prim avera del 1689 il rappresentante ed 
inviato di Giacomo, colonnello P orter. Il papa rispose, che egli 
Stesso abbisognava di tu tti i suoi mezzi per difendere lo S ta to  della 
Chiesa contro Luigi X IV , che lo m inacciava più che mai. Giacomo I I 
nel suo accecam ento aveva incaricato il P o r te r 1 di richiedere, 
oltre un sussidio in danaro, la riconciliazione del pupa con Luigi XIV 
quale condizione prelim inare. Così Innocenzo X I  avrebbe dovuto 
piegarsi sotto la volontà dell’onnipotente proprio nel tempo in cui
11 Lavardin, circondato di armi, colpito dalla scomunica, sfidava 
il Capo supremo della Chiesa nella sua capitale. In  tali condizioni 
l’udienza del Porter era destinata ad assumere un carattere penoso. 
Questo si accentuò ancora, allorché il Porter osservò, che il mondo 
crederebbe a  un parteggiare del Santo Padre per i protestanti, 
come questi già annunziavano trionfalm ente. S i capisce, che sii 
questo il papa troncasse ogni a ltra  spiegazione, congedando l’in
viato.* N onostante tu tta  la compassione, ch’egli sentiva per l’in

tkolica causa promovenda cani iuvare non praetermittitis, non giti«' ingenti 
inacrore atque molestia audietis, quae circa cam in Anglia nuper aedderunt: 
cum wane dolor intimila animimi Nostrum perculerit, audita carissimi in Chr. 
f. n. Jacobi M. B rit. regi» ex pulsione, plane nullum dubiutn est, animos quoque 
vostros ingenti dolore compiendo* fore. Ex Oallia siquidem aliatimi est nuutium 
litteris Mutinam conscriptis, quo pacto rex a militibus proditu* oc a sui» 
derelictus ¡«tempesta nocte ciani se surripiens anfugere coactu* sit, c<insedi 
saque navi cum regina coniuge et ipsius regis Alio, Deo fnlelis sui iustitiain 
protegent«\ plurìmis quae obviae fuerunt difflcultatibus marisque procelli* 
superati* ad Galliae littora incolumi* appulerit; sic enim Dominator excels us 
super regnimi omne imperium suuin exercet, et cui voluerìt dat illud. Emicuii 
profecto admirabilis regis constantia infracta semper inter tot calamitate* 
et angustias, liostibus pariter et sui» in extromam einsdein perniciem concur- 
rentibus ac etiam illis dilabentibus. quos cum, iustitia prìus exigente. vincoli* 
obstrinxerit, evincente m ai regia dementia, benigne exceperit, nulla bene- 
flciorum memoria commovit. Tarn praedari regi* virtù* maximum sane decu* 
atque splendorcm aflfert catholicae religioni, cui sceptrum et regnum post' 
habenda non dubitavit, ut illam vel cum tanta iactura inconcusse illibateque 
servarci. Veruni, carissimi, f. n. Ludovicus rex chri*tmaa regeni ipsum, rr«inam 
regianique prolem. insìgnem siinul pietatem ac benevolentiam conteMatu*. 
ornili eultu ac regia munificenti» excepit. lllue quoque, ven- fratres. archiep- 
Amasiae Xuntius Xonter singularì Dei beneficio se contolit. ut regi* Angli»*' 
voluntati obsequeretur. qui cum apud se habere voluit >. Segue un'esortazione 
alla preghiera. « ut protegat [Deus] ex alto causam suam et ut nntituere di- 
gnetur praereptam regi sibi fldeli ab hostibus nomini* sui haereditatem »■ 
Alla fine i cardinali « D 'Estrfos Gallus, Estensi* protector Angliae »e  « De Xor- 
folda Atiglu» >. ringraziarono il papa • de honoriflcentissimi* verbi* proUU* 
erga duo« ilio* mentissimo* regea ». Acttt confiti.. B i b l i o t e c a  V a t i 
c a n a .

* Vedi l'istruzione in G tR ix. loc. eit. X X  476*.
* Cfr. la * relazione del 16 aprile 16S9, già citata dal Klopp tStuart IV 

412), A r c h i v i o  d i  S t a t o  di  V i e n n a .  Ivi anche la • relaziono, 
sfuggita al Klopp, di Giacomo Emerik all'imperatore I^opoldo in data 23 aprile
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felice re inglese e  che espresse con un nuovo B reve del 3 maggio,1 
non gli poteva sfuggire una delle cause principali della catastrofe 
di Giacomo. Allorché il cardinale D ’E ste  gli chiese ancora una 
volta un sussidio per Giacomo I I ,  il papa indicò novam ente l ’im 
possibilità di dare aiuti, finché la Fran cia  lo m inacciava con una 
invasione dello S ta to  ecclesiastico. Rinnovando l’espressione »lei 
suo dolore per la sventura così improvvisa e im pensata del re in 
glese, egli non nascose al cardinale, quale, secondo lui, fosse la 
vera sorgente di ogni male: lo stretto  legame di Giacomo I I  con 
Luigi X I V  e la tendenza ad im itarlo.* Un foglio satirico diffuso 
dall’Olanda, La fuga del papato daWInghilterra, esprime lo stesso 
pensiero; vi si vede Giacomo I I  colla moglie e il figlio sopra una 
slitta con padre Petre come postiglione; cavalca innanzi Luigi X IV  
in veste di Arlecchino sopra un orso, nello sfondo i monaci fuggono.*

4.

Innocenzo X I  era salito al trono di P ietro sessantacinquorme 
ancora robusto. Ma già nel 1676 vien riferito di sintomi nefritici;4 
nel 1678 si apprende che il troppo digiunare e le preoccupazioni 
del suo ufficio, che generavano un umore depresso e frequente 
insonnia, nocevano ¡issai alla sua salute.* Le preoccupazioni si 
accrebbero ancora di molto negli anni seguenti; unite alla maniera

1689 sulla «contentezza del Porter per il fallimento della «uà domanda di sus- 
«idi. • Ma la colpa è «tata anche «uà. perchè *i poteva valere di motivi più 
rispetto*! per ottenergli da 8 . S** e non dirgli in faccia che il mondo lo 
haverebbe giudicato che aderisse ai prò te« tanti conforme già questi andavano 
cantando nè’ loro propri parai ». Tuttavia Innocenzo X I  scrisse il 14 aprile 1689 
molto riguardosamente a Giacomo di aver ricevuto la lettera del re il 24 feb
braio dal Porter; la mediazione ivi richiesta fra i principi cristiani «*ser più 
desiderabile, che sperabile, perchè la discordia era già troppo grande. Tuttavia 
egli tenterebbe tutto (Bertiiier II 440 s.). Un'aspra risposta tow * al IVKstrée* 
per le sue rimostranze, il tenore della quale fu «che non possono gli beretici 
non prender animo dal non dare 3. 8** «occorso al Ile d'Inghilterra, mentre 
i medesimi lo hanno già preso dalla guerra mossa da 8. M** Christ. contro 
l'imperatore». Cifra al Xuntio di Germania del 30 aprile 1689, Xumiat. di 
Germania 209, A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .

1 In questa risposta alla lettera di Giacomo II del 16 marzo 1689, nella 
quale questi annuncia il suo sbarco in Irlanda, il papa esprime la speranza, 
che il re possa di là riconquistare gli altri suoi regni.

• Vedi P c f e x p o r f  II  1 ; K l o p p  IV  413.
’ D »  rlngt van'l P o**dom  uil F.ngtlant, rame di « re a  il 1689 o 1690 nella 

maniera di R. de Hooghes; vedi DtCOCUX. Bildtratia* 3330.
* Vedi le relazioni francesi in Micnatro I 71 ».
» Vedi gli • S tr is i  del 16 aprile • 21 maggio 1678. B i b l i o t e c a  V a 

t i c a n a .
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di v ita  non ad atta  del papa, che non si concedeva nè ristoro, né 
moto, esse dovevano influirò dannosamente. Poiché in conseguenza
lo stato  di salute lasciò spesso assai a desiderare, si fecero già per 
tem po dei prognostici per un conclave; m a tu ttav ia  Innocenzo X I 
era destinato a  governare tredici anni. D al 1682 si fecero regolari 
degli attacchi di podagra, che spesso inchiodavano il papa a letto 
e sempre più lo rinchiudevano in cam era, nella quale dominava un 
calore quasi insopportabile.1 T u ttav ia  la costituzione di Inno
cenzo X I  era così forte, che nel maggio 1685, al suo entrare nel 
75° anno, si am m irava come egli fosse ben portante.* Dalla sua 
strana maniera di v ita  egli non si allontanò per le m olteplici rimo
stranze, che gli venivano fa tte . Allorché nella prim avera del 1686 
gli fu recata la nuova della m orte della madre del cardinale Altieri, 
trapassata in età di 86 anni dopo essere s ta ta  a letto  15 anni, egli 
disse, che questo esempio m ostrava, che si poteva vivere senza 
lasciare la cam era.* Nell’aprile e dicem bre 1686, nella primavera 
e nell’estate 1687 Innocenzo ebbe a  soffrire ripetutam ente di a t
tacchi di podagra. Con tu tta  la buona volontà egli spesso non si 
potè dedicare agli affari.4 Dal luglio 1686 al luglio 1687 non gli 
fu possibile partecipare alle sedute dell’ inquisizione.* Nel burra
scoso anno 1688, nonostante tu tte  le emozioni, lo stato  del papa 
migliorò talm ente, che si sperò ancora in un lungo governo.* La 
speranza fu illusoria.

Il 1» aprile 1689 morì la regina Cristina, poco dopo aver com
posto il suo dissidio col papa. La dotimi intelligente, ch’era stata 
per così lungo tem po il centro della v ita  letteraria rom ana,7 aveva 
affrontato la m orte con una intrepidezza degna della figlia di un 
condottiero così famoso. Essa si confessò e ricevette gli ultimi 
sacram enti con segni di una vera pietà. Istitu ì suo erede il Cardi
nal«* Azzolini e prescrisse una sepoltura semplicissima. Ma il papa.

1 Vedi oltre le relazioni in M t c ì t A U »  I  73 uà., anche le *  reiasioni del
cardinale Pio del 30 gennaio 1683, 12 fehbraio, 11 marzo e 1° aprile 1684.
3 gennaio e 31 m ano 1685. A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a ; *  Av- 
riri .UiirrnwNi del 1° giugno e 30 dicembre 1684. 20 gennaio, 10, 24 e 31 m arzo  
1685. B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  i n  R o m a .

* Vedi • „-1 crino MarttroUi del 26 maggio 1685. ivi.
* Vedi la *  relazione del cardinale Pio del 20 aprile 1686, A r c h i v i o  

d i  S t a t o  d i  V i e n n a .
* Vedi, oltre il MichaED I 80 *».. le • relazioni del cardinale Pio del

# aprile e 11 dicembre I6S6. A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a .  « 
gli • .4rri>i Mn rete olii dell'8 aprile. 30 agoato e 20 dicembre 1687, B i b l i o 
t e c a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  i n  R o m a .

* Cfr. Dunosi, Molino» 203 «a.
* Cfr. gli * -l eviri Marefcotti del 22 maggio. 17 giugno e 14 agosto 1688 

(loc. cit.). le • relazioni del cardinale Pio del 14 luglio e 14 agoeto 1688 e 1‘ • .Ie 
ri«» del 18 luglio 1688, A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a .

’ Vedi G u c z n  l i  30#*.
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che a lla  donna orig inale av ev a  p erd onato  tu tto , fece fare a sue 
spese fu nerali solennissim i. A lle esequ ie fu  p resente l’in tero  Collegio 
d<-i cardinali. I l  seppellim ento avvenn e in  S . P ie tro , ove del resto  
vanivano tu m u la ti solo papi e  card inali a rc ip re ti, e o ltre  qu esti 
riposava solo a n co ra  la  m archesa M atild e di T o sca n a .1

Innocenzo X I  doveva presto tener dietro alla  regina. Nel giugno 
I*¿89 la podagra lo fece di nuovo giacere in letto. Fu colto anche da 
febbre, m a poi il suo stato  migliorò novam ente, per tornar a peg
giorare al principio di luglio.1 L 'età  avanzata di 79 anni, la mancanza 
di appetito, Ut m elanconia ed altri acciacchi fecero preveder male.* 
Già, nonostante i salitasi praticati, si gonfiarono i piedi.4 Lo stesso 
inalato previde la  sua fine. Per p re p a ra t isi degnamente, non volle 
più sentir nulla di affari. V anam ente perciò gli si suggerì di fare 
ancora una nomina cardinalizia. A ltrettanto  vanam ente l’am ba
sciatore spaglinolo in nome dell’im peratore Leopoldo chiese di
spensa per l’elezione del non ancora diciassettenne arciduca Giu
seppe a  re dei Romani; il papa dichiarò, che nelle sue condizioni 
attuali non poteva occuparsi più che della salute dell’anim a su a.* 
11 cardinale segretario di stato  a ll’ultim o non venne più ammesse». 
Livio Odescalchi potè entrare solo per alcuni momenti, per ascol
tare serie parole sulla vanità del mondo.* O ltre il medico, il famoso 
Lancisi, al letto del m alato stava solo il confessore del papa. Con
siderando la robusta costituzione d’Innocenzo X I ,  gl’infimi non 
volevano tu tto ra  rinunciare alla speranza, che il papa guarirebbe 
ancora una volta .7 Il più grande scienziato t-edesco del tempo, il 
I/cibniz, allora in Rom a, sebbene protestante, espresse con calore in 
form apoeticailsuo interessam ento.* La m alattia  si trascinò in lungo, 
ma un piccolo m iglioramento al principio di agosto non fu duraturo.* 
L’8 agosto le condizioni divennero cosi pericolose, che al papa fu 
portato il santo Viatico colla solennità consueta.1* Il IO agosto si

1 Oltre le fonti adoperate dal O r a c k r t  (II  393 m.) e dal R icci ( I ita 
àamrra. Roma 1912, 45 w.), efr. anche gli • A rrisi Mare*ootti del 16 e 23 aprile 
1683 (ralla notizia sul cadavere di Cristina: « Ilaveva una mascara d’argento 
massiccia sopra la faccia, giachi* la sua carne si era guasta, benché inbalsa- 
tnata •), B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  i n  B o m a .  e I'* Av
vito del 23 aprilo 1689. A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a .

* Vedi oltre il L i p p i  178 e il M iciiacd I 84, la • Cifra al cardinale Ranucci 
del 5 luglio 1689, .ViiiumI. di Francia 177, A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n 
t i f i c i o .

* • -Irriso del 2 luglio 1689. A r c h i v i o  d i  S t a t o  di  V i e n n a .
4 * A m so  del 16 luglio 1689. ivi. Cfr. Colombo 47» .
* Vedi le relazioni del conte De Gubernatis in COLOMBO 48.
* Vedi l  i la  di L. Marrarei in I . i p p i  B b b t j u e b  IM . Cfr. MjcBagd I 372.
* Vedi *  .Irriso  del 16 luglio 1689, loc. cit.
* Cfr. ZeiUckr. tir XUdenaeJue» 1901, 243.
* • Cifra al cardinale Ranuzzi del 2 agosto 1689. loc. cit.

Vedi L i p p i  180.
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fece im partire l'Estrem a Unzione. Dopoché la notte parecchi reli- 
giosi ebbero vegliato presso di lui, il m attino seguente egli comandò, 
che si chiamasse il Penitenziere maggiore, cardinale Colloredo, ¡1 
fin che gli desse l’assoluzione in  articulo mortis,x II m alato era in 
piena coscienza, ma non poteva parlare più che diffìcilmente. 
Espresse il suo rincrescim ento di non poter più ricevere gli altri 
cardinali; m andava loro la sua benedizione e li pregava a perdo 
nargli le sue mancanze. Non accettò  il suggerimento del Colloredo 
di abolire l’odiata gabella del m acinato. Sim ili cose, egli disse, 
non si potevano fare in fretta ; del resto, egli lasciava la Camera 
apostolica in così buone condizioni, che il suo successore avrebbe 
p otato  provvedere facilm ente. Poco dopo le condizioni del papa 
peggiorarono talm ente, che il cardinale Colloredo cominciò le pre 
ghiere dei m oribondi, a  cui Innocenzo cercò di rispondere. Baciò 
la croce, ripetè le parole di Pio V: « Signore, aum enta i miei dolori, 
ma anche la m ia pazienza », disse ancora qualche passo dei Sa lm i1 
ed espresso la sua confidenza nella Passione di Cristo e nell’inter
cessione della San ta  Vergine. Pregò altresì ancora i suoi servitori 
di perdonargli e si fece recitare la professione di fede. Dopo una 
agonia di sei ore, alla m attina del 12 agosto esalò la sua beH’anim;».*
S i racconta, che alla stessa ora caddero due archi del Colosseo.* 

Allorché il corpo, alla cui autopsia si trovarono nei reni due 
grosse pietre, fu portato  dal Quirinale a S . P ietro , si riversò coli», 
nonostante la pioggia a torrenti, una folla tale, come non s’era mai 
v ista a memoria d’uomo. Il « lombardo » Innocenzo X I ,  per le sue 
riforme rigorose, la sua parsimonia e la  sua v ita  costantem ente 
ritira ta , non era mai stato  da vivente popolare presso i Romani e 
aveva raccolto m olta ingratitudine e m isconoscim ento.* Ma ora

1 Cfr. per quanto segua • Relazione del cardinale Colloredo sulla morte 
<TT"lnnocenzo X I . nella B i b l i o t e c a  d i  M o n t e c a s s i n o ,  adoperata 
in LrrPl 181. Cfr. ivi 254 s. la narrazione del Marracci o la descrizione del
l’archiatra O. lancisi (cfr. Z a p p o m , IUutir. in ktuli d. medici celebri, Rom» 
1868, 113 s.) nei di lui Opera, Venotiis 1739.

* Cosi il passo: « Quoni&m tu. Domine, »insulariter in spe constituùti 
me ». Ps. 4. IO.

* Secondo la * relazione del cardinale Colloredo l’agonia cominciò « *  
1A bore», la morte avvenne « 22 54 bore in giorno di venerdì» ( B i b l i o -  
t e c a  d i  M o n t e c a s s i n o ) .  Cfr. 1’ • .1 crwo del 12 agosto 1689. A r • 
c li i v i o  d i s t a t o  di  V i e n n a .

* • .irriso  Manicotti del 13 agosto 1689. B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  
E m a n u e l e  i n  R o m a .  In una * poesia latina nel Cod. Glattbury. 31 
della B i b l i o t e c a  c i v i c a  d i  F r a n c o f o r t e  s u l  M e n o  s i i *  
riferimento a  questa coincidenza: • eadem h o ra  tre* fornice« Colossaei ruunt ».

* Cfr. R a n c e  II I  202*-2t>3*. che, («aminando un Memoriale del 168° 
al Papa /»noceiuo X I circa il governo e gli aggradi osserva: * Chi lo crederebbe ! 
Appena un papa dà ascolto ai lamenti incessanti sul nepotismo e l'abolisce, 
se ne chiede il ripristino ». Libelli triviali sono l’< • Ode satirica per la morte
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la coscienza di quel che si era perduto con lui si espresse con forza 
elementare. Ognuno voleva ghermire una reliquia del defunto, e 
irli Svizzeri fecero grandissima fatica  a tenere indietro il popolo. 
<«ià allora si sparse la voce, che Innocenzo avesse fa tto  diversi 
miracoli.1 I l  discorso funebre fu tenuto dal dotto Em anuele Schel-
- ' rate, conosciuto per i suoi lavori sull’an tich ità  cristiana; Inno
cenzo X I  aveva chiam ato da Anversa a  Rom a questo valente di
fensore dei d iritti papali contro il clero gallicano di F ran cia  e lo 
aveva nom inato custode della biblioteca vaticana.* Maggior 
peso delle lodi di questo discorso funebre hanno le parole scritte 
immediatamente dopo la m orte d’ Innocenzo X I  da Giovanni 
Landò, un veneziano, che aveva vissuto a  lungo in Rom a e avuto 
relazioni continue col papa e con tu tte  le personalità eminenti della 
* ittà del Tevere. « Il papa, egli dice, è stato veram ente ricolmo delle 
•loti migliori e più sante, zelo eccelso, tim ore «li Dio, fermezza, in 
in-ado ugualmente alto; la coscienziosità estrem a, unita a ll’inclina
zione del suo tem peram ento verso la  rigidità, fece nascere l’im
pressione, che la  compassione e la  beneficenza rispondessero poco 
alla  sua indole. Egli teneva fermo al diritto, ma predilesse troppi» 
neH’esercitarlo il rigore estremo; si sentì fortem ente inclinato a 
opinioni proprie, singolari, e singolare fu l’astinenza eroica m ostrata 
negli affari della sua casa, col tenere il nepote nella condizione di 
uomo privato, vietargli ogni ingerenza negli affari e perfino una 
intercessione in affari «li grazie. I l  papa amò il bene altrettanto , 
quanto odiò il plauso; fu «liffìdente verso gli altri e quindi tanto 
piò ostinato nel m antenere le proprie decisioni ».*

Innocenzo X I  fu seppellito in 8 . P ietro. Livio Od«;scalchi 
pensò a  un degno monumento. Ne fornirono disegni il vecchio 
Carlo M aratta e il giovane francese Pietro Stefano Monnot. Livio 
si decise per il disegno del Monnot, che è simile al sepolcro «lell’Al- 
gardi per Leone X I ;  lo schem a di questo è stato ingegnosamente 
trasform ato da lui in una conchiusa unità, introducendovi due 
ligure allegoriche sedute, la Religione e la Giustizia.* Il rilievo

d’ Innocenzo X I > e il nonetto « • V'ita e miracoli di Papa Innocenzo X I de
funto > nel M*. Glamburg. 31 della B i b l i o t e c a  c i v i c a  di  E r a n - 
c o f o r t e  « a l  M e n o .

* Vedi * Avvito M arftrotti del 20 agosto 1689. B i b l i o t e c a  V i t 
t o r i o  E m a n u e l e  d i  R o m a .  Cfr. L im  201 a.

* Vedi lettere dello Schelztrate in S p in i. Vaine. 133 •». Altre ’ lettere ori
ginali di lui. dal 1663 al 1691, nel Coi. X I I I  A. 66 della B i b l i o t e c a  
N a z i o n a l e  d i  N a p o l i .  Sullo Schelstrale d r . HtKTKK IV* 550
<tio b . 3059 ( B i b l i o t e c a  V a t i c a n a )  contiene parecchie dissertazioni 
di storia dei papi dedicate a Innocenzo X I .

* • Dispaccio del 12 adonto 1689, A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V e 
n e z i a ,  tradotto (in tedesco) dal Buoson (I  446).

* Vedi Sobotka nel Ja k r b . dtr prem»*. Kmmtfamml. X X X V  (1914) 22 ss.; 
Brinckm ann, Barocktkmlptmr I I  269 a.; Id .. BarorkbottrUi iuAienUcker Bild-
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marmoreo sotto 1» statua seduta del papa rappresenta la libera
zione «li Vienna dai Turchi con figure in costum e arcaizzante. Il 
sarcofago riposa su due leoni. Il monumento porta come dai*
d’inaugurazione il 1700.1 In  quale considerazione si mantelli.....
a Roma la memoria del m orto,2 si vede dal resoconto di viaggio di 
Giovanni Dumont, il quale narra, come tu tto  il mondo apprezzi 
le virtù d’Innocenzo X I .  Anche protestanti ed ebrei, nonostante 
tu tta  la loro inimicizia alla Sede papale, concordavano in quest* 
lode. « In fa tti », seguita il Dumont, tu tta  la sua v ita ha consistito 
in una serie di azioni esemplari. Dal giorno della sua elezione.
21 settem bre 1676, fino alla sua m orte lo si è visto intento unica
mente a compiere i doveri del suo pontificato, a togliere abusi, a 
visitare gli ospedali, ad aiutare i poveri. Dopo la  sua elevazione 
al triregno egli cominciò con un passo, che nessun altro pontefice 
aveva osato prim a di lui, cioè la soppressione del nepotismo. Eco
nomo, anzi avaro per la sua persona, egli era generoso per il bene 
comune. Aiutò con tu tte  le forze l ’im peratore e la repubblica <li 
Venezia contro i Turchi. A lui deve l’im peratore, se la  città  di 
V ienna resistette e fu liberata. Egli difese il d iritto  e la liberi 
della Chiesa con una fermezza, che già da so lagli m erita l’ammira 
zion© generale ».*

Pertanto fu universalm ente approvato, che sotto Clemente X I  
cominciassero le pratiche per la beatificazione d’ Innocenzo X I . 
Esse vennero proseguite sotto Clemente X I I  e Benedetto X IV , 
ma non giunsero a  conclusione, principalm ente per l ’ o p p o s i z i o n e

kauer, Francoforte 1923, 144 s. circa un primo disogno del Monnot in un 
bozzetto del Musco nazionale di Firenze.

1 Cfr. M f.U 'H I O r r i ,  Guitta di Romti. Roma 1834, 194. Il saggio del principe 
B . O l> E » C A L C ltl  sul sepolcro d'Innocenzo X I  nelle sue Im pressioni di storto 
e d'arte (Roma 1890) apparve in tedesco nella Iteutseke /fonte del Fleischer 
X X V II  (1902).

• L’ • .1 m io  Mareseotti del 1° luglio 1690 riferisce: « Essendo cosi grande 
il concorso del popolo, che andava al sepolcro d’Innocenzo X I  a levare delli 
calcinacci per divotione. si è cominciato il steccato per racchiuderlo ». (B  i • 
b l i o t e e a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  d i  R o m a ) .  • Jr r is o  del 16 di 
demhre 1690: « I.a Congregatione di S. Officio ha dato ad esaminare 10 miraculi 
della ». meni. d'Innocenzo X I ad effetto di formarne poi il processo per la 
sua beatificai ione, e giornalmente si sentono gratie maravigiiose, che si rice
vono per la sua intercessione • (ivi).

* J .  D c m o x t ,  Yoyages en Rome, e *  Ita lie  etc. (1699) I 287. Cfr. anche 
la * poesia nel Cod. M. 13 dell'A r c h i v i o  B o t i  c o m p a g n i  d i  R o m a ,  
il *  Poema in laudem Innocentii X I Andrene Penciìa nel Cod. O 117. n. 3 
della B i b l i o t e c a  V a l l i e e l l i a n a  di  R o m a  e le * poesie nel 
.Va. Glauburg. 3 1 della B i b l i o t e c a  c i v i c a  d i  F r a n c o f o r t e
• ut  M e n o .  In una di qumt« poesie egli viene chiamato: «Tutor dell'uno 
e l'altro Austriaco regno, I Terror del Franco, espugnator del Trace »; in 
un’altra è detto: • Morto è Innocenzo e tal morì qual vinse: I Saggio, u n to , 
pietoso, invitto e forte ».



Innocenzo X I  sovrano temporale rigoroso e giusto. 3 8 3

del governo francese.1 Questa inimicizia ha trovato anche espres
sione letteraria ed ha influito fortem ente sulla storiografia ufficiale. 
Occorse parecchio tempo, perchè anche studiosi francesi giudicas
sero rettam ente d’Innocenzo X I .*  Il papa ha trovato assai prima 
il riconoscimento che m eritava presso i protestanti tedeschi che 
ammisero apertam ente il suo alto idealismo.* La sua figura è en
trata in piena luce solo colla storiografìa più recente.4 Solo ora si 
riconoscono chiaram ente i m otivi della sua azione e dei suoi prò- 
cedimenti. Anche se talora egli soggiacque a  illusioni e ad errori 
innesti, pure è stabilito  fuori di dubbio, ch ’egli mirò sempre al 
meglio e non si servì mai di mezzi illeciti.®

Come sovrano tem porale rigoroso, giusto e pratico, Innocenzo X I  
ricorda molto Sisto V, nella sua a ttiv ità  ecclesiastica ram m enta 
Pio V. Come questi di costumi im m acolati, egli spiegò tino zeli» 
infocato per il miglioramento morale del clero e del popolo, e con
temporaneamente fu un difensore intrepido dei diritti della Chiesa

1 Cfr. A noi. l'un* ponlif. X X  (1881) 35 a».; D ici. de theol. cath. V II 2012 s.; 
M a irk r, KolloniUch 237; D e H eeck eren , Lettre» de Itcnolt X IY  voi. I 162 i. 
Gli atti originali del procetuto di beatificazione. da cui alcune comunicazioni 
nono in Aiuti, turi* ponti/. X I (1872) 127-327, e in L ip p i-B e rth ie r  (passim), 
si trovano nell’A r c h i v i o  d e l l a  C o n g r e g a z i o n e  d e i  K i t i  i n  
K o m a ; copie nella B i b l i o t e c a  M a g l i a b e c c h i  di  F i r e n z e  
(M». d. B ibl. m onadiche) e nella B i b l i o t e c a  F a b r o n i a n a  i n  P i *
• t o i a ,  Cod. 24. Già Innocenzo X I I  fece fare indagini sui miracoli d'In- 
nocenzo X I ; vedi Diario del 4 marzo 1606 in Studi e docam . IX  196, cfr. 205.

* Il Gì r i s  t i acquistò grandi meriti colle sue dissertazioni, basate su 
fondamentali ricerche archivistiche, in Rer. de» que*t. hi»t. X V I, X X , X X I I I ,  
X X IV , X X X I I I ,  X X X IX .

* SCHBÓoui (Kirckenge*ch. VI 333) chiama Innocenzo X I uno dei papi 
più degni. Anche il Kanke (I I I  111 m.) e lo stesso BbOSCH (1 ■440 ss.) danno 
a Innocenzo X I un giusto riconoscimento. Il Ranke dice, che il papato appare 
in lui t nel suo ufficio più lodevole, di mediatore di pace», Hkriiki.ikck 
( I I I  305) lo chiama uno dei papi migliori. Z óprrr.i.-Bekrati! (nella Uealen- 
tykl. di Ilerzog-Hauck IX * 148) lo dicono «una delle figure più ideali della 
storia dei papi, che difese i diritti della Chiesa con energia, misura e dignità, 
un'anima pura, una personalità che segui vasti piani, alti scopi con mezzi 
onorevoli ».

4 Specialmente I 'Im m iiii si rese assai benemerito colla sua monografia 
uscita nel 1900, basata su fondamentali studi nell-Archivio degli affari esteri 
di Parigi. Dello stesso materiale si servi E . MK llAt'l*. professore vecchio 
cattolico a Berna, di cui l'Immich dice (7 s.) giustamente, che ha • adoperato 
senza nessuna critica, senza una traccia di metodo scientifico » le preziose 
relazioni d'ambasciata francesi, e cosi ha • trattefcjciato una caricatura del 
carattere e del governo del papa ». L ’Immich mostra, come la mancanza di 
criterio del Michaud talvolta rasenti addirittura il comico, e come la sua opera 
abbia valore solo in quanto dà estratti dalla corrispondenza diplomatica, estratti 
che però è necessario saper adoperare criticamente.

* «Come principe della Chiesa*, giudica il B*o»cn (I 441), «è  «la para- 
(tonare ad Adriano VI -  un papa galantuomo, che ha commessi errori e sbagli, 
ma di cattive azioni, neppure una ».
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© un ausiliario pronto al sacrificio per i difensori della cristiana 
contro l’IsIam. Ai grandi successi ottenuti nelle guerre turche egli 
ha la parto più grande e addirittura decisiva; i suoi sforzi senza 
tregua per la pace tra  le Potenze cristiane e la  loro unione per la 
lo tta  contro il nemico ereditario, che formano il vero perno dell;» 
sua politica,1 circonderanno sempre la  sua immagine con uno 
splendore di gloria particolare. Non è meno onorevole per lui il 
coraggio intrepido e la perseveranza tenace, con cui seppe tute 
lare di fronte a Luigi X IV  l’indipendenza della San ta  Sede e i di
ritti di essa, allorché Luigi cercò di abbassare anche il Papato, 
come tu tte  1© altre Potenze, a posizione di vassallo. Non fu gin 
francofobia quella che portò ai conflitti colla Francia  che riempi
rono quasi tu tto  il suo pontificato. L ’urto fu prodotto per natu
rale necessità dall’assolutismo statai© del re Sole. M entre tu tti gli 
stati d’Europa trem avano innanzi al potente della Senna, Inno
cenzo X I  difeso « con fermezza am m irabile »,* e con una risolu
zione, ohe ricorda Gregorio V II , la libertà della Chiesa; così fa
cendo egli protesse indirettam ente la libertà europea contro i piani 
di dominazione universale del m onarca francese.

I l  papa agì anche a  favore della libertà d’Europa mediante la 
sua grande politica, m antenuta ferm a sino all’ultimo respiro, di 
unire 1© potenze cristiane contro l ’ultimo attacco  violento del
l’ IsIam. Non fu colpa sua se anche qui verme ad aperto conflitto 
con Luigi X IV , che desiderava i Turchi forti e vittoriosi quali 
alleati contro l’im peratore. Questo è stato appoggiato da Inno
cenzo X I  -  non per sim patia unilaterale verso la casa di Absburgo -  
con tale energia, che Vienna, il baluardo della Germ ania, fu man
tenuta © l’Ungheria riguadagnata alla cultura cristiana; anche qui 
egli agì colla coscienza del suo dovere religioso. D al suo intervento 
a prò «li Leopoldo I  derivò del tu tto  naturalm ente la fondazione 
della monarchia austro-ungarica e lo spostam ento del suo centro 
di gravità nella regione del Danubio.* In  questi rapporti consiste 
il significato storico-universale del suo pontificato, di gran lunga 
il più im portante e glorioso nella seconda m età del secolo decimo- 
settim o.

1 Vedi I xm icb  14, 25, 34« ., 68 110.
* Oiuduto d* I umici! (106).
* Cfr. I m m ic u  110 ». p B iscao rrsa a u s k k  3.
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CA PITO LO  I.

Il pontificato di Alessandro V i l i  (1 6 8 9 -1 6 9 1 ) .

1 .

Durante i tredici anni «li pontificato«!'Innocenzo X I  erano morti
52 card in a li1 e ne erano «tati fa tti solo 43, dimodoché il sacro 
Collegio non contava più «li 62 m em bri. Di questi 62, però, 10 non 
poterono esser presenti a Rom a.* Dei 52, che rim anevano per l’ele
zione, 4 avevano ottenuto il berretto cardinalizio ancora da Inno
cenzo X : Cibo, O ttoboni, Barb«*rini e Maidalchini; 3 altri, Bouillon, 
( ’erri e Acciaioli, l ’avevano avuto da Clemente IX . L a  maggio
ranza «legli elettori dovevano la  loro dignitii, o ad Alessandro V II,
o ai due ultim i papi. Sott«> Alessandro V II erano stati creati gli 
8 cardinali Chigi, B ich i, Franzoni, Altieri, Gregorio Barbarigo, 
Conti, Giulio «Spinola, Delfini. Da Clemente X  eran«> stati nominati 
10: Carpegna, D’Esti^es, Bonsi, Orsini, Colonna, Nerli, Casanata, 
M an ico tti, Spaila e Norfolk. Gli a ltri 27 dovevano tu tti la loro 
elevazione nel supremo senato della Chiesa al papa morto: essi <>rano 
G iam battista Spinola, Pignatelli, Buonvisi, Meliini, Visconti, <’a- 
pizucchi, B ran cati, I)e  Angelis, Ballavicini, Antonio Barbarigo, 
Ciceri, Kollonitsch, Petrucci, Ffln tenberg , DonhoiT, Aguirre, Col-

1 Vedi i nomi in G l" a r x  a c c i I 303 ».
* 11 Î > Camu* chirM> invano a Luigi X IV  il prnnrwio per il viaoiio 

(UkHADI), A U jrandrr V i l i  r i  Ir />■«• de Chamlme*. Berna ISSS. 22). Il Kanuxsi
mori nel viatorio il 27 wttrinbrr. il Iluonvi»i rimai» a Vienna, l’ortocanero. 
I.anca»tre. D urai*«. Rad*iejow»ki e Sal&zar rimanero a casa. < Ri un**' 
troppo tardi. L **  A t t u o  M arrarotti del 27 agonto ISfi» annuncia: « IVr veder 
la »trattura del conclave vi roncone non «olo tutta Koma. ma anco tutto 
il paewe vicino, et per certo «’• che a' tempi nostri mai «e è veduta tanta folla » 
( B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a n a r l e  d i  R a r ità ) . Piano del con
clave nel Iterò. X L IX  48. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .  * l'o«»ic «auriche 
pel rondavo in morte d'Innocenj® X I nella B i b l i o t e c a  n a i i o n a l o  
d i  F i r e n a e ,  CI. V II, n. 34S.
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loredo, Carata, Sacchetti, G inetti, Pam flli, Corsi, Negroni, Astalli, 
Cavalieri, Medici ed Este.

Francesi di nascita erano il D ’Estrées e il Bouillon, tedeschi 
Kollonitsch e Fürstenberg, il quale ultim o, tu ttav ia , per i suoi 
sentim enti era del tu tto  francese.1 Vi erano inoltre un polacco, 
Dönhoff, un inglese, Norfolk, e uno spaglinolo, Aguirre. Gli altri 
45 erano italiani, di cui 17 dello S ta to  ecclesiastico, 6 di Genova, 
7 della Toscana, 5 di Venezia ed 1 di Lucca. Il p artito  più forte era 
quello dei cardinali d’Innocenzo X I ;  m a, poiché questi aveva go
vernato senza Cardinal nepote, m ancavano di un capo; inoltre la 
loro com pattezza era assai dim inuita anche perchè v’era in essi 
un gruppo a  parte, gli « zelanti », che, secondo lo spirito d’Inno
cenzo X I ,  dichiarava di volere scegliere il più degno senza nessun 
riguardo a interessi politici. Erano i cardinali O ttoboni, Orsini, 
Carafa, Casanata, Colloredo, Barbarigo il giovane, Xerli, Ciceri e 
Pignatelli.*

I capiparte più antichi, Chigi ed A ltieri, conoscendo il loro 
piccolo numero, si erano riuniti. Ad essi aderirono Pam flli ed Astalli, 
come pure il Medici, che, quale rappresentante dell'im peratore e 
del re di Spugna, si tirò dietro ancora i cardinali Kollonitsch e 
Aguirre. Il D 'E strées, plenipotenziario francese, era seguito da 
Maidalchini, Bouillon, Ronsi o Fflretenberg.*

A cagione della guerra universale, che allora trasform ava mezza 
Europa in un cam po di battaglia, la posizione che avrebbe assunto 
il nuovo papa era d’im portanza notevole. Le granili Potenze, per
tanto, si dettero m olta premura d'influire sull’elezione. Da rappre
sentante desili interessi francesi fungeva il D ’Estrées, cui tu ttav ia  
furono aggiunti, come persone di fiducia di Luigi X IV , anche il 
vecchio duca de Chaulnes e il m archese de Torcy.* Anche la Spagna

1 Nei « *  Prognostica epigrammatica ex nomino orninola de cardinalibu» 
ad pontificatimi adspirantibu» > è detto del Frtrstenberg:

(ialini e« an Teuto T 
Teuto neo Calla» n  f 
Quid f Xihil. ergo mane.

C o d .  X' 369 della B i b l i o t e c a  n a z i o n a l e  d i  B e r l i n o .
* Ye«li il * memoriale, redatto già priuia dell'inizio del conclave verosi

milmente dal cardinale M ed icived i I‘ktkvceli.1  III  316».). sulle condizioni 
dei partiti nel sacro Collegio nell’A r e  b i v i o  C a m p e l l o  a S p o l e t o ,  
Mi.  92. p. 31 ». Questi cardinali vi sono designa'! come < Volanti di coscienza ». 
Pompeo Scarlatti nella sua * reiasione a Leopoldo I del 3 settembre I6K9 li 
chiama * fazione di Dio » ( A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a ) .  Consi- 
denuioni sulla situazione dei partiti con caratteristica dei cardinali in Ire *  me
moriali conservati nell'A r c h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a ,  che 
furono citati dal BisciiorrsHACSES (U) ss.).

* Cfr. Wa h h ju sd  16»*. Xel • memoriale dell'A r c h i v i o  C a m p e l l o  
citato sopra anche il Cardinal d'F.ste compare quale « Francese certo ».

* Vedi E 15LF.K I6S; G èriv  nella Rer. Jet qunri. hut. X X I I  138 a.; D f- 
BRUF.I. in firr. d'kirt. erriti. X V  (1914) 288»».. 297 »»., 302.



»so

era doppiamente rappresentai a, dal cardinale Medici e dall’amba* 
sciatore m archese de Cogolludo. Segnò l’inizio di una nuova èra 
il fatto , che questa volta gli Absburgo uscirono dal riserbo finora 
osservato. A ll’im peratore Leopoldo non bastò il cardinale Medici e 
pertanto destinò alla tu tela  dei suoi interessi il principe Antonio 
Liechtenstein quale inviato straordinario.1 N onostante tu tte  
queste misure preventive, ai rappresentanti dei sovrani presso il 
conclave, la cui clausura avvenne la  sera del 23 agosto, non era 
riserbata nessuna parte decisiva.*

Le votazioni dei primi quattordici giorni si successero senza 
risultato, perchè una quantità di elettori giunse m an mano.* 
Fallita  la candidatura del romano Caplzucchi, sembrò per un certo 
tempo avere grandi probabilità uno dei più degni membri del 
sacro Collegio, Gregorio B arbarigo .' Allorché il principe Liech
tenstein il 20 settem bre entrò a  Rom a, le strade della cittì» erano 
piene della voce, che il Barbarigo fosse già eletto .* Ma presto si 
seppe, ch ’egli aveva pregato di desistere dalla sua esaltazione.* 

Con grande impazienza erano aspettati i cardinali francesi 
Bouillon, Bonsi © Fürstenberg; essi arrivarono col duca di Chaul- 
nes il 23 settem bre.7 Poiché i cardinali richiesero dallo < 'hanines

* Vedi WABUnmD 101».; Bi*ciioriTiiAf»KN Am ., I S m .j IHititUEL, 
loc. cit. 498 88. L ’iztruzione dell'imperatore per il Kollonitach, ilei 7 settem- 
bre 1689, in Maukbk 237 s.

* Oltre la relazione a stampa, Conciare fatto per la tede iwunI« d'inno- 
erm o X I ,  Colonia 1690, vi »uno numero»« relazioni manoscritte, di cui ha 
dato un buon prospetto I'Kim .er (143). All'* I»tona del conclave, citata  da 
Itti secondo la copia dell'A r c h i v i o  • e g r e t o p o n t i f i c i a  ( Mùcell. 
X I 133, p. 1 ss.), dedicata al cardinale Oftoboni, manca il nome dell'autore 
anche nel Val. 10.173. Emo, però, è fatto in tin * mi. coni iterato da me al. 
l'anta della collezione Corv ¡sieri; ivi è detto e*pre*»a«nente « copiato daU'ori- 
ginale che è da Mag. Urbano Giorii ». Una relazione molto particolareggiata 
di tutte le votazioni è in C. Cassina, *  Diario. Val. 839o, B i b l i o t e c a  
V a t i c  a  n a . Riunione degli scrutini nel Ilo eh. 4438 e Val. 8228. ivi. Sugli 
strapazzi del Conclave vedi le lettere del Cibo al fratello in data 8 e 22 otto
bre 1689, presso Messi 10.

* Vedi gli • Arrisi Mare • ca lli  del 27 agosto, 3 e 17 settembre 1689, B i 
b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  d i  R o m a .  .Aerando i precisi
* dati nel Ilarb. 4439 al primo scrutinio del 24 agosto erano < praesente» 29, 
aegroti absentes a scrutinio 2. aW n tc* a Caria . . .  ». 1131 agosto il rapporto 
era di 43 -1 -16 , il 22 settembre 48 -2 -12 . B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .

* Cfr. l ’arte 1 di questo voi. p. 405. Tuttavia comparve allora contro 
il Barbarigo una velenosa * satira; vedi in iob. 3160, B i b l i o t e c a  V a 
t i  c a n a  .

* Vedi le relazioni in BisciiorrsHAVSKJS 29«». Cfr. M k iu cd , Ale*»«- 
drt V i l i  23. 33.

* Vedi *  Arriso Mare trotti del 24 settembre 1689. loc. cit.
» S'on solo il 27, come dà il WAltKMtMt (164), seguendo il Condare di 

A letm ndro V i l i  61. Il Giorio (• Istoria del conclave) dà «■»pressamente il
23 settem bre ( A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o ,  loc. rit.).Concor
dano con questa data le * liste degii scrutisi Del ifàrb. 4439, che il 23 settetn-



la  rinunzia alla  libertà di quartiere e in proposito »’intavolarono 
tra tta tiv e , i cardinali francesi entrarono in conclave solo il 27.1 
Il Liechtenstein, che non sollevò nessuna pretesa simile ai rappre
sentanti della Francia, aveva già il 21* settem bre avuto udienza 
Solenne alla porta del conclave. Lo Chaulnes venne ricevuto il
2 ottobre.* Ma allora il conclave aveva già preso la piega decisiva.* 

Il cardinale Pietro O ttoboni fu considerato universalm ente «lui 
principio come il candidato più degno della tiara .* L'influente 
ed esperto Chigi l'aveva preso in considerazione fin dall'inizio 
del conclave; ma tu ttav ia  dovette procedere prudentem ente, perchè 
l’Ottoboni aveva qualche avversario già per il fa tto  di esser vene
ziano. Il potente partito degli Zelanti era tu ttav ia  per lui, e al Chigi 
riusel di guadagnare il Medici e a ll’ultimo anche l ’A ltieri. L ’impe
ratore avrebbe preferito un altro candidato, Luigi X IV  da prin
cipio aveva addirittura respinto l’O ttoboni. Ma tan to  il Liechten
stein quanto i Francesi dovettero adattarsi al fa tto  compiuto. 
Luigi X IV  aveva insistito a  domandare, come premio per la sua 
adesione all’elezione dell'O ttoboni, l ’impegno da parte dell'eli
gendo e del nepote di lui di conferm are incondizionatamente i 
vescovi gallicani, di accettare il Lavardin com e am basciatore e 
di aprire tra tta tiv e  sulla libertà «li quartiere. Il nepote del cardi
nale O ttoboni, giovane di 22 anni, fu tanto  im prudente da fan* 
allo Chaulnes promesse circa  la nom ina del vescovo di Beauvais 
a cardinale, la conferma dei vescovi e l’allontanam ento del Ca
soni, odiato dai Francesi. Ma il cardinale O ttoboni stesso non 
volle sapere di un m ercato simile. Ai cardinali francesi egli disse 
«li desiderare la composizione dei dissidi colla Francia , m a senza 
danno «lei suo onore e della sua coscienza.* .Sembra, tu ttavia , che i 
sostenitori «Iella sua elezione dessero malleveria, che queste assicu
razioni molto generiche assumerebbero forme precise.* Il D ’Estrées 
desiderava una promessa impegnativa, non dietro ordine scritto
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bri» notano: « l ’nMwntw 4S. aegrot i ab*entc4 a scrutinio 3. abaente* a Curia !•: 
nl»w-ute* in Urbe a conclavi »: Bouillon. Bonsi e Fùrstenberg.

1 27 (settembre: « l*rae*eute.< in conclavi 50, «egroti absentc* a scrutinio 3. 
abgentea a l'uria 9. ab»-»* a conclavi in Urbe Spinola *. I«oe. cit.

1 Cfr C e t r i c k i . i . i  III 3 3 3 :  HtSCUorrsiiACSKN 3 4  ¡w .

* 11 bene intornialo redattore degli .tm » i Maretcolli • annuncia il 1° otto
bre I«ISSt: * Si dice quasi che conclusa la prattica per Ottoboni, non appet
tandosi che il concorso de' Francesi *. B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  K i u a -  
n u e I e d i  K o m a .

* Vedi le tenti molliamo in BucnorpsttArsEX 41.
* Vedi «»r.itts in AVt. dee quest. h>*t. X X II  14«» *■>. Cfr. B ishqfksìhacìes 

40 che si riferisce anche ad altre testimoniarne. le quali mostrano chiara- 
niente. che l'Ottoboui non ha comperato la sua nomina con promesse a 
Luigi X IV .

* Vedi B n n t o m t u a i x  47.



È eletto papa il cardinale P. Ottoboni. 391

dello ChauLnes dovette cedere.1 Così il cardinale P ietro  Ottoboni 
ottenne la  sera del 6 ottobre i voti di tu tti i cardinali presenti.* 

L 'eletto esitò un momento, se chiam arsi Urbano od Alessandro. 
.Ma prevalse il senso di riconoscenza per Flavio  Chigi, al quale 
principalmente doveva la sua elevazione, sebbene egli avesse inco
minciato la  sua carriera sotto Urbano V i l i .  Egli scelse perciò il 
nome di Alessandro V i l i .*

Dopoché il secolo xv aveva visto tre papi veneziani, per più 
di duecento anni la tiara  non era toccata  a  nessun tiglio della c ittà  
•Ielle lagune. S i comprende, che la repubblica di S . Marco facesse 
degli splendidi festeggiamenti ‘ e deputasse a  felicitare l’eletto 
un’am basciata straordinaria di o tto  nobili.*

La fam iglia Ottoboni, secondo alcuni scrittori, era oriunda di 
Padova, secondo altri della Dalmazia. Da circa quarant’anni era 
stata accolta  nella nobiltà veneziana.* Pietro O ttoboni, nato il
22 aprile 1610 a  Venezia, studiò a Padova entram bi i d iritti e  a 
20 anni si recò a Rom a, dove segui la ordinaria carriera prela
tizia.1 Urbano V i l i  lo nominò dapprima referendario delle due 
Segnature, quindi governatore di Terni, Rieti e Spoleto, lilial
mente nel 1043 Uditore «Iella R ota.* Il modo eccellente con cui 
egli tenne questo ufficio dieci anni fu rim eritato da Innocenzo X  
il 19 febbraio 1652 con il conferimento «Iella dignità cardina
lizia.* Per migliorare le comlizioui finanziarie dell’Ottoboni il papa 
gli conferì nel 1654 il vescovato «li Breccia,10 ch’egli tenne «lieci

1 Gé r js , loc. cit. 144.
* Vedi  ̂Giorìo, loc. cit. Secondo • B a r b .  4439 furono all'elezione: » Prae- 

“ente« in conclavi 49 [non S I. come danno il BtAclloFrsilACSKN (loc. cit.) 
e anche il IU thru el (loc. cit. 511)1, aegroti in conclavi O. abMinUw a Curia » 
(era morto, cioè, nel frattempo anche il Kanuzzi), aboentem a conciari in Urbe 
Spinola et Xegronu*. aegroti in domibu» cui» ». I/Ottoboni ebbe • vota 19. 
icrew ut 29 ». B i b l i o t e c a  V ' a t i c a n a .

* • Glorio, loc. cit.
* Relazione delle ulupendiarime Itate e fmorbi falli nell'indila rillà di l'enetia 

per Vesaltazione delt'em. Ottoboni et«., \ enrzia 1689.
* B  »bozz i  - B e r «  h e t .  Relaiioni.  Rama II 408.
* Cfr. L it ta .  Famiglie t. 43. Sullo »lemma vedi P a *I* i Fkajisoxi, A r

mario! 4«.
1 G c a r s a c c i  I 3 1 4 » .
* 13 novembre 1A43. die» l’Ottoboni nel «tuo * Diario. OUab. 1073. B i • 

b l i o t e c a  V a t i c a n a .
* O r Parte I di questo voi. p. 144 * • Su ll»  mei» exigentibu* meriti* divina 

faventc grafia et he illimitate S. I). X . Innocentii X  et ituttanlia «er. reipublicae 
Venetae » [«egui la sua nomina), dice l'Ottoboni nel *uo • Diario, loc. cit.

“  « • Creace ogni giorno il cardinale Ottoboni nel concetto della corte. 
NAfntlo un compitifwimo Minori* di tratto cortane. di parole affettuone, pieno 
di lettere e d’una diaiuvoltura nel negotio. che *i cattiva l'affetto di chiunque 
ha occasione di trattar »eco: emendo negli ultimi mnfti del pontificato di Inno
cenzo vacata la chiesa di Broncia, ne fu provedut-« dal Papa, e n'havea gran



92 Afcssandro V il i .  1689-1091. Capitolo I.

an n i.1 D urante questo tempo egli si oppose con energia a moti cin
tic i locali.* Il prestigio dell’Ottoboni presso la Curia andò crescendo. 
Non si apprezzava solo il suo ampio sapere, ma anche la sua ama
bilità e le sue maniere di tra ttare  naturali, senza sforzo. Come Da
tario  sotto Clemente I X  l ’Ottoboni lasciò il ricordo migliore per hi 
sua abitudine di sbrigar presto gli affari.3 D otato di rigoroso senso 
giuridico, egli si uni allo « squadrone volante », e già nel 1667 passò 
per il candidato di questo alla dignità suprema.4 So tto  Innocenzo X I 
la sua influenza fu grande; al papa non dispiaceva la franchezza 
ili lui. I Francesi, che sotto Clemente I X  si erano espressi ancora 
m olto favorevolmente sul conto dell’O ttoboni,* ora non avevano 
per lui biasimi sufficienti, perchè nei conflitti con Luigi X IV  
si mise dalla p arte  «l’innoeenzo X I .  T u ttav ia  lo stesso cardinale 
D ’E strées dovette riconoscere, che l ’O ttoboni nel suo atteggia
m ento rispetto alla F ran cia  non si era  fa tto  guidare da cabale e 
spirito di parte, m a solo dai principi del d iritto  canonico.' Anche 
in teologia m orale l’Ottoboni era m olto esperto. Della sua larjja 
cerchia d’interessi testim onia la biblioteca im ponente ch’egli misi- 
insieme, arricch ita  costantem ente con m anoscritti e stam pe rare.7 
D otto , integrt) di costum i, estrem am ente avveduto, egli era consi
derato come uno «lei membri più capaci, meglio inform ati e più 
degni del sacro Collegio.® Come lati sfavorevoli del suo carattere 
s’indicavano la sua bramosia di danaro e in correlazione con questa

bisogno, hnrendo la sua casa per la compra dulia nobiltà e per la di lui promo
tion« al cardinalato fatt« spese considerabilissime >. Kelatione del Marche«- 
Nerli, Ilarb. 5191 p. 149*' g., li  i b 1 i o t  e c a V a t i c a n a .  Ivi Otto*. 
3249/51. • Lettere scritte dal cardinale I*. Ottoboni, vescovo di Brescia, 
a Pier Francesco favonio suo agente in Roma.

1 Vedi U u h k i .i . i IV 500. Il N o t a i s  ( X I  79) dico erroneamente. c h e  
l’Ottoboni sarebbe stato por un certo tempo anche vescovo di Torcello.

• Hkkmm, Ileretici IV 723»». Ivi 720 sui busto di marmo eretto ad 
Alessandro V i l i  nel duomo di Brescia.

'  «Ancora adesso la Dataria lo sospira. Era sbrigativo», dice P. A. Pan
cotti, • DeacrUione della vita di molti Pontefici (da Alessandro VI a Cle
mente X I), terminata nel 1713, p. 103', Cod. ¡tal. 93, B i b l i o t e c a  n a 
t i o n a l e  d i  M o n a c o .

♦ Vedi la reiasione in CrÉRtX, Jx>ui* X IV  vol. II 2<>4.
* Vedi ivi 207, 243, 290.
• Vedi GÉ.RIX nella Rrr. de* quest, k it i. X X  145.
* Sll’KKL. Róm. Urrirktr IV  32.
* •Scrittura politica, del 1 «ISO, nell'A r c h i v i o L i e c h t e n s t e i n  

d i  V i e n n a  e nell'A r c h  i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a ,  tradotta 
dal DUBRCBL. loc. eit. 512«. Similmente Scarlatti nel suo • Discorso prepa
rativo, A r c h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a ;  vediBi.*«-iiorrs- 
lU U in  42. • isolazione del cardinale Pio del 0 aprile 10S6. A r c h i v i o  di  
S t a t o  d i  V i e n n a .  Cfr. anche I' • Jm «s> M am m tli  in data 19 gen
naio 1 «isti |< il primo soggetto habbia oggi la corte di Roma »). B i b l i o 
t e c a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  d i  R o m a .



R itratto  e abitudini del papa. 393

il suo am ore sm oderato per i congiunti.1 Ma egli era in contrasto 
col suo predecessore anche per un altro aspetto. M entre questi si 
era m ostrato estrem am ente rigido, ritirato  e «li poche parole, Ales
sandro nella sua affabilità era accessibile a tu tti, largo di favori, 
e alla m aniera veneziana abbondevole in espressioni cortesi. Egli 
si faceva incontro a tu tti amichevolmente con il suo « portam ento 
nobile, ancora straordinariam ente eretto data la sua grave età , la 
sua fisionomia aperta, ilare, la sua dolcezza di natura ».* Teneva 
fermo tenacem ente con i diplomatici a quel che aveva riconosciuto 
giusto, m a cercava di ev itare in ciò tu tte  le asprezze non necessarie.* 
Nonostante i suoi o ttan t’anni, era sempre ancora una figura impo
nente; la sua bella faccia virile con la barba intera è resa ott im a
mente dalla statua sepolcrale in S . P ietro .4 Anche di spirito era 
tuttora straordinariam ente fresco 4 ed estrem am ente attivo . Il 
papa si levava all’alba per m ettere quindi mano agli affari col 
più grande fervore. Si occupava personalmente di tu tte  le questioni 
importanti, dimodoché faceva figura di essere il proprio ministro, 
incessantemente attivo . Gli riusciva utile in ciò la sua grande 
accortezza e la sua facilità  rara nel padroneggiare gli affari.* Etili 
voleva veder tu tto , e invece non far guardare nessuno nelle sue 
faccende. Perciò egli si rifiutò di nominare nuovi cam erieri di onore, 
perchè non voleva spie intorno a  sè. Per lo stesso motivo aflidò 
la pulizia delle sue camere ad un servitore, che non sapeva nè log- 
«ere nè scrivere.’

1 Vedi i • memoriali citati «opra p. prec- n. S i> p. Siti, n. IO. l ’fr. B l- 
•CIIOKF8IIACSBX 42 e Di lIRt'EL 513.

* Vedi la relaziono di Girol. Landò in B a r o u i  B e w iik t , flomn II 435, 
•l'iella del Liechtenstein in Bi#cBor»w*AraEii »0 e I*  *  Bela t ione del ponti- 
ficaio di 1*. Aletwuuidro V il i  dal Abbate Cornacchia. «e«Tet. del barone de Vi» », 
ueU’ l 'r i .  1700 p. 310. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .

* Chaulne* pmwo G é r i n  nella Rer. Jet qm**t. kit!. XXII 163.
* Ritratto di P . SdtBXCK nel di Ini Konst toneet, Amsterdam 1690. e preiuo 

G c a r jsa c c i I 313. Bu»to in marni» contemporaneo proveniente da Roma, 
nel M u n o o  c i v i c o  d i  F r a n c o f o r t e  « o l  M e n o ,  Liebighau* 
Xr. 332: busto di bronzo di uno scolaro del Bernini a landra: vedi C. D rv h t 
a s ii E . FoKTXfM, l'alaloyue of t ir  B ra n i«  iw thè Snmtk Krnttngtu» li«w«m. 
Londra 1878, 7 -8 . La «tatua di ìI  minrir~ V il i  in t ’rbino venne «alvata nel 
1798, |i«rohè l'arvivwcovo la cambiò in un «anto; vedi G u u v ix t , I rbtma «  
H n o  territorio nel periotlo frameeme I I , l  rbino 1807. 77.

* Vedi • Scarlatti, loc. cit.
* • . ,S. ?>«* è indefe—a nell'operare, «ente tu li« , riwdve lutto e ordina 

tutto m-nza molto travagli» avendo una RTanditeima ooinprelien»iva facilità 
et ««eruzione * (relazione del novembre I6MI, A r c h i v i o  L i e c h t e n u t e i n  
d i V i e n n a ) .  Cfr. la * relazione del cardinale CSoè» del 1*1 ottobre 1689,
A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a .

> • Avvito Maremotli del 18 ottobre 1689, B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  
E n i  n.n e i e  d i  R o m a ;  * relazione di K. Pallavicini del 31 dicembre 1689, 
A r c h i v i o  di  S t a t o  d i  V i e n n a ;  relazione del duca di Chauines
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Il nuovo papa divenne presto assai popolare presso i Romani. 
Prim a la  girandola meravigliosa nel giorno dell’incoronazione,1 
poi gli archi di trionfo per la presa di possesso del Laterano * con
quistarono il popolo desideroso di spettacoli. P iacque altresì, 
che il papa si mostrasse di più e t alora uscisse in  carrozza privata- 
m ente.* Quando poi si ebbero anche remissioni di tasse,4 una 
politica più libera nel commercio dei grani,5 e m olteplici provve
dimenti per il bene della città ,* il giubilo non conobbe più limiti. 
U na medaglia coniata in onore di Alessandro lo esaltò come il 
restauratore del benessere pubblico.7 P er i Rom ani rientrava in

in Retv. iles quest, flint. X X  150. Cora« rileva giustamente il B isch o ffsh au sen  
(93). non hì può dunque parlare con il Liechtenstein di un governo collaterale 
propriamente detto.

1 * « La girandola è »tata la piti numerosa e bella che a' tempi nostri s i a  
inai stata veduta.» • Avviso Marescotli del 22 ottobre 1089, loc. cit.

* * Avviso MartsrtUi del 29 ottobre 1089, ivi. Cfr. CANCELLIERI, Possessi 
303 ss.

* Cfr. gli * .-I crini M aresadti del 17 dicembre 1689 e 17 giugno 1690, 
loc. cit.

* * A fr iso  Marescotli del 2« novembre 1689, ivi. Cfr. Ree. de* quest, hist 
X X t l  192; B  isciloFFSHAT'RKN 60 n. 13. Il BROSCII (I 447) rileva, che la 
perdita di 200.000 scudi per le remissioni di tasse non distrusse l’equilibrio 
«lei bilancio.

* Vedi B enig ni 04 ss. Sull'editto qui menzionato per l'estirpazione delle 
talpe vedi F. M. N’ io r is o li . Lettera nella quale si considera T in rat urne fatto 
da' la/ti nella ( 'ampagna di Roma l'anno 1090, Ferrara 1693.

* Cura per la pulizia delle strade: * A rriso M arescjtli del 18 ottobre 1639. 
loc. cit.; Misure di difesa contro la peste: * .Irci«» Maresrolti del 13 gennai«’ 
1690, ivi. Cfr. le • ordinanze sulla peste «lei 4. 8 e 9 gennaio 1690 in Editti \ 
61 p. 4 1 6 s.. A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .

’ Ve«li Benigni, loc. cit. Un appunto contemporaneo giudica: • Alli 16 Feb
braio 1691 morì Alessandro ottavo con gran dispiacere e danno della città 
di Koma per il suo breve pontificato, perchè se più campava, haveva destinato 
a far molte cose a prò del pubblico e sollevamento del popolo. Gli artisti nel 
breve corso del suo |mntiflcato tutti lavoravano, e se ne vedde segni evidenti 
del loro guadagno nel Monte della Pietà, nel quale nel detto tempo furono 
riscossi la maggior parte delli pegni che vi erano, inditio manifesto che nel 
detto pontificato correva del denaro » (Paso lin i. Documenti 39). Tuttavia 
anche Alessandro VI II. specialmente dopo la sua morte, fu bersaglio di satire 
e libelli velenosi. Molto «liflusa in manoscritto è la * Confessione di P. Ale*- 
sandro V il i  fatta al suo confessore il P. Giuseppe Gesuita negli ultimi e*tremi 
«Iella sua vita, citata dal R ak k e  III  206 • secondo un « M». Roto. * e riftu 
tata a ragione come contraria alla verità: B  o m a , Itarb . I .X I  1, (MUtb. 3163 
p. 264. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a ,  e Rolognetti 275. A r c h i v i o  
s e g r e t o  p o n t i f i c i o ;  F r a n c o f o r t e  s u l  M e n o ,  B i b l i o 
t e c a  c i v i c a ,  Ms. (ìlauburg. 31;  B i b l i o t e c a  n a z i o n a l e  di  
V i e n n a  6351 p. 179 ss.; copia, comperata a Roma nel 1902, in  m i»  
p o s s e s s o .  Un * Kpitaphium satiricum nellYXtoft. 3160 p. 21. loc. cit. 
Piuttosto contro il cardinale Oltoboui è diretta una * Canzone nella B i - 
h l i o t e c a  L .  B e n  v e d u t i  d i  G u b b i o .  Annuito, però, a questi 
scritti ostili abbiamo anche poesie in favore di Alessandro V ili  e del suo



questo anche la rinascita del C arnevale1 e la rappresentazione 
pubblica di opere, che si tornò a  concedere dopo qualche esita
zione.*

La fisionomia rigorosa, austera, che l’ascetico Innocenzo X I  
aveva impressa alla v ita romana, venne fortem ente cancellata 
dalla rinascita del nepotismo.* Subito dopo la sua elezione Ales
sandro V i l i  fece venire i suoi parenti da Venezia a Rom a, e, non 
polendosi riprom ettere per la sua età avanzata un pontificato assai 
lungo, si affrettò a  fornirli il più rapidam ente possibile di uffici e 
ricchezze. Il suo pronipote Pietro Ottoboni aveva appeiut indossalo 
le vesti prelatizie, che già riceveva altresì la ricca abbazia di 
chiara valle.4 Già il 7 novembre egli vien nominato cardinale <* 

nipote padrone ». Nel concistoro il Colloredo ricordò, che anche 
Carlo Borromeo aveva avuto la porpora in età altrettanto  giovanile.* 
Pietro O ttoboni, però, non divenne un altro Carlo Borromeo. Egli 
ebbe le cariche di « Sopraintendente generale » dello S ta to  eccle
siastico e di Vicecancelliere.* Vi si aggiunsero ancora ricche pre- 
bende e l'anno successivo la legazione di Avignone. Ma per quanto 
alte fossero le entrate del nepotc -  50.000 scudi aU'anno, secondo 
altri 70.000 7 — esse, tu ttavia , non bastavano lontanissimamente 
ai suoi bisogni. Ci si crede trasportati ancora una volta nell’età 
della rinascenza, quando si constata quali tesori di argenterie, 
arazzi, quadri, antichità, libri rari e m anoscritti il cardinale accu
mulo nella Cancelleria.* Questo goditore della vita aveva una

Rinascita del nepotismo. 31*5

»••potè, coti particolarmente nell * (Mlob. 1725; cfr. PUOLIKI, /iirum rnti 
5*1 •*.. »7 g*. 1 « Privilegi. Menaioni e grazie eonceaae da Akaaaudro Vi l i  alli 
-"Idati «  milizie dello Stato eeeleahutieo » Mino pubblicati da F. S a n a t i s i  
■sella .VMtmi Antologia 3* serie IV ( ISS3). Xr. 31-41.

* Vedi •.trrwri Mareswtti del 7 gennaio e II febbraio 1680, loc. cit.
1 Ir. Cl e m e n t i , Carnevale 5 4 «  **•

* Cir. • A r r it i M a rrid iti del 9. 23 e 30 dicembre 165*0, loc. cit.
* • Ifora si vede un'altra Roma, «crire K. Pallavicini già il 26 novem

bre 1689. A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a .
4 Vedi • . I in m  Mareteotti del 22 ottobre I6 S 9 . loe. cit.
4 Vedi • Arto eon*i*t„ B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .
* Cfr. • .1 rrim  M o n to n i  del 12 n o v em bre I6H9. lo c. c i t .  e  la  relazione 

in Bl<MTioFF9itAL*SEX 53 .
* Vedi Pancetti. • Vita dei Pontefici ( vedi »opra p. 392. n. 3) e  BiaCIIOrES- 

*u r « E x  5 6 .
4 Vedi • .1 rriin  ìlaretrMU  dell'11 febbraio l*»90, loc. cit.; ClCoaMA, /«eri.-. 

F é»« . \* 631 a». Cfr. • .Irrù o  MaremvUt del 3 giugno 1890: « Il cardinale 
Ottoboni ba comprati li famo»i arazzi della fu Regina di Suctia. prosi prima 

gl'imperiali nel «u ro  di Mantova, e poi da fio»taro Adolfo padre di detta 
Regina nel nacco di Praga, come anco la famoaa libraria della medesima, haven- 
done congegnato molti libri alla Biblioteca Vaticana, la quale «li quelli era 
l»rira, havendone gl altri uniti alla propria» (loc. cit.}. L"n arazzo colla rap 
presentazione della Sacra Famiglia, prorenieote dal cardinale Ottoboni, è 
tuttora conservato in Vaticano.
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condotta c o b I  poco ecclesiastica, che il papa dovette intervenir**.* 
E g li »’interessava, più che degli affari, di altre cose; era un protet
tore degli scrittori, a cui, come per esempio al Montfaucon, mi**» 
a  liberissima disposizione i suoi tesori m anoscritti.2 Cosi pure m 
mostrò grande amico del teatro e della m usica.* Compose un’opera 
«Colombo », che nel carnevale 1091 fu eseguita nel teatro  di Tur 
«li Nona, ma, secondo quanto riferisce il marchese di Coulanges, 
non ebbe successo.4 P ietro  O ttoboni tenne solo il tito lo  di s e g r e  

tario  <li stato . L a  direzione degli affari avrebbe dovuto toccare .1 
monsignore R ubini, figlio di una sorella del papa e vescovo di Vi 
cerasa, a cui fu anche d ata  la legazione di U rbino;* ma di latto 
Alessandro V i l i  fu il proprio segretario di stato.®

Antonio O ttoboni, padre del cardinale nepote, fu generale dell; 
Chiesa e com andante delle truppe pontificie.7 Egli era altrettanto 
am ante della v ita  quanto suo figlio. N ell’ultim o giorno ili Carne 
vale del 1690 dette nel teatro di Tor di Nona un ballo splendido, 
secondo gli usi della sua p atria  veneziana. Questo cosidetto « Fe 
stino », fu uno spettacelo del tu tto  nuovo per Rom a.*

Un altro nepote, il « gobbo e zoppo » Marco O ttoboni,* ebbe I; 
sopraintendenza sulle fortezze m arittim e e galee dello S tato  e* 
clesiastico. 11 papa gli comperò, m a con i suoi mezzi privati,** per 
170.000 scudi il ducato di Piano e lo ammogliò il 14 ottobre 1699 
con Tarquinia Colonna, la  pronipote del cardinale A ltieri." Marco

1 Cfir. la * relazione di K. Pallavicini del 26 novembre 16S9. A r c h i v i o  
d i  S t a t o  d i  V i e n n a ,  e Rev. de* quest. hi*t. X X  149.

* Cfr. Coati a -L it zi, Codice* m**. graeci (Hiob. ì'atic. lìib l., Romae 1 *93, 
LTV s.

* * Amatore di musica, poesia e di allegrezze, scrive R. Pallavicini il 
15 ottobre 1689 a Leopoldo I , A r c h i v i o  d i  S t a t o  di  V i e n n a -

* Il passo dai Vcm oire* de M. DB Coklasc.es (Parigi 1820), che anche 
nel resto contengono elementi storico-culturali interessanti per la vita di allora 
in Roma, è riprodotto in A fr.M 0t.L0 . Teatri 182».

* Vedi la relazione in BmcnOFKSHACSEs 56. Segretario dei B ren a  ad 
principe*  ( A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o )  fu Frane. Maria Spi
nola.

* t ’fr. ’ Vita critica de’ cardinali 1696 ( B i b l i o t e c a  L i e c h t e n 
s t e i n  di  V i e n n a), che fa del Rubini un ritratto a*sai sfavorevole: non 
avendo avuto nulla da fare, egli è caduto in una vita completamente mondana- 
R. Pallavicini • riferisce il 26 novembre 1689. che Ottoboni, t'higi e Medici 
sono i cardinali più influenti, ma il papa. • superiore a tu tti, non si lascia facil
mente disporre ». A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a .

’ Vedi • .irriso  .\lare*catti del 3 dicembre 1689. loc. cit.
* Vedi Al>r.uoi.t.o, Teatri 179 s.
* Così lo chiama R. Pallavicini nella sua * relazione del 26 novembre 1689, 

loc. cit.
*  t'fr. P a so lin i. Documenti 47.
"  Vedi C. Cassina, • Diario, nel Voi. 8390. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a ;  

B n c u o m tu c tE !!  143*.
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ricevette com e abitazione il Palazzo Ludovici al Corso.1 Contem
poraneamente gli O ttoboni entrarono in rapporti di parentela con 
an'altra famiglia principesca romana: la pronipote del papa, Cor
nelia Zeno, per adozione una O ttoboni, si sposò col principe di l ’a 
lo  trina.2 Del resto Alessandro V i l i  non rimase più esente di altri 
papi nepotistici da dispiaceri molteplici procacciatigli dai nepoti.* 
Il papa provvide con uguale larghezza anche ai suoi fam iliari; 
alludendo alla sua età avanzata, usava dire colla sua maniera 
gioviale: « Affrettiam o al possibile, perché sono sonate le 23 bore ■>.*

L 'am basciatore francese, duca di Chaulnes, cercò di sfruttare 
il grande am ore di Alessandro V i l i  per i congiunti a favore del 
suo re. Ma dovette sperim entare ben presto, che il papa era molto 
indipendente e non accordava nessuna influenza ai suoi congiunti 
siiuli affari di governo.5 Tuttavia era inevitabile, che il nepotismo 
gettasse ripetutam ente le sue ombri* sul pontificato di Alessan
dro V il i .

2.

Per quanto le grandi Potenze europee si com battessero fra loro 
*u 1 campo di battaglia, esse avevano tu ttavia  fa tto  causa comune 
n**l conclave del 1689 per l’elevazione del cardinale O ttoboni; 
il nuovo papa potè quindi fare al tempo stesso i suoi ringrazia- 
nienti a ll’im peratore, come ai re di Spagna e di Francia.* A causa 
•Iella partecipazione del cardinale Norfolk una lettera simile fu 
diretta a  Giacomo I I  in Inghilterra.’

1 Vedi * .1 rrùio Mareuntti del 2 dicembre I69<>. « Con molta sollecitudine 
«  va ri «arrendo il Palazzo Ludovisio del principe D. Marco O tblw ni, crederi 
Per portarvi«! in breve ad habitare in un quarto del medefimo M-nxa alcuno 
incomodo delle fabriche. Si è disegnato di far (tettare a terra alcune case. 
rhe guardano al Pio Luogo de’ letterari nel «"orno, per farri una nova pineta. 
-■Ilecitandoni intanto la riunione d'alcune acque «marni«-, per nobilitarlo mag- 
Stormente con bellissime fontane ». B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  K m a 
n n e ]  e d i  R o m a .  Ivi in * . irriso  del 19 novembre 1689 una notiti» 
•nterewante per la storia architettonica di Roma: • Bw ta quasi terminata 
la facciata del nuovo Palazzo Mazzarini al Corso che rione« delle più belle n 
*ontuose fabriche di Roma ».

* Vedi B isc iio ffsh a cse x  145 ».
* Cfr. ivi 121 ».
* Cosi !’• .irriso  J ia m r  ,il, del 12 novembre 18*9. loc. cit. Un'altra ver

done in • Pancetti. loc. cit.
* Vedi le relazioni nella R tr. de* qmsti. 4« t. XXII U *. ISO. 152.
* Vedi • le ttere  di proprio pugno scritte da Alessandro V il i ,  tutte colla 

data del 16 ottobre 1689. A rm. 4.5 t. 41, p. I M i . ,  A r c h i v i o  s e g r e t o  
P o n t i f i c i o .

1 Vedi *  ivi p. 161. La risposta di Giacomo II. del 26 novembre 1689 
*1* Dublino, in PcrxKDORr I II  45; inoltre K to rr  V 12.
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('o lla  sorte di questo infelice m onarca sem brava anche legata 
quella della religione catto lica nella Gran Bretagna. Alessandro V ili 
aveva affidato perciò ad una congregazione cardinalizia l ’esame 
degli affari inglesi; al tempo stesso questa doveva discutere sui 
mezzi per ristabilire la pace nella cristian ità .1 In  quanto alla do
manda di Giacomo l ì  di sussidi, il papa non poteva, ni* voleva 
¡•»(•coglierla; egli era persuaso, che la forza delle armi non baste 
rebbe per il ritorno degli Stu art. C’era da sperare di piti, egli cre
deva, da una pace generale.* Non si poteva però confidare in un 
successo di una mediazione di pace pontificia, se il papa non m 
comportasse im parzialm ente il più possibile. Perciò le stesse let 
fere di ringraziamento summenzionate erano concepite in termini 
così generali, che non se ne potevano ricavare sim patie parti
colari per una delle Potenze belligeranti.

P er quanto anche Alessandro V i l i  ponesse mente fin da prin 
ci pio a  un contegno imparziale rispetto alle Potenze,* tu ttavia non 
poteva rinnegare l’amore alla sua patria, colla quale era rimasto 
sempre in relazione strettissim a.4 Fu  per lui una gioia particolare 
di poter procedere alla canonizzazione di un com patriota, Lorenz«* 
Giustiniani, cui egli aggiudicò l’onore degli a ltari insieme con Gio
vanni de Sahaguu, Pasquale Baylon, Giovanni di Dio e Giovanni 
da Capistrano.*

D ate le disposizioni favorevoli del papa per Venezia, rius. i 
facile a ll’am basciatore della repubblica di 8 .  .Marco, G irolam o 
Landò, di ottenere un aiuto cospicuo per la guerra, che la repul» 
blica conduceva in .Mi»rea. Il papa accordò m ediante la soppres
sione di un’abbazia un sussidio considerevole* e permise l’arrola- 
m ento di truppe nello S ta to  ecclesiastico, il che dette luogo a 
torbidi locali.7 Inoltre »'gli mise a disposizione di Venezia 1500 sol

1 Vedi • .Irei«» Marenrotti del 18 ottobre 1689, B i b l i o t e c a  V i t 
t o r i o  E m a n u e l e  d i  R o m a .

* Vedi K t.orr V 14. t'ir, il * Breve del 27 dicembre 1689 alla ree in-» 
inglese. Brrria Alrsti mi ri V i l i ,  A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .

* B isc iio rrs iu v sK s 91.
* Vedi il copioso • carteggio nell'fMIoò. 3269. 3270, 3272 3282. B i b l i o 

t e c a  V a t i c a n a .
* I.e canoniuasioni furono decine il 23 agosto 1690; vedi • Acta con*i*< • 

B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .  I.a solennità ebbe luogo il 16 ottobre 169 0 . 
vedi • .4rri*© MaretcoHi del 21 ottobre 1690, loc. c it., e * Breve a Vene*»* 
del 21 ottobre 1690. /{reno. A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .  iiu' 
nuovi natiti cfr. XoYAES X I 94 ». Il paliotto preaio*« usato p<*r questa »ole«» 
■liti*, e regalato dal papa a S . Pietro, è uno dei più belli del genere conservai» 
nel Tesoro di S. Pietro.

* Cfr. BtscuorrstiAVSKS 61, 63.
’ l 'ir , gli • .4 rr iti Marrmvtti del 7 e 29 gennaio 1690. loc. cit. B k "“  "  

1 448 »#. Maggiori particolari nella • Itelatione del Abbate Cornacchia. I f' 
1706 p. 316 B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .  Cfr. anche le relazioni citate 
dal B isc iio ffsb a csb n  p. »6.
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dati e un certo numero di galere, spendendoci 100.000 scudi,1 e si 
adoperò per aiuti da parte dei Genovesi.* Inviò  al doge Francesco 
Morosi ni nell’ aprile 1090 il cappello benedetto insieme colla 
spada.* Nella sua gioia sincera per i successi «lei Veneziani il papa 
disse in una lettera  del 28 dicem bre 1690, che la loro impresa 
contro il nemico della cristianità era tanto gloriosa, ch'egli rite
neva cosa da poco tu tti i suoi favori.*

A ll’im peratore il papa aveva im partito già nella sua prim a 
lettera la m eritata  lode per quanto aveva fatto  nella guerra turca, 
e poco dopo gli aveva fatto  le congratulazioni per i suoi successi.* 
Ma gli splendidi progressi delle armi im|>erìiili svegliarono la gelosia 
dei Veneziani, e le loro insinuazioni ebbero per conseguenza, che 
Alessandro V i l i  si dimostrò con Leopoldo I molto meno generoso 
in sussidi del suo grande predecessore. V’influì, però, anche il 
riguardo che il papa credette dover usare verso la Francia.* 

Alessandro V i l i  vide sin dal principio con perfetta chiarezza, 
che la questione più im portante da risolvere per lui era quella del 
ristabilim ento della pace religiosa in Francia, ove aumentava sem
pre più il numero dei vescovi non confermati dalla San ta  Sede. 
Nel tentare di porvi rimedio fu di giovamento al papa il fatto, 
••he Luigi X IV , il quale aveva subito una disfatta monde por la 
inflessibilità d’Innocenzo X I ,  venne respinto dalla «Grande Al
leanza» alla difensiva. Alessandro, rendendosi conto nettam ente 
di questa situazione, si mostrò fermo, nonostante ogni tendenza 
conciliativa, con il re di Francia, chiedendo già dal primo giorno 
del suo pontificato la restituzione di Avignone e la rinunzia alili 
libertà del quartiere. Luigi in quest’ultimo rispetto si mostro d i
sposto, perchè sperava ndl'arrendcvolezza del papa sulla questione 
dei vescovi, ove egli si astenesse dall'offesa sistem atica dei diritti 
temporali della Santa Sede.7 Con questo, parò, era espiata solo 
una parte delle grandi usurpazioni a  danno d'Innoceaso X I  e della 
Chiesa. M ancava ancora la cosa più im|H»rtante, il ristabilim ento 
del d iritto della Chiesa, e su questo punto Alessandro non era. di
sposto a nessuna concessione; egli dichiari», che doveva difendere 
i diritti della Chiesa anche colla sua vita.* Fece qualche conces
sione in questioni secondarie, cercò altresì di alimentare le dispo

* Vedi oltre il Biw norriiiA CSK*. Iw. cit.. S o r * * »  X I U2 Gvuuiki,- 
Mo t t i 149 m .

* Vedi i • Brevi a Genova dell’ 11 manto. 13 maggio e 2  settembre 109« , 
/frena, A r c h i v i o  a e g r e t o  p o n i  i f i r i a .

* • Breve dell’S aprile 1600. ivi. Cfr. GCAKXACCl I 318.
* * Breve dell'S a p r i l e  1690, lo«*, r ii.
* • Breve del 22 ottobre I6 S 9 , ivi.
* B is c H o r r s iu ic s E x  5 9  *» .. 6 3  •».
* ( t i u x  nella Rrr. tir* qnr*i i i t l .  X X  153 a».
* Relazione del Liechteuntein del 28  ottobre 1689. in K u ir r  V 13.
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sizioni pacifiche d«'l re di Francia, abbandonando l’atteggiamento 
m olto filoimperiale d’inuocenzo X I .  Ma rimase fermo sul punto 
principale, richiedendo per la conferm a »lei vescovi francesi una 
loro ritrattazione esplicita degli errori, che avevano professato 
nel 1682. Luigi X IV , invece, non voleva am m ettere che lettere 
di devozione, nessuna ritrattazione esplicita degli articoli galli
can i.1 In sostanza tu tte  le tra tta tiv e  seguenti si svolsero intorno 
a  questo punto di differenza.

Quanto il papa tenesse a un componimento delle difficoltà 
ecclesiastiche in Francia, appare dal passo sorprendente, ch’egli 
fece al principio del 1690 nella nom ina dei cardinali.

Il 13 febbraio 1690 ebbe luogo un concistoro, in cui ricevettero 
il cappello rosso: il fiorentino Bernardino Panciatici, Datario 
pontificio; il napoletano Giacomo Cantelm i, allora nunzio straor- 
dinario in Augusta per l’incoronazione dell’elettore romano, arci
duca Giuseppe;* il milanese Ferdinando d’Adda, nunzio sotto 
Innocenzo X I  presso Giacomo I I ;  Luigi Otnodei, pure di Milano, 
nepote «lei cardinale omonimo; il dotto Gian Francesco Albani di 
U rbino, dall’o ttobre 1688 segretario dei B rev i; il senese Carlo 
B ich i, vecchio amico «lei papa; il veneziano G iam battista Rubini; 
finalm ente il genovese G iam battista Costaguti, decano della Ca 
m era apostolica, il tesoriere Giuseppe Renato Im periali e il gover
natore «li Rom a Francesco del Giudice.* A questi «lieci italiani 
Alessandro unì ancora il francese Toussaint «le Forbin  Janson, 
vescovo di Beauvais.4 L ’elevazione «li quest’uomo, per la qual«1 
Luigi X IV  si adoperava «la anni, avvenne senza tener conto della 
protesta dell’im peratore, che nel Forbin vedeva un suo nemico, 
e senza che a  Leopoldo I fosso accordata ugualmente una nuova 
voce nel Collegio «lei cardinali. Per conseguenza il Cardinal von 
Goes col Modici e i due cardinali spagnuoli rimasero in segno di 
protesta lontani «lai concistoro. Motivi superiori determinarono il

1 O É R I X .  loc. ci*. 1 5 8  s s . ;  K l .O P P  V 1 7 » . .  3 3 1 .
* Il Cautelmi era atl Augusta «lai priucipio «lei 1690; vedi H ilte b ra x d t. 

lìeun ion trerkan dlungen  103. La notizia della elezione a re di Giuseppe giunge 
a Koina il 4 febbraio 1690 ( B  tscuo rrs li a  f *  r. s  96). In un concistoro del 6 marzo 
il papa la comunicò ai cardinali con grandi elogi ai meriti di Leopoldo I per 
la lotta contro ì Turchi. * Acta consist., lì i b 1 i o t e c a V a t i c a n a .

* Vedi • Acta consist., loc. cit.; • .Irriso Mar ricotti del 18 febbraio I6W>, 
loc. cit. Sui nuovi cardinali, vedi CkrARN'ACCt I 326 m. (con ritratti). Novak* 
X I 89 ss. e numerosi particolari nella • V'ita critica de’ cardinali, del 1696, 
B i b l i o t e c a  L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a .  Sull'Imperiali con
fronta anche Marche.«! B r o x a c c o r s i  479 **.

* Alessandro VI11 annunciò a Luigi X IV  la nomina dei Forbin con
* Breve del 18 febhraio 1090. Il latore della berretta rossa. Francesco Trevisano, 
venne raccomandato lo stesso giorno con * Brevi ai grandi di Francia ed ancho 
alla Maintenon. Oreria, A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .
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pupa a com portarsi in ta l modo:1 per il ristabilim ento della pace 
religiosa in Fran cia  egli cedette in una questione personale, sebbene 
in tal modo non venisse tenuto conto di un desiderio della corte 
di Vienna in sè giusto, m a non tale da dover essere soddisfatto 
incondizionatamente. Fu  certam ente estranea ad Alessandro qual
siasi intenzione di offendere l’imperatore. Egli aveva protratto la 
nomina, nonostante le pressioni francesi, fin oltre il mese di dicem
bre, e aveva proceduto ad essa solo dopoché il Medici, Cardinal 
protettore della nazione tedesca e spaglinola, e così pure l ’inviato 
dell’Absburgo spagnuolo, ebbero dichiarato che non avevano 
nulla da obbiettare.1 T u ttav ia  si spiega, che l’imperatore conside
rasse come un pregiudizio arrecatogli il fatto , che non si dense un 
contrappeso a ll’influenza francese aum entata nel Collegio cardi
nalizio.*

Colla nomina del Forb in , sempre tenacem ente respinta da 
Innocenzo X I ,  Alessandro V I I I  giunse con Luigi X IV  fino al 
limite estremo dell’arrendevolezza, perché il Forbin aveva parte
cipato a ll’assemblea del 1682. Ma Luigi X IV  si mostrò poco grato. 
La sua ritira ta  precedente si spiega col fatto , che nel 1689 la Grande 
Alleanza l’aveva ridotto alla difensiva. Ora era passato all’ofTon- 
hì va e vi ottenne successi innegabili. Egli fece novamente sentire 
al pontefice l’antica arroganza. Non contento che Alessandro colla 
nomina del Forbin  avesse dato una prova sorprendente del suo 
amore di pace e al tempo stesso della sua indipendenza dai desi
deri dell’im peratore, non contento che un membro dell’assemblea 
del 1682 rivestisse ora la porpora, egli accusò il papa di partigia
neria, perchè nella nomina cardinalizia aveva incluso sudditi spa
glinoli. Ino ltre egli nominò ancora, subito dopo, l ’arcivescovo di 
Parigi De H arlay, il presidente di qucU'assemblea del 1682, come 
suo prossimo cardinale della Corona, seblK*ne non vi fossero asso
lutamente posti vacanti nel sacro Collegio.* Inoltre Luigi comandò 
ai gesuiti francesi di rendersi indipendenti dal loro generale.* 
Non si discorreva di m antenere quanto aveva promesso restituendo 
Avignone: ridare i cannoni portati via e liberare il vescovo prigio
niero di Vaison.* Circa la sua intenzione di mantenere tu ttora in

* Vedi • Acta consist., loc. cit. La nomina pertanto non accadde . Un- 
provùuunente », come dice il Liechtenstein nei «noi *  Diari ( A r c h i v i o  
L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a ) .

• Vedi BiscHorrsHACSEX 97 sa., 177. Ctr. •« Discorso se il vescovo di 
Bove* creato cardinale da Alessandro V il i  meritava 1 opposizione fattagli 
dal cardinale CoUoredo col suo voto nel publico concistoro », A r c h i v i o  
s e g r e t o  p o n t i f i c i o  I I I  20 p. 239.

*  Vedi B i f f C H o r r s t t A C S K X  102 s a .
4 G érin  nella Rer. dei qmeet. kut. X X I I  170.
» I t i  171 » .
• Ivi 176 ss.

P a s t o r ,  S to ria  W  X IV , 1 26
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piedi anche gli articoli gallicani del 1682, non v ’era dubbio. A! 
tem po stesso cercò dissolvere la  Grande Alleanza eccitando la di 
»cordia tra  l’im peratore ed i suoi alleati protestanti. Già poco dopo 
l ’elezione di Alessandro V i l i  egli tentò di far servire a questo scop 
il capo supremo della Chiesa. Volle far credere al papa, che n ell. 
grande lo tta  fra lui e la Grande Alleanza si tra tta v a  di una veni 
« guerra di religione », condotta dalla casa d’A ustria in lega con 
principi protestanti contro il « figlio primogenito », della Chiesa ■■ 
l’espulso re cattolico d’Inghilterra.1 Ma il papa penetrò le inten 
zioni del potente della Senna; egli vide assai bene, a  che mira* 
la domanda di lui, che il papa facesse da m ediatore, « a  protv 
zinne della fede catto lica  », per un arm istizio con l’imperatore, <■ 
dapprincipio non accedette a questo desiderio. Anche la maggio
ranza dei cardinali contraddisse l’opinione francese, che si trattasse 
di una guerra di religione, ma tu ttav ia  propugnò la mediazioni' 
per un arm istizio, a  patto che la Francia  restituisse tu tte  le sin* 
conquiste.* L ’8 luglio 1690 il papa inviò dei Brevi con esortazioni 
alla pace ad ambo le parti,* sebbene prevedesse che alla sua parola 
non sarebbe stato  dato nessun ascolto. In  un’allocuzione ai cardi
nali egli pose il quesito: «Come dobbiamo cond urci! Ogni Corona 
ha i suoi m otivi speciali, che rimangono fuori del terreno, su cui 
la Chiesa può avere azione. All’incontro, io non riesco a  vedere, 
d ata  la forza di ogni parte, che l’una o l’a ltra  di esse senta la ne 
eessità di una conclusione della pace. Io  levo i miei occhi e le mie 
m ani al cielo, prendo ora questa, ora quella decisione, e appena 
presala, non riesco però a vedere, come io possa eseguirla; gli 
ostacoli si erigono giganteschi innanzi a me. L a  Francia  non vuol 
cedere in nulla; essa pone la sua speranza nella guerra, e protrae 
ogni soddisfazione ad a ltri fin dopo la pace. L'im peratore e la 
Spagna avrebbero dovuto soccombere, se non avessero fatto r i
corso alla lega. E  sebbene la lega colle potenze protestanti porti 
con sò m olti svantaggi, essa è però un male necessario, che quelle 
potenze hanno dovuto accettare di fronte ai pericoli molteplici ed 
inaspettati ».*

Nelle tra tta tiv e  sempre rinnovate per il ritiro degli artico li 
gallicani del 1682 il papa, nonostante l’opposizione dei Francesi 
in proposito, insistette nel voler prima consultare i cardinali. Do
poché questi ebbero respinto un progetto di Luigi X IV , se ne con
cordò lilialm ente nel luglio uno, di cui ambedue le parti furono sod 

1 Ivi 161 s.
* Vedi S t lv tc s  I I I  6 2 : K lo p p  V 14 B i s c n o r r s i i A r s E X  159.
* Tento dei • Brevi all'imperatore ed ai re di Francia e Spagna in Hrrria, 

A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .  Cfr. anche * Acta conni*!. B  i - 
b l i o t e c a  V a t i c a n a .

* Vedi K i.o pp  V 16.
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disfatte. A llorché l’Abbé Do Poliginie andò a  Versailles con il 
nuovo progetto, sembrò che la conclusione della pace religiosa 
colla Fran cia  fosse im m inente.1 Ma anche questa volta le spe
ranze del papa erano destinato a rim aner deluse, e questa delusione 
fu in gran parte opera di quel principe francese della Chiesa, che 
doveva la porpora a ll’indulgenza di Alessandro, del cardinale For- 
bin Jsuison. Il re, sapendo di possedere in quest’uomo estrem a
mente abile e capace uno stm m ento docilissimo, stabilì che il car
dinale, andando a  Rom a a  ricevere il cappello rosso, rimanesse 
colà a  sorvegliare il moderato duca di Chaulnes.* 11 2 luglio 1690 
il Forbin  giunse a  Rom a e venne subito condotto dal cardinale 
Ottoboni presso il papa per una scala segreta del Qui rinaie.1 Questi
10 ricevette m olto graziosamente e gli imposi» il cappello cardi
nalizio nel concistoro del 6 luglio.4

Quanto più il Forb in  riconobbe le serie disposizioni di Ales
sandro V i l i  per il componimento dei dissidi colla Francia, tanto 
più tenacem ente insistè nelle richieste gallicane. Cosi facendo, 
''gli agiva del tu tto  secondo le intenzioni del suo signore. Luigi X IV  
rifiutò il progetto di compromesso approvato dallo Chaulnes. 
richiamò il cardinale Bouillon, anch’egli d'idee moderate, e  si affidò 
completamente allo Ja n so n .1

In  tale condizione di cose ad Alessandro non rimase che ricor
rere alle misure più rigorose, già preparate da Innocenzo X I .  Giù 
«lai 30 giugno era redatta ima Costituzione, che non condannava 
«lirettamente le dottrine dell’assemblea vescovile del HìK2, ma di
chiarava la  decisione presa da essa su quelle dottrino e le disposi
zioni esecutive come em anate senza potere, invalide e nulle; la 
Costituzione ora fu sottoscritta, e i rappresentanti «Iella Francia 
furono inform ati, che la sua pubblicazione era inevitabile.* Seb- 
l>ene il Forb in  e Io Chaulnes rispondessero con minaccio, Alessan
dro V i l i  si rivolse di nuovo a  Luigi X IV  personalmente, e al tempo 
stesso anche alla  signora di Maintenon cosi influente sul re.» La  
lettera autografa del 18 dicembre 1690. in cui egli scongiurò ancora 
una volta il re di rid a re  alla Chiesa di Francia la pace, non cambio
11 duro animo del sovrano. Al papa non rimaneva più che poco 
tempo da vivere, allorché gli giunse la lettera di risposta di Luigi 
dell’8 gennaio 1691, che annientò tu tte  le sue speranze di pace.

* G ìk lv  nella l i t e ,  de» fim i. kitt. X X I I  177 ».
* Ivi 183.
* Cfr. il • Diario di C. taurina nel Val. 8390, B i b l i o t e c a  V a t i 

c a n a .
* * Acta consist., loc. cit.
* Vedi G in n ,  loc. rit. 184*., 188.
* Vedi ivi 202 e M. d 'A soklo , Lmtfi X 1Y  e la  8 . Htdr 26.
’  11 Breve alla Maintenon, del 29 dicembre 1690. in ¡ireria. A r c h i v i o

• « g r e t o  p o n t i f i c i o .  Cfr. ora Laxo lo is  nella B *c. d 'k iti. treU t. 1929, 62.
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E gli aveva autorizzato poco prima il nunzio francese Francesco 
Niooolini a  dichiarare, che un compromesso era possibile solo in 
base al progetto concordato con lo Chaulnes dell’estate 1690.* 

D urante gli sforzi instancabili del pontefice per raggiungere 
questo scopo le sue relazioni coll’im peratore erano divenute sempre 
meno buone. Al primo turbam ento, provocato dalla nomina cardi
nalizia del 13 febbraio 1690, si uni un dissidio provocato dalla nuova 
nomina alla nunziatura di Vienna.* S i aggiunse a  ciò la ritrosia di 
Alessandro V i l i  a concedere sussidi por la guerra turca. Dal mag
gio 1690 vi fu m inaccia di rottura form ale tra  Vienna e Koma.* 
Quando poi giunse a  R om a il 28 ottobre la notizia della perdita di 
Belgrado, il papa fu assai costernato; non solo fece fare preghiera 
e processioni per implorare l’aiuto di Dio, m a comandò anche 
d’inviare subito 100.000 fiorini a  V ienna.4 Ma l’aiuto giunse 
troppo tardi, e la somma versata ora solo una parte della contri 
buziono im posta già da Innocenzo X I ,  ma finora non effettuata, 
sulle en trate ecclesiastiche nei paesi spagnuoli.* Da parte imperiale 
si faceva un confronto con quanto aveva dato Innocenzo X I ,  che 
necessariam ente doveva risultar© molto svantaggioso per Ales 
sandro.* Ma il papa doveva preoccuparsi soprattutto di un accordo 
colla Fran cia , e si vide subito quanto fosse diffìcile la sua condi
zione, poiché im m ediatam ente Luigi X IV  si lam entò, che Ales
sandro V i l i  desse pari ¡giallam ente il suo appoggio all’imperatore, 
a questo alleato di principi protestanti « m olto più contro la Francia 
che contro il T u rco » .’

Un peggioramento ulteriore dolio relazioni con Leopoldo I fu 
apportato poi dalla terza ed ultim a creazione cardinalizia di Ales
sandro V I I I ,  del 13 novembre 1690, nella quale, senza riguardo ai

* Vedi G érik , loc. cit. 197 ss. L ’ • istruzione per il Xiccolini. in data 13 gen
naio 1691 è nel Cod. 38 A. 30 p. 179 s. della B i b l i o t e c a  C o r s i n i  
d i  R o m a ,  e ora è stata pubblicata secondo un manoscritto della Biblioteca 
Cas&natense di Roma da M. n 'A n g e lo ,  loc. cit. 5 5  ss.

1 Vedi l’esposiaione particolareggiata in B isciioffshacsen 104 ss.
• Ivi 119 s., 129 s.
♦ • « Sorpreso et agitato l'animo del Papa dall’infausta notitia della perdita 

di Belgrado, si crede nell’obligo indispensabile d’accorrere possibilmente con 
tutti li messi diritti et humani al riparo di maggiori minacciate iatture. Spedi 
però la sera di sabato espresso alla corte di Vienna la scrìtta rimessa di 100** 
fiorini, et publicata per li tre giorni susseguenti un indulge usa in forma di giu
bileo [fece esporre in S . Maria Maggiore il Santissimo e andò egli stesso a 
piedi in processione] con tu tte  le dimostrationi maggiori di compuntione. 
devotione e selo. [Cosi pure tre giorni in S. Prassede con grandissima parte
cipazione del popolo. II papa, affaticato dalle notizie e dagli strapazzi, non 
potè assistere alle funzioni seguenti]». M tri*o  M a r e t e o t t i  dell'8 novembre 1690. 
B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  d i  R o m a .

» Vedi UtscH orrsiucsEN 155.
• Vedi ivi.
* Vedi Gèiin*, loc. cit. 193 ss.
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desideri dell’im peratore, ebbero la porpora Francesco Barberini e 
Lorenzo A ltieri.1 D ecisive per la scelta di questi due prelati furono 
le loro relazioni di parentela coi nepoti del papa.*

A Vienna si era indugiato a lungo a prender misure energiche; 
ora il 29 novem bre si decise, che il rappresentante dell’imperatore, 
principe Liechtenstein, lasciasse Rom a senza udienza di congedo, 
mentre il cardinale Goès, in considerazione del conclave presumi
bilmente vicino, sarebbe rim asto ancora là, ma seiusa aver più 
rapporti colla Curia; a ll’incaricato di affari della nunziatura vien
nese verrebbe in terd etta ogni relazione con la corte imperiale e 
col governo; inoltre Leopoldo I avrebbe diretto una protesta al 
Collegio dei cardinali.* Ma non si giunse ad eseguire questo deci
sioni, perchè nel gennaio 1691 il papa ammalò gravemente.

Ancora l ’i l  novembre 1690 era stato annunciato da Roma, 
••he il vecchio papa godeva della miglior salute. Il suo più gran 
malanno era, che non voleva rammentarsi della sua e tà  e bì dedi
cava con zelo im m utato agli affari della cristianità, soprattutto 
all’accordo colla Francia .4 Effettivam ente Alessandro V i l i  non 
aveva m ai risparm iato le sue forze; anche da vecchio egli lavorava 
come un giovane.* Ma alla fine le sue forze furono esausti». L ’H gen
naio 1691 tenne ancora un concistoro,* otto giorni dopo fu costretto 
a m ettersi in  letto per una resipola alla gam ba.7 Da principio si

1 Vedi * Acta connist., B i b l i o t e c a  V a t i c a n a ;  G b arxacci I 
371 a.; N’ovaes X I  »1 a.: M archesi B co x a cco rs i 544 «a. (au Altieri). • Coni* 
intuizioni fatte  in Pai entrili» da diversi autori (riguardo alla nomina a cardinale 
di Francesco Barberini), nel Barb. X L IV  225, B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .

* Vedi BISCHOFF9HA09EN 142 *8.
'  Vedi ivi 167 a*. Non meno grande che a Vienna era l’erri iasione a Koma. 

Cod scriveva in data 2 dicembre 1190 il segretario di stato all’Uditore Fran
cesco Tucci a Vienna: • «Tutta l'industria et opera de’ ministri cesarci in questa 
corte non tende ad altro se non che ad accender fuoco ed a moltiplicar inveii- 
tioni costà, onde se ne cumulino fra ambedue le parti i dissapori. F.d è assai 
verisimile. anzi si tien per fermo da' più sensali che (intanto che i predetti 
vi si trattengano, non sia per comporsi alcuna differenza. nè farsi cosa di buono. 
Per questa medesima ragione si è allontanato dai medesimi e di qu i il »igr. 
cardinale de Medici, che non poteva • non voleva accomodarli alle loro massime 
e risoluzioni etc. » iVaimoI. di Germania 216 p. 16, A r c h i v i o  s e g r e t o  
p o n t i f i c i o .  Il papa si mostri» contrario all'erezione di un novo F.let
torato per lo Hannover; Ernesto Augusto avrebbe dovuto esser promosso uni
camente nel caso, che effettuasse la sua intenzione di passare alla Chiesa cat
tolica (HlLTEBRAXnT, ReuntoMvfriutndl* ngrm 101 ss.). Oli sforzi dello spinola 
per la riunione (vedi sopra p. 550» furono giudicati da Alessandro V il i ,  come 
pure da Innocenzo X I I ,  più favorevolmente ebe da Innocenzo X I (H ilte - 
b rax d t 80 ss.).

* • Arriso deU’ 11 novembre 1690. B i b l i o t e c a  V i t 
t o r i o  E m a n u e l e  d i  R o m a .

* Vedi la relazione in OÉRis. loc. cit. 19».
* Vedi • Acta consist.. loc. cit.
* Cfr. il » Diario nel Barb. 46S3 p. 4 B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .
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sperò ancora,* m a dal 22 gennaio le condizioni del m alato si fecero 
pericolose;* si chiamò il rinomato chirurgo G am bara di Padova.* 
Ma venne la cancrena,4 e quindi il 29 gennaio ogni speranza fu 
perduta. Alessandro V I I I  lo apprese colla più grande intrepidezz 
e  dedizione piena alla volontà di D io .5 Egli fece chiam are al suo 
letto  di m orte i dodici cardinali, cui aveva affidato l ’accomoda 
m ento dei conflitti francesi. Vennero tu tti, ad eccezione del Cibo, 
malato.* In  loro presenza e coll’aggiunta di due prelati e due 
protonotari come testim oni, egli pronunciò con voce ferm a, tenendo 
il Crocifìsso in mano, la  seguente dichiarazione solenne: Egli aveva 
considerato, che il suo innalzamento alla dignità suprema era 
stato dovuto solo al fa tto , ch’egli era stato  il consigliere fedele del 
suo predecessore e lo aveva sempre rafforzato e incoraggiato a 
difendere nelle contese colla Fran cia  i d iritti della San ta  Sede. Egli 
era  perfettam ente consapevole di ciò che il sacro Collegio aveva 
aspettato da lui, cioè che mettesse ad effetto i consigli dati, man
tenesse quel che Innocenzo X I  aveva fa tto  e difendesse quei di
ritti collo stesso zelo. P er verità egli si era sforzato a comporre 
questi conflitti, ma con piena tu tela  dei d iritti della San ta  Sede, 
in quanto i vescovi francesi sarebbero stati costretti a sconfessare 
tu tto  quanto era accaduto nella loro assem blea. Non avendo po
tu to  ottenerlo, si riteneva obbligato di accordare al sacro Collegio 
la soddisfazione, che questo aspettava da lui, dando comunicazione 
di un B reve preparato al tempo d’ Innoeenzo X I  e più volte esami
nato nelle congregazioni cardinalizie; a questo scopo com andava di 
pubblicare ora il Breve innanzi agli ad unati.’

Dopoché il cardinale Altieri ebbe dato lettura del Breve, datato 
4 agosto 1*>90,® il papa lamentò le condizioni di Europa, la po
tenza dei Turchi, favorita dalla discordia tra i principi cristiani. 
Ma per quanto egli avesse esortato alla pace, le sue parole non ave
vano trovato  ascolto, nè presso gli A ustriaci, nè presso i Francesi. 
Dopo aver esortato alla scelta di un successore degno, egli con
gedò i cardinali, impartendo loro la sua benedizione.*

* • i r r is o  M arttfolli del 20 gennaio 1691, loc. cit.
* Vedi Gé r ijì , loc. cit. 200.
* *  i r r i w  M anicotti del 29 gennaio 1691, loc. cit.
* Vedi OÉRrx, loc. cit.
* • i r r i t o  Manicotti del 3 febbraio 1691, loc. cit.
* Ks»i erano, »econdo 1' *  .irrìso  M anicotti del 3 febbraio 1691 (oltre 

il Cibo): Chigi. Altieri. Carpegna. Colonna, N’erli. Casanata, Mareacotti, Capi- 
succhi. I)rancati, l’anciatici e Astalli.

’ Vedi la reiasione del Forbin a Luigi X IV  del 10 febbraio 1691, in Gé r is , 
Ino. cit. 201 a. Cfr. il dispaccio del Landò in B rosch I 450, il quale fraintende 
il documento.

* Riprodotto in liu ti. X X  67 ss. e nella Coll. Loc. I 831 s.
* Vedi *  .Irrìso M anicotti del 3 febbraio 1691. loc. cit. Cfr. l'appunto 

dall'Archirio Ronconi pugni in P aso lin i. Documenti 44 s.
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Ancora il 30 gennaio Alessandro V i l i  dettò una lettera a 
Luigi X IV . Vi diceva, che, prossimo a render conto al tribunale 
di Dio, cosciente del suo dovere, egli dichiarava nulle tu tte  le de
cisioni prese in  Fran cia  contro i d iritti della Chiesa e l’autorità 
della San ta  Sode. Comunicando questo al re, lo pregava di compor
tarsi adesso finalm ente come si addiceva al primogenito della 
Chiesa.1

Da questo momento in poi il morente passò il tempo in esercizi 
religiosi, m a fece entrare ancora quasi tu tti i cardinali. Dopo aver 
ricevuto devotam ente il Viatico e l’E strem a Unzione, morì il 
1° febbraio 1691, in età di 81 anni.1

Il Breve del papa morente non contiene, come ò stato  creduto, 
una condanna dom m atica degli articoli gallicani, ma dichiara solo
-  questo, però, con tu tta  risolutezza - ,  che la Dichiarazione del 
1682 e la sua conferm a da parte del re, e cosi pure l ’editto sulle 
regalie sono giuridicamente nulli e senza forza obbligatoria.* In 
altre parole: il B reve non intende pronunciarsi sulla dottrina «lei 
Quattro articoli, ma dichiara, che l’assemblea del 1682 non aveva 
nessun diritto di formulare i quattro principi, e quindi la sua 
decisione ò invalida giuridicamente. Anche cosi il Breve fece il 
suo effetto: i Francesi in Rom a, spaventati e sconvolti, spedirono 
Mibito un corriere a  Parigi;4 essi riconobbero, ehe il Breve colpiva 
al cuore le tendenze di politica ecclesiastica di Luigi X IV .

Con quest’ultimo suo atto  Alessandro V i l i  si mostrò degno 
successore d ’Innocenzo X I .  Ambedue perseguirono lo stesso scopo, 
il ristabilim ento del d iritto della Chiesa, l’uno con una resistenza 
inflessibile, l’altro con una arrendevolezza estrema, che tuttavia 
mantenne pienamente i diritti della Santa Sede.* Luigi X IV  
giudicò opportuno sopportare tranquillam ente la cassazione dei 
«noi ed itti, sebbene i gallicani fossero favorevoli a contromisure.« 
Questo fu già un primo successo. Si può «lire, che al papa morente 
spetta il m erito di aver preparato la v ittoria flruUe della San ta  Sede

1 Vedi Bf.knini, I l  e r e t i c i  737.
* • Verso le 22 bore, die» il Liechtenstein nei »uoi diari, loc. eit. Con

fronta • .irr iw  Manicotti del 3 febbraio ISSI, loc. «it. e • Relazione della 
autopsia del cadavere di I’. Alessandro V ili  fatta 2 febbraio 1691 da Ipp. 
Magnani, chirurgo del P alano, nel Vat. S22». B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .

* Vedi D c b r c k l  nel Die». apolnfétiqu* de la foi calk. II . Parigi 1924. 
266«.

* Vedi oltre le relazioni degli imperiali citate dal B isìIIO ffsh acsex  172, 
n. 50, anche 1’ • Arrieo Manemtti del 3 febbraio 1681 (loc. cit.): «Tal ina- 
•pettata risolutione e diehiaratione della 8. 8 .. «»come riempi di ronfuaione 
li Krance»i, mandan<lone questo ambaaciatore un corriere in tran cia , ro*i 
produsse un gran stupore alla corte, venendo da to lti inalzata con elogii ».

* Vedi BiscnoFrsnAi*sEx 178 a».
* C fr. P h il l ip s  3 8 8  m .
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in questo affare,1 e che in ciò sta  il significato del suo breve governa 
Quel Breve è per Alessandro V i l i  un monumento più nobile del 
sepolcro sfarzoso, coll’erezione del quale suo nepote volle immor
talare la memoria del prozio.* Ino ltre il nome di papa Ottoboni 
sopravvive ancora nel mondo scientifico grazie alla donazione di 
m anoscritti a ll’Archivio ed alla  B ib lio teca del V aticano, a  cui egli 
assegnò una parte dei tesori della regina Cristina da lui acquistali.* 
T u tta  la ricca collezione della regina nordica passò quindi al Vati 
cano per opera di Benedetto X IV .

Sotto  il papato di Alessandro V i l i  sorse anche un’associazione 
per promuovere studi letterari. La regina di Svezia Cristina aveva 
fondata il 24 gennaio 165»> un’accadem ia, in cui si trattavano argo
menti di m orale;4 i suoi membri si unirono il 5 ottobre 1690 in 
un’associazione, che si prefisse il compito di curare la purezza della 
lingua m aterna. Poiché la  nuova accadem ia intendeva opporsi 
a ll’am pollosità e preoccuparsi della sem plicità e naturalezza del
l’espressione, essa si denominò, dal paese pastorale dell’antichità, 
« Arcadia ». L ’idea si propagò: dopo pochi anni associazioni si

* G iu d iz io  del B i s c i i o f k s h a c s e n  (1 8 2  s s .) .
* Il monumento erotto nella navata sinistra di S. Pietro, che secondo un 

disegno di esso del conte Enrico di San Martino fu terminato nel 1725, mostra 
una grande ricchezza di marini; di alabastro e d'oro. La statua di bronzo del 
papa, di Giuseppe Bertosi, è opera eccellente; meno riuscite sono le statue 
di marmo della Religione e della Prudenza e il rilievo della canonizzazione 
dei cinque «ulti, di Angelo de' Bossi (cfr. B e r o n e r  103; S o b o t k a  nel Jahrb. 
iter preu*». Kun*t*amml. 1914. 42). L'iscrizione in G o a r n a c c i  I 320 e F o r 
c e l l a  VI 171. • Ristretto delle spese fatte dal cardinale Ottoboni nel depo
sito d'Alessandro V il i  nel l'ul. 7483, p. 226 ss.. B i b l i o t e c a  V a t i 
c a n a .  Una • relazione sul trasporto del cadavere uel nuovo sepolcro, in 
data, Koma 20 febbraio 1706, nell’Offofc. 1288 p. 160, ivi. Cfr. • I n w  
Marrarotti del 20 febbraio 1706, loc. cit. Per la storia dell'arte sono interes
santi i seguenti * . I r m i  Marearotti: 29 luglio 1690: « È  uscito ordine del car
dinale Vicario, che li pittori non possino far quadro di sorte alcuna da esporsi 
nelle chiese, se prima non sarà approvato da S. E ., e ciò d'ordine pontificio 
per oviare alti scandali delle pitture indecenti nelle chiese a. 5 novembre 1690: 
« Con l'occasione della capclla, che s’è tenuta questa mattina dal S . Collegio 
per la festa di S. Carlo, a’è scoperto il bel quadro all'altare maggiore di smisu
rata grandessa, che viene stimata la pii) bell'opera di quante n’habbia fatte 
tln'hora il famoso Carlo Maratti Romano. Voleva il cardinale Vicario far coprire
il nudo d’un angelo, ma il pittore se gl’è opposto » . B i b l i o t e c a  V i t 
t o r i o  E m a n u e l e  di  R o m a .

* C fr . GUARXÀCC! I 3S4; GRAUXRT II 404 .435 ; B l C X E  I II  3 5 ); DrPIK. 
Forachungen in 8  eh ir eden 121; P rL C O K -H A B T TC ìSO , Iter ttalicum  142 ss.; C a 
r i n i ,  Ilibl. Vaticana 91 s s . ;  C o u a - L u u ,  Cod. aut. graeei (Htoboniani Vatt- 
canae l i  ibi., Rotnae 1893, x v ,  X X  VII s . ,  l i i  S i c k e l ,  Sòm itche BenehU  IV 
32 s s . Alessandro V il i  acquistò per la sua biblioteca personale la Biblioteca 
Alteraps, col fa m o s o  Pontificale, che per opera di Benedetto X IV  passò alla 
V aticana; vedi Codire* Vaticani teleclt I I I : .Vìntali!re. Pontificale Ottobonia- 
nnm, Cod. OUob. 501, B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .

* Cfr. P arte I di questo voi. p. 362.
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mili quasi dappertutto in Ita lia  avevano aderito a ll’accademia 
romana. Lo stesso Alessandro V i l i  vi si inscrisse, e il suo esempio 
fu seguito dai papi fino agli ultim i tempi. F ra  i 14 primi fonda
tori i nomi più conosciuti sono quelli del Crescimbeni (m. 1728), 
autore dell’opera apprezzata Istoria della rolgar poesia, del Gravina 
fin. 1718), dello Zappi (in. 1719); anche il più tardi cardinale Tour- 
non fu tra  essi. In  seguito furono accademici rinomati Ciampini, 
Fabretti, l ’archeologo Buonaroti, il cardinale Noris, il B ianchini, e 
nel campo delle scienze naturali il Malpighi, il Lancisi, il Viviani, 
il Redi, il M agalotti. F ra  i poeti dell’accadem ia sono da ricordare 
il Filicaia e il cardinale Polignac. A uno degli accademici toccò 
anche l’onore della beatificazione: trattasi del valente liturgista 
Francesco M aria Tomm asi.1

3.

Alessandro V i l i ,  come si pronunciò sul gallicanesimo, cosi 
fece su particolari questioni controverse riguardanti li» scienza 
morale e sul giansenismo.

Dopoché Innocenze» X I  ebbe condannato proposizioni, che 
/ul terreno della dottrina morale allentavano troppo i vincoli del 
dovere a  profitto «Iella libertà, gli avversari dei giansenisti richie
sero, che anche il loro rigore eccessivo venisse s o t t o p o s t o  in Roma 
ad un esame. Innocenzo concesse l’esame, ma dovette lasciare i 
giudizio fintile al suo successore.’

Prim a, tu ttav ia , che Alessandro V III  si pronunciasse sulle 
proposizioni giansenistiche presentate, segui un giudizio su due 
tesi dal campo dei loro avversari. Già più volte la proposizione, 
«•he l ’am ore di Dio consiste nell’osservanza dei suoi precetti, era 
stata esagerata fino alla conseguenza, che dunque non occorresse 
in tu tta  la v ita  un a tto  esplicito di amore di Dio. Un bai-celliere

* Isid oro  C a ris i. L'Arcadia dal ¡690 al ¡890. Memori* storiche. Roma
*801; Albo offerto dagli Arcadi a 8. 8. P io  X loro ¡'attore mateimo nei dme 
9<*bilei sacerdotale ed episcopale ¡908- ¡909, Roma lHOft; quivi V. ItlUllOU 
tratta del Bosco Parranio, A. Mo s a c i  della biblioter« d'Arcadia, V. Prixki- 
vaiai della nuova Pinacoteca Vaticana, 8 . S a l t a t i * !  della Pinacoteca d'Ar- 
cadia. Sul Serbanti ed i »noi attacchi al Gravina vedi I .a x c it  nella l'nqa- 
nsebe Reme X V  (1895) 1 4 7 » . Anche il Vico ed il Muratori appartennero 
» colonie dell*Arcadia fuori di Roma (ivi 14«). Sol luogo di riunione dell'Acca 
detnia vedi X ib b t II 167. I•emioni colà relative ad Abmuuidro V il i ,  Bene, 
detto X I I I ,  P io V I etc. in F o r c e l la  X I I I  532*. (JfolU ic iutemwanti «ull'ar- 
codia poMon desumersi dall’ A r c h i v i o  dell' A r c a d i a  a R o m a ,  pur« 
troppo molto minomnuo]. X . d. T .

* Cfr. sopra p. 316*.
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aveva rinnovato ancora questo vecchio errore nel collegio dei 
gesuiti a Pont-à-M ousson, contraddetto bensì anche dai gesuiti 
Alessandro V i l i  lo condannò di nuovo il 24 agosto 1690.1 Con
tem poraneam ente fu condannata una seconda proposizione, che 
destò più scalpore. Si tra ttav a  del cosiddetto peccato filosofico.
I teologi si erano posti da lungo tem po la questione, se ogni pec- 
cato, come trasgressione della legge divina, sia un’offesa di Dio, 
anche da parte di colui, che senza sua colpa non conosce il vero 
Dio o peccando non pensa a Lui. Nelle proposizioni enunciate dal 
gesuita Musnier nel 1686 a  Digione, quindi da un altro gesuita 
«lei Belgio, nel 1690 per esercizi di disputa, la possibilità e la 
realtà di questi peccati « filosofici » sem brava afferm ata od a l
meno non esclusa. L ’Arnauld prese in mano la questione per 
denunziare in cinque s c r i t t i* la nuova eresia al papa ed ai vescovi, 
ai principi, alle autorità; egli sosteneva, che i gesuiti erano co
stretti secondo i loro principi ad am m ettere, che si facciano una 
quantità  innumerevole di peccati, che non sono peccati « teologici », 
e cioè non sono offese di Dio e non m eritano la  pena eterna. L ’ac
cusa non era giusta neppure contro il Musnier, poiché, come questi 
dichiarava espressam ente, la tesi di lui era intesa solo condiziona
tam ente: egli aveva voluto dire unicamente, che, dato che esista 
una ignoranza di Dio non colpevole, poteva darsi una trasgres 
sione dell’ordinamento retto, che non fosse un’offesa di Dio, e 
quindi un peccato puram ente « filosofico ». Ma in ogni modo la tesi 
di Digione non era form ulata chiaram ente e venne condannata a 
ragione da Alessandro V i l i .  Così veniva asserita una verità impor 
tan te , che nella sacra scrittu ra è ripetutam ente espressa, ed è 
conferm ata anche dalle recentissim e indagini etnologiche, e cioè, 
che anche il pagano, non ostante il suo Pantheon svariato, conosce 
ancoro sufficientem ente il vero Dio. La disputa sul peccato filoso
fico ora stata  frattan to  agitata  in larghi am bienti; essa forni occa
sione ai giansenisti «li fa r poesie satiriche sui gesuiti, che presto 
furono can tate  per le strade,® per non dire degli scritti polemici 
sull’argom ento.4

Al passo contro taluni eccessi degli avversari dei g ian sen isti 
seguì ora, alla  fine del 1690, l’esecuzione di quanto era stato  proget
tato  da lungo tempo contro i giansenisti stessi.* Il papa, bensì,

* L e  B aCKBLBT nel Dici, ile tkéol. calh. I (1903) 749 -751; D e m i s g e k  
n. 1289».; [D’A v rio n t] I I I  336-342; D. B o u h o c r s , Smtimrnt de* JJtuiie* 
touchnnt le prche i>hilo*ophique, Parigi 1690; SOXXKRVOOXL V 288, 1470*.

1 ¿Ettore* X X X I  1-397.
* [D'Avriont] I I I  341.
4 Sommkrvogkl V 1470-1473; cfr. 288.
* I .E  B a c h k l k t , lo c .  c i t .  751-763; D e x z i x g e r  n. 1291-1321; [D’Avrj- 

o s t ]  111 342-350. Un * J m t o  M anicotti d el 12 a g o s to  1690 annuncia, che
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condannò espressamente solo 31 delle 96 proposizioni già inorimi- 
ri ite sotto Innocenzo X I ;  ma dichiarò, ohe il suo silenzio in questo 
rispetto non significava ancora approvazione. Le prime 15 di queste 
proposizioni riguardano dottrine della cerehia d’idee di Giansenio, 
che gli am ici di questo, nonostante la condanna delle cinque pro
posizioni da parte d’Innocenzo X , pensavano ancora di poter 
salvare. Seguono poi otto proposizioni dirette contro il libro di 
Arnauld sulla comunione frequente; sono così rigettate le dot
trine sul ricevim ento dei sacram enti della Penitenza e dell’Euca- 
rt stia, che sono il fondamento del libro dell’Arnauld, senza («servi 
aderite espressamente, come pure dottrine affini sulla Penitenza 
e la Confessione. A ll’Arnauld, che aveva sostenuto esser falsa la 
Bolla di Urbano V i l i  contro il libro di Giansenio, m ira anche l ’ul
tima delle 31 proposizioni, afferm ante che la Bolla i> perfettam ente 
autentica; le due precedenti condannano attacchi gallicani a ll’in
fallibilità pontificia ed esagerazioni nell’alta valutazione di 8 . Ago
stino. Le cinque tesi rim anenti (nr. 24 -28 ) riguardano il culto di 
Maria e delle immagini e l’intenzione necessaria per somministrare 
i sacramenti. U na delle proposizioni condannate (n. 3) è in relazione 
eolia disputa sul probabilismo; viene dichiarato falso, che non si 
possa seguire un’opinione verosimile, neppure se ha il più alto 
-'rado di verosimiglianza.1

La condanna delle 31 proposizioni fu naturalmente im duro 
colpo per i giansenisti. Essi cercarono di pararlo, presentando la 
«■ondanna come equivoca o sostenendo ch’era estorta e colpiva sol
tanto proposizioni, elio nessuno aveva insegnato.* Ma si «* in grado 
d'indicare con precisione i nomi dei teologi, cui debbonsi ascrivere 
le singole proposizioni. Lo Gerl*eron qualificò il decreto di con
danna come una ignominia per il 8 . Ufficio e una vergogna per il 
pontificato di Alessandro V i l i .  Il Du Vaueel scrisse al Quesnel dopo 
la morte di Alessandro di non essersi potuto risolvere ad andare ai 
funerali del papa; Quesnel non essere l’unico a  riguardare il morto 
come scomunicato.* L ’Arnauld espresse pure il suo astio, ma lo 
motivò col nepotismo di Alessandro.*

giovedì « in Piazza di 8 . Lorenzo in I.ocina per fé»»* di «letto Santo
fu abbruciato artificiosamente Diogiw dentro la botte, alludendo alla pena 
meritata dall’inventore del peccato filosofico, contro dei quale in breve uscirà 
rigoroso decreto .. B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  d i  K o m a .  
C f r .  B e r n i n i  IV  728 s.

* La proposizione viene attribuita al teologo lo vanirlo. Giovanni Sinnich; 
«fi. F r . I J e i x is q e r . J. Sinmich, D<U*eldorf 1929, 196 a».

Ar s a c i .!), DifficuMs propoi** à i l .  Htryarrl, Tunire  .!;»*<»/.*«« d* 
Hoù-k~Duc] (JCurre* X X V  178; L e B a c h e le t . loc. cit. 751. 762.

* [D’Av r ig x t] I I I  348».
* « Pape qui s’est rendu l’opprobre du 8. S ii*«  et l'eiécraticin de tona 

1« gena de bien, par le «caudale« renouvellement qu ii a  fait du népo- 
‘«m e». Lettera del 26 gennaio 1694. tK u rm  III 733.
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I l quietismo, che sotto Innocenzo X I  aveva avuto una pari«' 
im portante,1 non era ancora com pletam ente spento sotto il sui 
cessore; anche sotto di lui, si ode tu tto ra  di arresti per opinioni del 
genere.* Il cardinale Petrucci, nel cui processo Alessandro V ili, 
corno cardinale O ttoboni, aveva pronunciato un giudizio severo, 
venne relegato da lui nel suo vescovato di Iesi.*

Non fu presum ibilm ente senza influenza delle correnti gianse 
rustiche francesi una alterazione im portante arrecata da Ales
sandro V i l i  allo sviluppo delle missioni cinesi. Con B olla  del 10 
aprile 1690 egli eresse il vescovato di Nangking, con a ltra  del 10 
agosto seguente il vescovato di P ekino.4 Fu  un passo di grande por
ta ta , che sembrò annunciare una soluzione di continuità con il 
procedimento preferito sinora. I  predecessori im m ediati di Ales
sandro V I I I  avevano cercato di em anciparsi dal patronato porto
ghese, nominando per la  Cina non vescovi, m a vicari apostolici. 
Ora il papa tornava ad Istituire in Cina vescovati veri e propri e 
nelle Bolle d’istituzione li sottoponeva di nuovo espressamente ;il 
patronato portoghese, di cui si riconoscevano i d iritti mai soppressi. 
Certo non è neppure un caso, che il primo vescovo di Pekino, B er
nardino della Chiesa, fosse preso non, come il Pallu ed altri, dai 
preti secolari francesi, m a da un Ordine, quello francescano. Si 
tra tta v a  dunque di un ritorno a  consuetudini più antiche, e le 
conseguenze di questo passo im portante si fecero presto sentire.

Alessandro N'III cercò altresì di promuovere le missioni, diri 
gendosi con lettere solenni ai singoli sovrani, sotto cui i messag
geri della fede esercitavano il loro ufficio. Così il 24 luglio 1690 
diresse un Breve all’imperatore dei T atari e dei Cinesi, lo ringraziò  
per il suo favore verso i gesuiti, da lui appreso per mezzo di 
Claudio Filippo Grim aldi, e gli raccomandò il latore della lettera, 
Francesco M aria Spinola, con i suoi com pagni.* Un Breve del 27 
maggio 1690 ricordò allo Scià di Persia i privilegi concessi da suo 
padre ai cristiani in Armenia.* Nei paesi del Caucaso un principe 
si era  fa tto  cristiano e ne aveva dato notizia al papa. A lessan
dro V i l i  gliene espresse il 30 dicembre 1690 la  sua gioia e formulò 
la speranza che Dio illuminerebbe anche i sudditi; a  ciò contribui
rebbe molto l’accordo con altri principi.*

1 Cfr. »opra p. 324 ss.
* • A crito Marr*cotti del 3 giugno 1690, loc. cit.
* D cn o s , Statino» 247. Cfr. «opra p. 333 ss.
* Ju »  ponti). I I  122 «>., 125 8».; X o v a e s  X I 100.
* « • Ulu»tr. et potenti»», utriusque Tatariae et Si nani m imperatori ». 

lire  e ia . A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o ;  S ynopnt aetornm  412- 
In n o ceiu o X II confermò questo documento; vedi ivi 414.

* * *  Privilegia, quae re i paren» tutu chriatianis in Armenia indul*it *. 
A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o ,  loc. cit.

* * A « Barxinu» princep» in Iberia ». ivi.



CAPITOLO II.

Innocenzo X II . -  II conclave del 1691. -  Precedenti e prime mi
sure del nuovo papa. -  Riforme nello Stato della Chiesa. -  
Attività edilizia in Iloma.

Il conclave, le cui porte si chiusero la sora del 12 febbraio 
1691, era destinato a divenire il più lungo di tu tto  il secolo x v n .1 
Il Collegio cardinalizio era allora al completo con i suoi 70 membri; 
ma al primo giorno ce n’erano solo 38. Ben presto, tu ttavia, il 
iiumero crebbe. I l 19 febbraio erano già 44, e  a ll’ultim a votazione 
presero parte 61 cardinali.*

I Più importanti delle relazioni dei conclavisti elencato dall’ElsuHt <l'rio. 
'ecJkt 143«.) (tono le relaxioni di ambasciata, in parte in PxTBCCKU.1 H I. 
quelle imperiali in W aiirmun» 289»». Inoltre adopero anche gli • A m it i  
ìfareteotti ( B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  d i  K o rn a ) e le
* relazioni di un agente molto bene informato, da me trovato nell'A r c h i r i o  
L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a ,  fase. 24. Esatto • listo di scrutinio 
‘lei cardinale Astalli nel Vai. 8229-823«» e del cardinale Kr. Barberini nel 
/¡arò. 4444 e 4445 (qui anche il piano del conclave). B i b l i o t e c a  V a 
t i c a n a .

* 13 febbraio, 1° scrutinio: «praes. 38. ab», a Curia 27. ab» ab urbe 5«;
2° scrutinio: « praes. 40 ».

14 febbraio, 1° scrutinio: pres. 40.
2° scrutinio: pre*. 42.

18 febbraio: pre«. 43.
19 febbraio: pres. 44.
27 febbraio: pre». 46.
1° marco: pre*. 47.
II marzo: pres. 48.
12 marzo: pres. 50.
13 marzo: pres. 51.
18 marzo: pres. 53.
21 marzo: pres. 57.
24 marzo: « praes. 57. ab», a  Caria 10 ».
28 marzo: pres. 61.

6 aprile: pres. 63.
17 aprile: pres. 62.
13 giugno: pre». 61.

* Cod. Iiarb. cit. Un • Diario del condare, di Angelo Pefetti. nell OMoè. 490, 
B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .  Durante il conclave morirono Bichi. 6 .  Spi-
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N onostante la brevità del passato pontificato, la composizione 
del sacro Collegio si era m utata  grandem ente; esso era stato 
diminuito per i due cardinali m orti Cerri e Cavalieri,1 aumentato 
per 14 nuove nomine. S i era spostato anche l ’aggruppamento dei 
p artiti. T u ttav ia  stettero nuovam ente a  fronte i Francesi e il par
tito  ispano-im periale, il cui condottiero nom inale fu ancora una 
volta  il cardinalf'^Medici. L a  rappresentanza degli interessi frani ; 
toccò al cardinale D ’Estrées, che doveva venire assistito dal car 
dinaie Forb in  e dal duca di Chaulnes.*

I cardinali ispano-im periali si allearono con il Chigi e i cardi
nali d’Innocenzo X I ,  fra i quali ultim i, però, gli Zelanti formarono 
un gruppo speciale sotto il loro capo Colloredo. Barberin i e i Fran
cesi si unirono ai cardinali di Alessandro V i l i ,  cap itanati da Ot 
toboni, e al cardinale A ltieri.

Nessun partito  era assolutam ente com patto: il cardinale Go£> 
non si fidava del Medici, il principe Liechtenstein del marchese 
Cogolludo; anche il Forb in , il D ’E strées e il Bouillon, come pur •
lo Chaulnes, per quanto cercassero dissimularlo, non erano concordi. 
In  tali condizioni non ò possibile fare numeri precisi per i singoli 
p artiti; però il gruppo M edici-Chigi-O descalchi era più forte di 
quello D ’E strées-O ttobon i-A ltieri. Ambedue possedevano il nu
mero di voti necessari per l’esclusiva.*

S i prevedeva generalm ente un conclave assai lungo.4 Ma nes
suno probabilm ente sospettava, che avrebbe durato cinque mesi 
interi. D urante tu tto  questo tempo la lo tta  dei partiti si svolse 
intorno alla candidatura del cardinale Gregorio Barbarigo, vescovo 
di Padova. P er giudizio concorde il Barbarigo era uno degli ottimi 
fra i card inali.4 I l suo nome passava per avere grandi p ro b a b ilità , 
prima ancora ch’egli entrasse in conclave.* Venivano però nominati 
subito dopo lui anche M arescotti, Casanata, P ignatelli, B u o n v isi. 
Visconti, Ciceri, Cibo e B arberin i.7

L'elezione del Barbarigo venne proposta dall’oratoriano car
dinale Colloredo, capo degli Zelanti, ed a lui si uni il Chigi. Nessuno

noia © Capifuochi. Non vennero a Roma Portocarrero, Lancaatre, Kadxiejo- 
wski e Ftìrstenberg.

1 tfCARNa c c i  I 4iM.
* Vedi Waujuii so  167.
* W a h rsic sp  167.'
* • « L'apparenxe sono che il conclave debbia esser molto longo per le debo- 

leu « delle fattioni e per le discordie de' Spagnoli e Francesi (• .Irc iw  ìlart- 
scotìi del 17 febbraio 1691, B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  
d i  R o m a ) .  Carlo II  di Spaglia s'ingannò assai, prevedendo un co n c la v e  
breve; vedi la sua • lettera a Cogolludo, in data, Madrid 5 m ano 1691, A r 
c h i v i o  d e l l ' a m b a s c i a t a  d i  S p a g n a  d i  R o m a  I 28.

* Cfr. Parte I di questo voi. p. 405.
* Vedi gli *  .1 i r i «  Marticolii del 17 febbraio e 3 marzo 1691, loc. cit.
’  Vedi gli • A n-iri Manicotti del 24 febbraio, 3, 10 e 24 m ano 1691, ivi-
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poteva negare le ottim e qualità del B arbarigo. Affabile nel tratto , 
< ::li però professava i principi più rigorosi. Si poteva in particolare 
attendere sicuram ente dalla sua elezione la  soppressione del nepo
tismo.1 Presum ibilm ente proprio per questo l ’Altieri e l ’Ottoboni 
gli si m ostrarono contrari fin dal principio. I  cardinali ispano- 
imperiali aspettavano ancora le loro istruzioni, e il Forb in  non 
voleva far nulla senza i Francesi assenti, ('osi da principio tu tto  
rimase in sospeso.

Dovè riuscire funesta alla candidatura del Barbarigo una re
lazione del D e la Torre, inviato imperiale a  Venezia, la quale non 
poteva bensì negare le ottim e qualità di questo veneziano, ma lo 
rappresentava come un francofilo così completo, che lo stesso 
Luigi X IV  non avrebbe potuto essere un francese migliore di lui.* 
D’altra parte, invece, veniva fatto  presente all'im peratore Leo- 
poldo, che un uomo di pietà così straordinaria seguirebbe certo le 
orme d’Innocenzo X I .  Sebbene il Barbarigo fosse oriundo di Vene- 
/ia, pure, si diceva, egli non era di tendenze veneziane; non era da 
temere una sua partigianoria per la Francia, giacchi* un così santo 
uomo am erebbe tu tti ugualmente. Se il Barbarigo aveva disappro
vata l’alleanza dell’imperatore con i protestanti e deplorata la 
ciwluta di Giacomo I I ,  ciò derivava non da sua partigianeria per 
la Francia, ma dal suo grande zelo per la fede cattolica. Volesse 
pertanto l ’im peratore astenersi dall’esclusiva contro il Barbarigo.*

Questi argom enti, però, non trovarono ascolto a  Vienna. Le 
istruzioni chieste dal principe Liechtenstein, furono spedite di là 
il 4 marzo; esse significavano, che l’elezione del Barbarigo non era 
gradita a Sua Maestà e quindi bisognava adoperarsi a tu tto  potere 
per impedirla; tu ttav ia  non si doveva intervenire pubblicamente 
contro di lui, nei lim iti del possibile, e render noto il precetto 
imperiale solo nel caso di pericolo estrem o.4

L ’imbarazzo, in cui gl’imperiali furono messi da queste istru
zioni, fu tanto  più grande, perchè il segreto non fu custodito. Men
tre essi pubblicam ente negavano l’esistenza di una esclusiva, 
rinviarono subito il corriere a  Vienna colla preghiera d’istruzioni 
ulteriori. Nelle informazioni, che il messo portò con sè, venne fatto 
valere, che il Barbarigo godeva grande prestigio per le sue qualità 
eccellenti presso i cardinali, che difficilmente potevasi impedire

1 * Memoria sui papabili dei 1691. nell A r c h i v i o  L i e d  t e n s t e i n  
di  V i e n n a .

* • Relazione per 1*imperatore Leopoldo 1, in data. V enesia 1 > feb
braio 1691, A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a .  Cfr. Waimuicxd 170, 
289. Vedi anche le • « Riflewioni veridiche per le quali non «i può da ministri 
Austriaci venire ad’elettione del cardinale Barbarigo >, A r c h i v i o  L i e c h 
t e n s t e i n  d i  V i e n n a .

* • Memoria del 1691, loc. cit.
4 Vedi WahrmitìI) 171, 289.
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per vie segrete la sua elevazione, m entre per contrario lin’esclusha 
form ale non solo avrebbe fatto  in genere viri cattivo  effetto, ma i»>r 
necessità avrebbe offeso particolarissim am ente gli Zelanti. Ora, il 
partito  im periale aveva assoluto bisogno degli Zelanti e del Chiari, 
giacché, data la propria debolezza, non aveva il potere di far trion
fare un candidato e neanche d’impedire un’elezione. Ove, pertanto, 
non si tenesse conto di una esclusiva aperta degli imperiali, e il 
Barbarigo venisse elevato contro la  loro volontà, il fa tto  sarebbe 
necessariam ente giudicato da tu tti come un insuccesso evidente e<l 
un colpo terribile per l ’autorità dell’im peratore.1

M entre si attendeva ancora il ritorno del corriere, giunsero il 
25 marzo i cardinali francesi Bouillon, D ’E strées, Bonsi, Le Camus 
e Spinola; essi entrarono in conclave la  sera del 27,* e quivi ben 
presto si schierarono a fianco dell’A ltieri e dell’O ttoboni, gli avvei 
sari del Barbarigo.*

Il 14 aprile giunse di nuovo il corriere da Vienna, atteso con h  
più grande ansia; ma, essendo chiuse le porte di Rom a a  causa del 
pericolo di peste, solo la m attina seguente potè entrare in citt ì.* 
Egli portò due autografi imperiali al cardinale Goès: l’uno, ostensi
bile, approvava la condotta fin qui seguita dal partito imperiale, 
e  dichiarava, che Sua Maestà non aveva pensato ad escludere il 
Barbarigo; la seconda lettera segreta, invece, ripeteva il desiderio 
che il Barbarigo non fosse eletto , ma l’odiosità della sua e s c lu s io n e  
doveva essere a llontanata dall’im peratore e la colpa della mancata 
elezione rig etta ta  su A ltieri, O ttoboni o sulla Spagna.*

Questa volta il segreto fu guardato così bene, che gli Zelanti

* Vedi ivi 171 ss. Sebbene l’esclusiva contro il Barbarigo non fosse mai 
pronunciata ufficialmente durante il conclave, pure essa esercitò una influenii 
cosi determinante, che allora ottenne la sua configurazione definitiva il « di
ritto a relativo, e cioè nel senso, che questo « diritto ». nella forma dell'esclii 
siva, fu d'ora in poi completamento costituito, e venne esercitato anche in 
seguito in questa forma; vedi E isuck 175. Per l'apprezzamento giuridico 
del diritto di esclusiva vedi G ie t l in f l i r t .  Jahrb. X V II  070. Il re di Spagna- 
tuttavia, non volle allora saper nulla di una formulazione di esclusiva, per 
motivi di coscienza; vedi l'istruziono per il cardinale Salazar in WAHiuirsP 
208 88.

* Vedi • Cod. Barò. 4444, B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .  L’ * 
Moresco!ti del 31 marzo 1691 riferisce sull'arrivo dei Francesi: < La quantità 

del popolo, ohe concorse per le strade e piazzo a vederli, fu incredibile. In 
più luoghi della città gridò la plebe dietro le loro carrozze con tali voci: Fateci 
un Papa Romano, et essi salutando cortesemente e facendo distribuire largì»- 
eloinosine a’ poveri si condussero alla clausura ». B i b l i o t e c a  V i t t o 
r i o  E m a n u e l e  d i  R o m a .

* Cfr. la *  relaziono di un agente, in data 18 aprile 1691. nell' A r c h i 
v i o  L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a .  Luigi X IV  proibi al Cardinal«* 
Bouillon di votare per il Barbarigo; vedi R e t &s ié  71.

* * Relazione di un agente, in data, Roma 15 aprile 1691, loc. cit.
* Vedi W a brMUND 173, 294*.
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«•redettero di potere adesso procedere a ll’elezione del loro candi
dato preferito. Ma proprio il loro grande zelo fu rovinoso per il 
Barbarigo.1 M entre nella c ittà  si attendeva già universalmente 
l’annuncio della sua elezione,* i vecchi oppositori Altieri e O tto
boni si apparecchiavano all’estrema resistenza ed ottenevano il 
grande successo del passaggio definitivo dei Francesi dalla loro 
parte.*

Era una situazione singolare.' I Francesi non facevano nessun 
mistero, che essi ed il loro re. per proprio conto, non avevano 
niente contro il Barbarigo, ma che dovevano prender posizione 
contro di lui per riguardo ai loro alleati. Si pretendeva anzi, 
capere, che i Francesi avessero fatto proporre al Barbarigo, per 
mezzo del Le Camus, certi patti, ma ch’egli non aveva accettato  
un simile negozio.4 Anche gl’imperiali tentarono, ma invano, di 
leirare il Barbarigo con patti speciali, il che, tu ttavia, non fu appro
vato per m otivi di coscienza da Carlo II  di Spagna.4 Un precetto 
di esclusiva da Madrid non c ’era; tu ttavia l’am basciatore spa- 
gnuolo Cogolludo intrigò contro il Barbarigo, perchè, alla pari del 
viceré di Milano e di a ltri rappresentanti «lei re di Spaglia in Italia, 
odiava il cardinale.* Ciononostante gli Zel-.nti continuarono a 
sostenere inflessibilmente il Barbarigo anche dopo che questi 
ebbe dichiarato di voler rinunciare ¡dia propria elezione per motivi 
*n perfori.7

Per uscir fuori dal labirinto, in cui «’era capitati,* furono pro
posti i candidati più diversi. Già alla line di aprile viene fatto

* Vedi ivi 174, 296.
* Vedi il • diario del Liechtenstein nell’ A r c h i v i o  L i e c h t e n -

* * e i  n d i  V i e n n a .  Cfr. * Arri»» Uarrteolti del 21 aprile 1691, loc. cit.
* Vedi Wahbmcnd 174.
* Vedi oltre la relazione del cardinale Medici del 21 aprile Irtttl in Waim- 

UlTfD 288, anche la * relazione di nn agente del 16 aprile 1891 nell'A r e h i  • 
T ‘ o L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a .

* « • Pero en el punto de pedir conditone» al card. Barbarigo ordino 
l««<itivarnentc. no xigai* al embaxador ('enarro prevedendole (rancamente no 
"■ntribuirei* con vostro* nDrim en csto parte por oponerse a mi con »ricucia ». 
l 'rdine cifrato di Carlo II al Cogolludo. in data, Madrid 7 giugno 1091. A r -
*  h i v i o d e l l ’ a m b a s c i a t a  d i  S p a g n a  d i  R o m a .

4 Oltre il WAttRMCXt» 174, cfr. la • relazione deM'agente del 16 aprile 1691 
n* l̂’ A r c h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a .

T Cfr. gli • A rr itì ÌÌam atU i del 3  e 12 maggio 1691. B i b l i o t e c a  
' • t t o r i o  E m a n u e l e  d i  R o m a . » » #  cosa terribile nelle occorrenze 
Veaenti non habbino i zelanti qualche pietà della ehrUtianita e vaglino piti 
•otto vederla esposta alla sua rovina, che rimoversi del loro favore per Bar- 
b*rigo. K veramente da temer che di que*ta fazione non provenghi un giorno 
‘4«alche scisma nella chiesa di D io*. Relazione dell'agente del 21 aprile 1691, 
A r c h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  di V i e n n a .

* « • Questo è un chaos difficile a risolvere, nn labirinto difficile ad uscirne ». 
delazione dell'agente del 19 giugno 1691, ivi.

l‘i»TOB. S m  it i XIV. s. 27
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seriam ente il nenie del Pignatelli e .si propugna la  sua elevazione.1 
U na relazione del 20 maggio dice, che, se l’elezione dovesse cadere 
su uno dei cardinali più anziani, il P ignatelli sarebbe il miglioi«'; 
egli non ha quasi parenti e non si è voluto impegnare in accordi 
con nessuno. M olti, per verità, credevano, che appunto per questo 
fallirebbe.*

Nel maggio la confusione era cresciuta ancora. Si pretendeva 
sapere, che fossero dati voti perfino ad uomini, che non apparti' 
nevano al Collegio cardinalizio, come all’abate di 8 . Gallo, Sfon 
drati, al Casoni e al procuratore della PenitenzieriaG irolam o Berti; 
vi si vedeva una risposta a quei Francesi, che non si vergognavano 
di votare per il Forbiti.3

Non v i può esser dubbio, che allora l ’A ltieri continuava a 
a lusingarsi di ottenere la tiara  per sè, quantunque il Chigi e gli 
Zelanti non ne volessero sapere.4 A m età maggio e al principio 
di giugno si parlò di nuovo seriam ente del P ignatelli.5 GPimperiali 
allora furono assai spaventati da pratiche a  favore del Pancia- 
tici.* Vennero fuori anche le candidature Cibo, Delfino e Visconti,7 
dalla m età di giugno anche quella Acciaioli, per cui il Medici in

1 Vedi gli * i m i t i  MaretcoHi del 28 aprilo, 5 e 19 maggio 1691, B i  
b 1 i o t e c a V i t t o r i o  E m a n u e l e  d i  R o m a ,  o lo * relazioni 
dell’agento del 14, 17, 18 e 19 maggio 1691 nell’A r  c li i v i o L i e c h t e n  
s t e i n  d i  V i e n n a .  Il Pigliatoli! aveva avuto duo voti il 14 febbraio, 
poi per lo più uno o nessuno, in seguito, di voti e accessi: il 29 marzo 4  e 3. 
il 30 marzo 3 e 7. il 31 marzo 2 e 2. il 17 aprile 6 e 4, il 23 aprile 4 o IO. 
iu giugno per lo piti 8 -9  voti. • Cod. Harb. cit.. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a

* * Relazione deH’agente del 20 maggio 1691, loc. cit. Cfr. * A m ito Mari 
trotti del 26 maggio 1691: • Colla seconda parlata fatta da duo cardinali francesi 
al cardinale Pignatelli palesarono le conditioni pretese sottoscritte da lui. 
prima di venir all’elettione del Papato, o gli fu detto ricercandolo a voce, eh- 
dovesse elogerò por 1° ministro uno dipendente della Francia, o questi era 
il cardinale Altieri, ed in 2° luogo, clic sottoscrìvesse il negotio tanto scabro- 
delle Regalie o rivwasse tutte lo propoaitioni decise contro la Francia ulti 
inamente da Alessandro V i l i ,  ma fu tutto ricusato dal moderno Pignatelli 
B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  d i  R o m a .

* Vedi la *  relazione dell'agente del 27 maggio 1691, A r c h i v i o  
L i e c h t e n s t e i n  di  V i e n n a .  Cfr. gli * i m * i  M anicotti del 26 mag
gio. 2 e 9 giugno 1691, loc. cit. Nelle •liste degli scrutini del Harb. 4444 4 
e del Pai. N229 30 non sono indicati voti a persone non appartenenti »< 
Collegio cardinalizio. Il Forbin ebbe alcuni voti il 25, 26. 29. 30 e 31 maggi' 
e il 1° e 2 giugno.

* Vedi gli *  A rr i» ) Mareacolti del 19 maggio. 2 e 9 giugno 1691. loc. c it- 
e la * relaziono deU‘agento del 5 giugno 1691, loc. cit.

1 • it '.  cosa mirabile, ieri si parlò di Cibo o Delfino, et oggi ritorna 
tavoliere Pignatelli». Relazione dell'agente del 6 giugno 1691, loc. cit.

* Vedi la * relazione dell'agente d ell'Il giugno 1691. loc. cit.
’ Vedi la * relazione dell'agente del 15 giugno 1691. ivi. Cfr. gli • .Irc i«  

M anicotti del 2 e 9 giugno 1691, B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a 
n u e l e  d i  R o m a .
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segreto si adoperò m olto, ma inutilm ente, perchè il partito ispano- 
imperiale lo rifiutò, sebbene in maniera riguardosa.1

Si verificarono anche adesso, come m olte altre volte durante
lo vacanze papali più lunghe, alcuni torbidi e violenze nella c ittà  
eterna. Alla pari degli inviati, anche i grandi romani si erano 
circondati nei loro palazzi di truppe, che vennero spesso a risse 
sanguinose colle forze di polizia della città ,* In  queste circostanze 
riusciva sempre più gravosa la durata d<*l conclave, a proposito 
di cui si faceva il computo, che dal 1305 non ve n’era stato più 
un così lungo.3 C’erano dei pessimisti, i quali pensavano che i 
cardinali passerebbero in conclave ancora tu tta  l’estate. Già non 
erano m ancate m alattie fra gli elettori. Mentre i calori estivi cre
scenti rendevano sempre più insopportabile la dimora nell’angusto 
locale dell’elezione,4 si ritornò alla candidatura Pignatelli. Nell'ul
tima settim ana di giugno lo si disse già eletto ,* ciò che per verità 
ersi prematuro. Al principio di luglio si organizzò una comunione 
generale a  S . Maria del Popolo e a  8 . Maria in Trastevere, cui 
parteciparono molti.* Le preghiere trovarono alla fine ascolto. 
L ’U  luglio si ebbe la decisione per il Pignatelli. Come cardinale 
d’Innocenzo X I  egli non potè esser rifiutato dagli Zelanti, come 
napoletano dal partito ispano-im periale. Il Chigi persuase l’Ot- 
toboni, l’A ltieri tra ttò  con i Francesi.* La stanchezza generale, 
la canicola terribile e i disordini nella c ittà  riuscirono a  favore del 
l’ignatelli, come pure la constatazione, che il Barbarigo, e tanto 
meno l ’Acciaioli, non potevano riuscire. 8 ’indicaron» quali pro
motori principali dell’elezione del Pignatelli il ( ’anteimi e il del 
Giudice. I Francesi opposero fino all’ultimo una tale resistenza, che 
ancora nella notte dall’ l l  al 12 luglio minacciò di fallire tutto. Ma 
lilialmente anch’essi cedettero. Le trattative durarono fino all’alba. 
Soltanto sei Zelanti si mantennero anche adc*so o sti natam ente 
attaccati al Barbarigo. A mezzogiorno del I 2 luglio dei <>I cani inali 
votanti 53 si dichiararono per il Pignatelli.*

1 Vedi • Art-ito MaretcoUi del 16 (pugno 1691, ivi, e la • relazione del- 
l’agente del 30 giugno 1691, loc. cit. Cfr. W um*CM> 175.

* Cfr. gli • A v v iti M a n ico tti del 2 e 1# giugno 1601, loc. cit.: B r a s a i
I 450«.

* Vedi • Avvito .Varetrolli del 30 giugno 1601. loc. ci«. Cfr. a i i c I k  ì! • diario, 
del Liechten* tein nell’ A r c h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  d i  N i e n n a .

* Vedi * .Irriso Marrtratti del 23 giugno 1691, loc. cit.
* Vedi ivi.
* Vedi • Avvito Ma rete»! ti del 7 luglio 1691. toc. cit.
* Vedi Waiuimvnp 176.
* « • Il motivo, che sia »tata accelerata e «jua«Ì dimproviso nello «patio 

d una noia notte conclusa una tal dem one, viene attribuito alla stanche»« *  
de' cardinali ed a patimenti che si vedevano hormai insoffribili, gli caldi non 
più inte»i di tanta fona, alli frequenti disturbi n i assassinamenti. che si senti
vano seguire nella città senza valere alcun rimedio, ed all'impossibilitA, che si
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Per riconoscenza verso il suo grande benefattore Innocenzo X I, 
l ’eletto prese il nome d’Innocenzo X I I .  A Rom a, ove la memoria 
del grande papa era ancora assai venerata, si vide in ciò un buon 
presagio.1

Antonio Pignatelli è l’ultimo papa dell’I ta lia  meridionale.2 
Egli venne alla luce il 13 marzo 1615 nella B asilicata , in un ca 
stello di suo padre Francesco, principe di Minervino, e fu battez
zato nella chiesa parrocchiale di Spinazzola.* L a  fam iglia era antica, 
di origine presunta longobarda,4 e si era divisa in parecchi rami; 
essa era così apprezzata che Francesco ottenne la dignità di grande 
di Spagna. Antonio venne affidato per l ’educazione al Collegio 
romano «lei gesuiti; colà fu nominato por la  sua grande purezza 
di costumi Angelo P ignatelli.* O ttenuto il dottorato nei due diritti.

osservava della riuscita del cardinale Barbarico e molto meno d’Acciaioli, 
ed alla lunghezza, che havrebbe »eco portata la prattica per altri soggetti. 
Li principali promotori di quest’elettione dicesi essere stati li cardinali Can- 
deltni e del Giudice, che hanno tirati seco li Ottoboniani, Alteriani, come anco 
li zelanti, che hanno tirati gl’ Iunocentiani, Imperiali e .Spagnoli. L i Francesi 
e Chigi si mostrarono alquanto duri a concludere, onde il trattato della notti- 
precedente al giovedì fu due volte rotto, ma veduta poi la piena di tutto il 
Collegio, restò concluso alle 7 bore, e nello scrutinio di giovedì mattina ter
minato con 53 voti delli (il » (* .1 nino Mure ¡trotti del 14 luglio 1691, loc. cit.). 
Cfr. il * Diario nel Harb. LI 58, B i b l i o t e c a  V a t i c a n a , e « *  Lettera 
de’ cardinali Francesi •, con annotazioni marginali del Liechtenstein, nell’A r - 
c  h i v i o L i e c h t e n s t e i n  di  V i e n n a .  Il 297 scrutinio, dell'l 1 lu
glio 1601, dette (voti ed accessi): « Alt. 2/2, Boull. 1/2, Barb. 7/6, de Comit. 2 I. 
do Carp. 4. Bons. 2/1, Marisc. 3/3, Pign. 3/1, Le Camus 2/1, Coll. 6/11, Pane. 
7/2, Costag. 2 1 .  Alb. 1/4, neinini 16, praes. 59 >; il 298 scrutinio, del 12 luglio 
(» praes. 61, abs. a Curia 4, abs. a conclavi 2 *): «Cibo 1, de Alt. 1, Barb. 6, 
Pign. 53; , nemini ’ nulli notantur, quia non fuit factus aceessus, sed electio 
sequuta est per solum scrutinimi!, quod est primuin exemplum poat emanatalo 
Indiani (rregorii X V  ». B arb., loc. cit., B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .

1 Vedi * diario del Liechtenstein nell’ A r c h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  
d i  V i e n n a .

* Cfr. la relazione di D. Contarmi in B abozzi- B erchet, Relazioni. Rom<i
II 434 ss.; ‘ Copia della lettera scritta dalli cardinali Francesi al Re dandoli 
parte ilell'elettione al pontificato del cardinale Pignatelli. con aggiunte e cor
rezioni autografe del Liechtenstein, nell’A r c h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  
d i  V i e n n a ;  GCARNACCl I 390 s.; NoVA.ES X I 107 s.

1 li passo del registro battesimale è pubblicato nel Catalogo di libri »lam
initi ri manoHcrilti riguardanti I nnocrnzo .X II, raccolti e /»»«eduli dal p  ri nei/te 
D. Diego ¡ ‘¡gitateli', di C araniglia, Roma 1902. V.

* Cfr. C. DE L e lu s , Delle fam iglie nobili d i X apoli II (1663) 8H 
Novak# X I 106S. Pasquino scherzò sullo stemma (tre pignatte; vedi P a s in i 
F r  a sso  NI 46). L ’ A rei*.t M arrecati i del 14 luglio 1691 riferisce in proposito:
* Pasquino lucri mattina fu trovato con 3 pignatte in testa col motto: J'ono 
stato cinque mesi a far tré pignatte ». B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a 
n u e l e  d i  R o m a .

* * Relatione della corte Romana composta da un personaggio per servitio 
del Marchese Clem. Vitelli, ambasciatore straordinario ad Innocenzo X IL  
per il Orati Duca di Toscana Cosimo I I I , nel C o i.  467 della B i b l i o t e c a
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egli entrò sotto Urbano V i l i  nella prelatura romana e divenne 
vicelegato di Urbino. Innocenzo X  lo mandò nel 16-16 Inquisitore 
a Malta, ove esercitò una buona attiv ità  sino al febbraio 1649.1 
Divenne quindi governatore di Viterbo od ebbe nel l’autunno 1652, 
col titolo di arcivescovo di Larissa, la nunziatura di Firenze, che 
tenne otto anni.2 Alessandro V II lo mandò nel maggio 1600 nunzio 
in Polonia, Clemente I X  gli affidò nel marzo 1008 la nunziatura 
alla corte imperiale di Vienna.* Questo posto im portante condu
ceva abitualm ente al cardinalato, ma propri«) quando il Pignatelli 
poteva attendersi questo premio della sua attiv ità , Clemente IX  
mori. I l  segretario di stato del nuovo papa Clemente X  lo richiamò 
a causa degli stretti rapporti «li lui con i cardinali dello » squadrone 
volante», e lo fece nominare vescovo «li Lecce.4 Il l ’ignutelli sop

ri e l  m o n a s t e r o  d i  E i n s i e d e l n .  Secondo il ('mi. Muli imi. 205 
■ Iella B i b l i o t e c a  n a z i o n a l e  d i  M o n a c o  l'autore è il conte 
Orazio d'Elce. La «tessa * relazione, in parte eoi nome dell'Klee, a tir In- nel- 
I A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .  Borghese 1V tW i 11 i b 1 i o • 
t e c a  V a t i c a n a ,  Val. 7440 p. 4SM ., l ’rè. 1031, Ottob. 2686, /ìoommi
X I 51; B i b l i o t e c a  C a s a n a t e n s e  di  K » ni t , Coti, X.  1 IH 
B i b l i o t e c a  P i g n a t e l l i  d i  R o m a ;  B i b 1 i o t li è q u e d e  l a  
V i l l e  d i  A v i g n o n e ,  I—A; B i b l i o t e c a  di  M o n t e c a a s i n o  
(od. 667 Q,  683 B;  B i b l i o t e c a  c o m u n a l e  di  P e r u g i a ,  Cod. I 
63; B i b l i o t e c a  n a z i o n a l e  d i  V i e n n a ,  ('od. 6539; B i b I i o • 
t e c a  a r c i v e s c o v i l e  d i  O a p u a ;  B i b l i o t e c a  l ' I m e n « «  
di  K a v e n u a .

1 Vedi P. PICCOLO JtlJÌI, Corri»fOttdemfa Ira la carie «fi ¡¡ama e i l  
di Malta durante la guerra di Candia, Firenze 1908. 15 M.

'  L e • relazioni del Pignatelli in .V*arMf. di Firenze 33 41. A r c h i v i o  
s e g r e t o  p o n t i f i c i o ;  • ordini ad esso, unicamente del 1655, ivi 197.

* Cfr. KA RTTUN KX, .V o n t. .1/kmI. 256. *  Relazioni del Pignatelli dalla 
Polonia in Xunziat. di Polonia 70-81, A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i *  
f i  c i ò ;  * ordini a lui ivi ISO 182. 193 IW. Per la sua attività alla corte 
imperiale vedi • Sunzial. di Vienna 1S4-IS6, 457 -438. ivi.

* Cosi dice espressamente il Liechtenstein nelle soprarieordate {p 430 
n. 2) • annotazioni marginali alla Lettera de' cardinali Francesi. A r c h i »  
v i o  L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a .  D. Contarini (loc. cit. 435) pone 
erroneamente il richiamo al tempo di Clemente IX . e lo fa quindi chiamar« 
di nuovo dall'Altieri. Il Kankk (I I I  207) *) suppose quindi, che l'Alluri 
avesse voluto riparare il torto primitivo suo o di altri, collocando il Pignatdli 
presso suo zio quale Maestro di Camera. Ma il I.iecliIriv*trio racconta: * Cle
mente X  ch'era buonissimo signore, compassionandolo strepiti tanto con 
•I cardinale Altieri, che a’era reso arbitro del pontificato. che lo fe ce  tornar 
a Roma contro sua voglia ». 11 Mocemgo • annuncia il 17 giugno 1673 la nomina 
del P ig n a te l l i  a  s e g r e ta r io  della Congregazione «lei vosco vi e regolari, osse*. 
'andò, che il Pignatelli era stato inviato a Lecce « per lo stretto vincola d »mi- 
r i*ia che tiene con li cardinali dello squadrone volante doppo d'e.*ser*i esercitato 
in quattro Xunciaturr con infinito lode del valor eoo, et hora chiamato a  quella 
carica per intercessione de' medissimi ». L a  nomina a Maestro di * amera * (' 
annunciata dal Mocenigo il 4 giugno 1675; anche questa volta egli chiama il 
P im ia te ll i  « soggetto degno certamente et m u tev ole  p*r le conditioni sue 
perdonali et per haver servito la ». Sede A post, per molti anni nelle Nunci*. 
ture ». Barb. 4449. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .



422 Innocenzo X II . 1091-1700. Capitolo II .

p o rtò  q u esta  sfortu na co lla  più granile rassegnazione a lla  volontà 
d i D io .1 C lem ente X  finalm ente m ise fine a ll’esilio, e su raccom an
dazione dei cardinali dello « squadrone v o lan te  », del cardinale 
d ’A ssia e d ell’im p era to re2 conferì a l P ig n ate lli nel giugno 167.5
il posto  di segretario  della Congregazione dei V escovi e  Regolari; 
nel giugno 16 7 5  si aggiunse a  qu esto  l ’ufficio im p o rtan te  di Maestro 
di C am era.* Innocenzo X I  lo lasciò  in  qu esta  posizione, e, ricono
sciuto  il valore di lu i, lo ricolm ò di fa v o ri.4 A ll’introduzione nel 
sacro  Collegio il 1° se ttem b re  1681* seguì il con ferim en to  del vesco
v a to  di F a en z a  e  la  nom ina a  L eg ato  di B o lo g n a . A llorché morì
il cardinale C araccio lo , il P ig n a te lli d ivenne arcivescovo  di Napoli.
I l suo governo colà è designato com e l ’e tà  d ’oro di quel vescovato.* 
L a  su a p ie tà  è a tte s ta ta  d all’opera di lu i a  favore dell’adorazione 
del S S . S acram en to  dell’a lta re .7 S e  già prim a egli si era  talm ente 
d istin to  per la  sua grande beneficenza verso i b isognosi da esser 
con sid erato  un card in ale  povero,* o ra  pose i grandi mezzi a sua 
disposizione to ta lm e n te  a  servizio della C arità .* Nel conclave 
dopo la  m orte d ’ Innocenzo X I  si parlò  di lu i, m a non eb b e  nessuna 
p ro b ab ilità  seria , perchè si con sid erava im pensabile , ch e i Francesi 
potessero  m ai d are il v o to  ad un N ap oletano,*• m entre d ’a ltra  parte 
si credeva, ch e gli Spagnuoli non ved rebbero  se non malvolentieri 
su lla  c a tte d ra  di P ie tro  il ram pollo di una delle più p oten ti fam iglie 
del R egno delle due S ic ilie .11

Sebben e già in  età  di 7t> anni, Innocenzo X I I  era  tu tto ra  un» 
figura b e lla , im p onente ; av ev a  u na te s ta  espressiva, a lta  fronte, 
v ivaci occhi neri, fisionom ia a ffab ile .1* P o rta v a  b a rb a , com e tu tti

'  Vedi D . Contarmi, loc. cit.
* Vedi • Liechtenstein, loc. cit.
* Cfr. sopra p. 421 n. 2.
* * « K quanto la fortuna lo haveva per innanzi strapazzato, altretanto 

volle dopo favorir*! ». Pascetti, Vila de' pontefici, Cod. Hai. 93, B i b l i o t e c a  
n a z i o n a l e  d i  M o n a c o .

* Cfr. sopra p. 303.
* Cfr. D’ÀLOE, Storia della chiesa d i S’apoli II , Xapoli 1873. 243.
5 Vedi D e S a n t i ,  L'orazione delle Quarant’ore, Roma 1919, 259.
* Vedi la • lettera del cardinale Pio del 24 gennaio 1682, A r c h i v i o  

d i  S t a t o  d i  V i e n n a .
* (Tr. 1'* appunto sulla vita precedente di Innocenzo X II  nell'A r c h i v i o  

L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a ,  I nr. 3277.
'• D. Contarmi, loc. cit. 435 #.
"  * Scrittura politica sopra il conclave da farsi dopo la morte d'Inno

cenzo X I, A r c h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a .  L'elezione 
«lei Pignatelli giunse » molto inaspettata dalla corte ». scrive Odoardo Cibo 
il 14 luglio 1691, in Messi l i .

,s  Vedi O r A lt v  a c c i  I 400. *  * È  un huotno assai ben fatto, di statura giusta 
e pii» tosto grande che piccolo, di bel aspetto con aria assai amena » (Copia di 
lettere de' canimali Francesi, loe. cit.). *  « K sempre »tato di una bellissima 
apparenza, grande complesso bianco, gioviale con occhio nejro , fronte spatiosa
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i suoi predecessori da Giulio I I  in poi, salvo L eon e X  e Adriano V I; 
costum o ch e dopo di lui andò in desuetudine.1

I prim i passi del nuovo pontefice furono seguiti da tu tt i, sp ecia l
mente dai d ip lom atici, con atten zione ta n to  più tesa , in  quanto 
egli per un tem p o assai lungo non av ev a  v issuto a  R om a e quindi 
non si conoscevano ch iaram ente le sue opinioni p o litich e .* L ’in- 
teresse p rincip ale si rivolgeva a lla  sce lta  del segretario  di sta to .
Il 14 luglio qu esto  ufficio im p ortan te fu flato  al cardinale F a 
brizio Spad a, g ià  nunzio in  F ra n cia  ed am ico in tim o del card i
nale A ltieri. L a  D a ta r ia  fu la sc ia ta  da Innocenzo X I I  al cardinale 
P anciatic i, la  Seg re teria  dei B rev i p rivati a l card in ale  A lbani, 
quella dei B re v i ai princip i a  M ario Spinola. I l  S eg retaria to  della 
c ifra  fu dato  a  un vecchio am ico del papa, V incenzo R icci, che era  
stato già ai suoi servigi, U ditore divenne A nsalvo A nsaldi, Seg re
tario dei m em oriali A gostino F ab ro n i, S o tto d atario  Giuseppe 
Sagrip anti, M aggiordom o E rco le  V isconti, M aestro di C am era 
Baldassare C enci.3

II papa procedeva con m olta  indijiendenza,4 e quindi lo Spada 
non avev a ch e da eseguire i suoi ordini. I l P an cia tic i eb b e m ano 
liberissim a p er il conferim ento  dei benefici, del che egli fece uso 
b astantem ente a rb itrario . S i regolò m aggiorm ente secondo i de
sideri del p ap a l ’A lbani. A nsaldi, Sag rip an ti e  Cenci passavano-

e bocca ridente » (Relatione etc. nella B i b l i o t e c a  d e l  m o n a s t e r o  
di  F. i n s i e d e 1 n).

* Il principe D. Diego Pignatelli di Cavaniglia possiede nel suo palai*»
• Roma un ritratto del Pignatelli «la cardinale di I. B. Gaulli detto Baciccia, 
«d un busto di marmo assai bello, di »colaro del Bernini, ambedue riprodotti 
nel Catalogo menzionato nella Parte I di questo voi. p. 318. n. 3. Altri busti 
del papa nel Palazzo Pignatelli a Xapoli, nella cappella di S. Michele del- 
I Ospizio omonimo, in S. Trinità della M ilione, in S. Pudenziana. in S. Ce- 
«'dia in Trastevere ed in Ss. Giovanni e Paolo a Roma, quest'ultimo ili Pietro 
Bracci (vedi vox Dom akis II ) . Un ritratto ad olio di minor valore a ricordo 
del papa nel suo paese natale di Spinazznla. I ritratti d'Innocenzo X II di 
Ludovico David (ori*, a Villa Albani), Giovanni Maria Morandi. 0 .  B . Le* 
nardi. Sebastiano Corbellini e Carlo Maratta comparvero in incisioni contem
poranee; vedi il Catalogo citato pp. «3, 66. Inoltre ancora un'incisione i busto) 
del Thoinassin: vedi I)Kt’<ìl'l.IN, Portràliatalog , Lipsia 1860. nr. !i83l.

* Caratteristici in proposito sono i giudizi opposti »olla sua posizione poli
tica nella • Lettera de’ cardinali P rance-i e nelle annotazioni di rettifica del 
Liechtenstein (loc. eit.), il quale vi stabili«»-, che il Pignatelli aveva mantenuto 
sempre buoni rapporti coll'Austria e la Spagna.

* Vedi la • relazione finale del Liechtenstein diretta a Leopoldo I nell'A r • 
« h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a  I n r .  3339. Innocenzo X II 
introdusse come principio dell’anno il 1* gennaio invoce d**l 2S marzo. Manca 
•a Bolla relativa; probabilmente il comando fu dato solo verbalmente o con 
Rreve alla Dataria: vedi LÓIIK nei SitsnmgtbrnrhU d*r MHnrkrnrr .Itod. 1H8I.
1 388.

* *  Ogni cosa vuol fare da ne solo. Relatione della B i b l i o t e c a  d e i  
m o n a s t e r o  d i  E i n a i c d e l n .
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p er favorevo li ai F ran ce si, R icc i a l l ’im pero. G randissim o prestigio 
godè presso Innocenzo  X I I  l ’o ttim o  card in ale  C asan ata , fondatore 
della b ib lio te c a  fam osa, che ha preso il nom e da lu i. I n  affari pu
ram en te  ecclesiastic i la  sua influenza era  per lo più decisiva.1 Il 
p apa, che non si a tta c c a v a  m ai o stin a ta m e n te  a lla  su a opinione, 
si co n su ltav a  in o ltre  spesso con i card in ali Colloredo e Noris.

L ’im pressione favorevole p ro d o tta  d alla  d istribu zione dedi 
uffici venne ra ffo rzata  d alla  cu ra con cui Innocenzo X I I  si astenni- 
«la ogni favoritism o a i suoi p och i p a re n ti ;8 neppure i nepoti di 
A lessandro V i l i  furono da lui con ferm ati nei loro uffici. Egli 
im itò , dove p o tè  il p ap a di cui av ev a  preso il nom e, solo evitando 
quelle s in g o larità  e durezze, che erano s ta te  b iasim ate  in Inno
cenzo X I . 4 Così egli si m o strav a  spesso al popolo e concedeva .t 
tu tt i  accesso liberissim o. O ltre  le udienze p riv a te , eg li teneva 
ogni lunedì, più tard i ogni qu indici g iorni, an co ra  per due ore unii 
udienza p u b b lica , a  cu i tu tt i p otevano com p arire . P e r  lo più erano 
lit i , che ven ivano  so ttop oste  in qu esta  occasione al papa; egli 
nom inò per il loro m igliore d isbrigo un a v v o ca to  dei poveri, clic 
a ssistev a  a ll ’udienza. S eb b en e non tu tt i gli a ffari potessero sbri 
g arsi così rap id am en te, com e i p e ten ti avrebbero  d esiderato, pure 
q u este  udienze p u bblich e avev ano il beneficio  ch e i reclam i poti 
v an o  esser p o rta ti im m ed iatam en te  innanzi al p ap a in  persona < 
così g l’im p iegati av ev ano  un fre n o .5 M olto co n trib u ì a lla  popola
r ità  di lu i, ch ’egli ev itò  l’im posizione di nuove tasse, e  conversava 
con la più grande a ffa b ilità  co lla  gente del p op olo .'

Innocenzo  X I I  m antenne al possibile da p ap a il ten or di vita 
con d otto  da card inale . E g li si a lzav a per tem po e quindi m angiava 
an ch e per tem po. N on facev a  siesta , m a spesso dopo m angiato 
il sonno lo v inceva su lla  sua seggiola. F in o  a  che s te tte  ben -, noii 
vo lle  sapere di m edici; n ell’e tà  della m a la ttia  seppe apprezzar* 
i loro serv ig i.7

A lla fine d ell’agosto  1691 Innocenzo  X I I  rim ase offeso talm ente

1 * 1,dazione finale «lei Liechtenstein, loc. cit. Cfr. D. Contarmi, loc. cit- 
440 ss.

* * liclat ione della B i b l i o t e c a  c a p i t o l a r e  «li E i n s i e d e l n .  
1 Suo fratello era morto «enea eredi, una sorella viveva a Napoli nel con

vento della Sapienza.
* Vedi I>. fon tan ili, loc. cit. 43ti. Cfr. * .1 retai Marrtrolli «lei 14 luglio 1691. 

B i b l i o t e c a  V i t t o r i »  E m a n u e l e  d i  R o m a .
* Ve«li D. Contarmi, loc. cit. Cfr. gli • J m i i  Slare*eotti d ell'Il e 25 ago-to 

e 22 dicembre 1691, «lei 16 febbraio, 24 maggio e 19 luglio 1692, loc. fit 
Secondo la • Kelat ione della B i b l i o t e c a  d e l  m o n a s t e r o  «li K ì n 
s i e «1 e l n , «il vecchio papa seguitò con queaite udienze faticone fino al «juiiito 
anno del suo pontificato».

* Vedi • Kelat ione della B i b l i o t e c a  d e l  m o n a s t e r o  di
E i n t i e d e l n .

» • Ivi.
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«la una tr is te  cad u ta , che si cred ette  a lla  su a  fine. P er v en ti mesi 
non potè d ir m essa. M a P arte  del suo protom edico, il fam oso 
bolognese M arcello  M alpighi, riuscì a  fa r r is ta b ilire  g rad atam ente 
i! papa; d ov ette , però, d 'allora in  poi adoperare un bastono per 
cam m inare.1 T o rn ato  sano, Innocenzo X I I  si dedicò con tu tta  
l’energia agli a ffari, preoccupato so ltan to  «li serv ire a lla  Chiesa 
ed ai p overi.2 C erto, egli non p oteva sbrigare dr sè tu tt i gli affari; 
per m olte cose doveva rim ettersi agli im piegati, che solo troppo 
'¡lesso si lasciavan o  guidare dal loro in teresse personale. I)i qui 
si fecero sen tire  lagnanze m oltep lici; si deplori» ad d irittu ra , ch e il 
papa non avesse u n  nep ote che si potesse im pegnare personalm ente 
per la sua fa m a .3 M a generalm ente si riconobbe, che Innocenzo 
avrebbe ugu agliato  i pontefici della Chiesa prim itiva, se avesse 
potuto agire com e desiderava; poiché egli e ra  di costum i puri, 
coscienzioso, del tu tto  d isinteressato , indipendente dai suoi parenti 
ed inesauribile nella beneficenza verso i poveri.4 U na testim o
nianza eloqu ente del suo am ore per il prossim o b la  grandiosa co- 
-i razione d ell'osp iz io  di S . M ichele a  R ip a G rande. O riginariam ente 
>i trov av a  colà un orfanatrofio  per fanciu lli, fondato nel 1684 da 
Tommaso O descalchi, e di cu i av ev a  poi preso cu ra L iv io  Ode- 
scalchi. In nocenzo  X I I  prese da qu esto  l'is titu to  nel 1 093  e lo am 
pliò ta lm en te , che si poterono ora m antenere colà, invece di 30, 
;,,A fanciu lli ed av v iarli al lavoro p ratico .* G ià alla fine del 1 692 

il papa av ev a  d estin ato  il grande Palazzo lateranense a  ricevere 
invalidi al lavoro.* E gli v 'im piegò grossi redditi; il numero degli 
uomini, donnf e orfanelle iv i ricov erati sali a  JOOO.’ Ambedue

1 Vedi Dia rio, ed. Campello V i l i  175 177*., 179, IX  #2; l>. < onta 
fini. loc. eit. 437. Sul Malpighi vedi Catalogo dt' litr i r m*t. drl P r. Pignatrlli OH.

* Vedi D. Contarmi, loc. cit.
* A questo argomento si riferiscono le *  Scritture del 1605. nell» B i 

b l i o t e c a  P i g l i a t e l i !  d i  R o m a  (vedi Catalogo HO), la * I-etter» 
•opra il malgoverno delti ministri nei pontificato di Innocenzo XI I .  A r 
c h i v i o  C a t n p e l i o  a S p o l e t o  e Cod. A £  X I  73 dell» B i b l i o 
t e c a  d i  S .  P i e t r o  i n  V i n c o l i  a R o m a ,  come pure uu • Memo- 
fiale satirico nel Cod. Bolognrtti «0. A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o ,  
« nell’ A r c h i v i o  C ' a m p e l l o .  In quest'ultimo esemplare sono aggiunte 
annotazioni critiche marginali, spesso veramente giuste: cosi, all »»»iriiraxione, 
che l'autore vuole nolo scoprire la venti» sui raggiri dei consiglieri del papa: 
' Il zelo mascherato non si deve chiamare verità sincera ».

* Vedi I). fo n tan ili, loc. cit. 437».
* Vedi D iario , ed. Catnpelio IX  73. 75; F o iC E L L A  X I **< • • : I l  V>arta 

hbro drl nu oct tratto d rlli p t i la a i  in protp rltica  dt R om a m oderna dato a  Imre 
•otto In n orem o  X I I  da  AUSS9. SpECTItl 11899) tav. 35; A. Tosrt, U rlai, del- 
r "r<ginr r p ro g n a to  d tK O tp td àU  A p . d i S . M ieM e. Roma 1*32 (nuova ediz. 
1*15). Cfr. G. Vai. R eiasion e del P io  hditwto d i 8 .  M irkr lf a  R ip a , Roma 177».

* * A rris i M anicotti dell'l. 8 e 28 novembre e « dicembre IH92. B i  
X i l o t e c a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  d i  R o m a .

’ Vedi D iario, ed. CampcDo IX  59; D. Contariui. l«»c. cit. 439; ponti* 
L. Krizon, citata dal Xovaes X I 116 n. a.



gl’istitu ti furono riuniti Coll’Ospizio dei poveri di Sisto V al Ponte 
S isto  e colla fondazione di Leonardo Cerusio, l ’asilo per fanciulli 
abbandonati a S . Silvestro in Capite.1 Questo ospizio apostolico 
unificato, su cui tre cardinali furono incaricati di vigilare, era tanto 
a  cuore ad Innocenzo X I I ,  che veniva lam entato, ch’egli dim enti
casse per esso tu tto  il resto. Le grandi ricchezze distribuite da a l
tri papi ai propri nepoti, furono da Innocenzo date ai poveri, ch'
egli chiam ava nepoti suoi.8 D ette  istituzioni, da lui v isitate assai 
spesso e di cui si ricordò anche nel testam ento,3 non esaurirono 1<< 
sollecitudini del papa; ogni anno egli im piegava 140.000 scudi 
a prò dei poveri e dei bisognosi.4 Uno dei m otivi principali dell«* 
costruzioni da lui fa tte  eseguire in Rom a fu di dare a  quelli lavoro.4 
Ma, nonostante tu tti questi sforzi, non gli riuscì di dominare 
com pletam ente la vecchia piaga di Rom a, l’accattonaggio.*

Anche in altri campi il pontefice non riuscì dappertutto colle 
su«* riforme, innovazioni e provvedimenti economici nello Stato 
della Chiesa. Ovunque gli furono d’ostacolo pregiudizi di vario 
genere, spiriti m unicipalistici e riguardi meschini. Sono, per esem 
pio, quasi incredibili g l’impedimenti da lui incontrati nei suoi 
sforzi per regolare le acque in Romagna a causa della discordia 
fra  Bolognesi e Ferraresi.7 Fallì anche il su«» ten tativo  di prosciu
gare le Paludi Pontine.* Ma, per quanto grandi fossero gli ostacoli, 
il papa non desisteva e svolgeva un’energia, a  cui anche avver
sari dichiarati non possono ricusare il loro riconoscim ento.*
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1 Vedi la Bolla ilei 23 maggio 1093 nel liuti. X X  5 2 4 * .; cfr. 540.
* Vedi • A cciso Murcsrolti del 10 gennaio 1093, loc. cit.
* Cfr. IHario, «*<1. Campcllo. pa**iin; Novaes X I 118.
* Vedi • Diariutn Koinani itinerì* P P . I.ucae et Iodoci [Müller] capitolar. 

S . Galli 1699-1701, nel Cod. 465 p. 193 della B i b l i o t e c a  d e l  mo  
n a « t o r o  di  E i n a i e d e l n .  Cfr. Morbi., Gesch. der Schulen von E i»  
«n lrf»  (1855) 20.

4 Vedi Pancetti, • Vita de' |>onteftci, nel Cod. ital. 93 della B i b l i o t e c a  
n a t i o n a l e  di  M o n a c o .

* Cfr. C. BaST. Piazza. Im mendicità pr acceduta nella città di Roma col- 
¡'Ospizio publica ¡ondalo da InnocenSo X l l .  Roma 1693.

’ BkOSCII l 453«». Ofr. Diario, ed. Campelto V il i  192: Relazione dell» 
*tato presente delle acque che intestano le tre procincie di Romagna, Ferrara r 
llaloyna, con il parer» sopra i rimali pro/tosti, jalta al Papa Inttocenza X I I .  
Bologna 1715 (*otU»eritta dai cardinali Ferd. d'Adda e Frane. Barberini I- 
Vedi anche la raccolta fatta da Ignazio Uccelli dei relativi • « r i t t i  ed atti nel 
Harb. X I.V ili  130. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .  Ivi 73 • « Scrittura contro 
la diversione del Reno in Po grande », data dal cardinale Barberini neH‘aprìle 
1693.

* Vedi N icolai, Ite' bonificamenti delle terre Pontine, Roma 1800, 146*. 
Cfr. Diario, ed. Catn|>ello XI I I  391; • progetto dell'olandcKC Cornelio Meyrr 
per il prosciugamelito delle paludi, nella Miseell. ('lem. X I  t. 17, A r c h i 
v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .

* Vedi Br.oscn I 452.
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Nella politica granaria Innocenzo X I I  sejrnì lo vie del suo pre
decessore.1 Per aiu tare il commercio del grano egli rivolse cura 
particolare ai porti di ('¡v itavecchia e di N ettuno.

Nessun papa da Sisto V in poi ha fatto  tanto  per C ivitavecchia 
quanto lui. Egli confermò ed ampliò i d iritti della c ittà  come porto 
lilwro, promosse nuove costruzioni ed iniziò un acquedotto splen
dido. Sebbene sconsigliato dai medici, nel maggio 1696 egli intra- 
prese un viaggio a Civitavecchia, che fu uu avvenim ento, perchè 
da un secolo nessun papa aveva visitato più quel (torto di mare. 
Sebbene egli volesse fare il viaggio con semplicità apostolica, 
tuttavia parecchi cardinali e numerosi della corte si trovarono ad 
accompagnarlo. Carlo Fontana illustrò al papa il nuovo acquedotto, 
che era destinato ad essere per la c ittà  un gran beneficio.*

Nell’aprile 1697 Innocenzo X I I  ha visitato anche il porto di 
Nettuno e P orto  d’Anzio. Egli pensava al miglioramento di questo. 
Ma il piano del Fontana, secondo il quale si sarebbe dovuto u tiliz
zare l ’antico porto neroniano, im portava troppa spesa; si affidarono 
quindi i lavori ad A lberto Zinagli, che però procurò al papa una 
dolorosa disillusione,* in quanto il nuovo porto fu molto costoso 
-'ià per i! fatto , che i venti meridionali tornavano sempre a riem 
pirlo di sabbia.4

Gli sforzi del papa per favorire il lM*ne<«ere dei sudditi furono 
contrastati anche dagli elem enti: condizioni meteroologiche anor
mali.* una inondazione del Tevere nel gennaio 1695.* e dietro

* Vedi liF.MGM <>« **.
* Vedi Camssf. 469*». Varie vedute di particolari negli • A t r it i  Start- 

’■'otti 1692 -1698. loc. cit. Vedi anche * Viaggio d'Innorenco X I I  »C iv ita - 
'«•«•hia nel Cod. Bolognetli 199. A r c h i v i o  « e g r e t o  p o n t i f i c i o .  
Ivi I7S: • Discorso del baron Mercurio Bonaventura wpra la restaurazione 
del suolo e porto di Civitavecchia.

* AdKKOLLO, .1 »--io « SrttUHO dal »teoio derimn*tOo al tUtimooUaro, Itoma 
1886. :u  M.; ToMAMETTI, Campagna II  336*«. Anche in quc*to rato gli
* .frrùri M arnatili (loc. cit.) e il Diario d 'In  more mio X I I  pubblicato dal colite 
' ampello forniscono ancora molti particolari. Cfr. anche • « Racconto del viaggio 
di Innocenzo X II  da Roma a Nettuno 1697 * nel iW . I* 39 detl A r c h i v i o  
B o n c o n i p a g n i  a K o m a ;  * le tte ra  di i l .  (I. I.ippi tid t al. »652 
P* 226*.; • Relazione del Porto d*Anzio nell Vrb- 1735 p. 377 i.» B i b 1 1 o • 
I e r i  V a t i c a n a .  Il cardinale PamAli fu nominato nel 1700 «superili- 
tend. porta» Antii • vedi fluii. X X  934. • Pianta del nuovo porto di Porto 
d'Aiuio nell’ A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  R o m a .

* Cfr. • A c r i»  del 7 febbraio I «99, A r c h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  
d i  V i e n n a ,  faac. 18.

* Freddo nel gennaio 1694. come da 3<> anni non ai sentiva pii», con caduta 
di neve del tutto straordinaria por R 1311 (Omim. e t . C»t»j»jìIo IX  79). acquaz
zoni dall'ottobre 161*4 al gennaio 1695 (ivi X  195).

‘  Ivi X  195. Cfr. -Vmora Anlolofia 4* serieC X V IIl (IM S) 322 ». A questo 
argomento zi riferiscono i due scritti rari: F o x t a x a  (ear. arrhiletlo),
Ih trono »opra I* ea u t delle imtndaiiani dtl T rrrrt anltfht t  uutdtrne a danno 
della ritta di Bona t  d?W ine* tei tieni? ¡m u n -ilti falla aranti la Villa di Papa
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quonta una epidemia di tifo distruggitrice nei quartieri più basai 
della c ittà ,1 come pure il terrem oto.* D i fronte a queste sciagun* 
si mostrò la beneficenza del papa e la sua premura a  mitigan1 i 
m ali sopraggiunti.*

Anche bei successi, però, furono riserbati a Innocenzo X II. 
Così egli potè restringere la perniciosa vendita degli uffici,* senza 
con questo danneggiare il bilancio dello S ta to . D ato lo stretto 
nesso delle due cose, ci volle coraggio e decisione per affrontar 
questo abuso, nocivo alla  fam a della San ta  Sedo ed in sé. ma 
fruttifero per la Cassa apostolica. Una clericatura ili Cameni co 
stava circa 64.000 scudi. P er conseguenza solo gente ricca pote\a 
aver accesso alle alte  dignità ecclesiastiche. S i stupì, allorch- 
Innocenzo X I I  in  un colpo rimborsò il prezzo di dodici clericaturc, 
più di un m ilione, e lo si ammirò perchè in tal modo toglieva al 
denaro la sua potenza e ridava al m erito la  possibilità di pervenir*' 
a  cariche elevate.* L e  perdite derivanti dall’abolizione della vena 
lità  di questi e di a ltri posti • furono pareggiate da lui non con uuov 
im poste, ma diminuendo le spese di corte; egli impiegò per «•- 
soli 78.000 scudi all'anno, meno di quanto Leone X  aveva spesi 
unicam ente per la sua tavola.7 Già nell’estate  1690 Domenico 
Contarm i calcolava, che il papa avesse risparm iato e messo da parte 
c irca  due milioni di scudi.®

Giulio I I I  ¡ter ri/xtro tirilo Via Flaminia, dedicato all'IH. e Ber. Sig. Mont- 
!.. fo r t in i arcir. di Xicttmrtlia e lettor. grn. della Sant, di X . 8. /'o/mi Inno- 
remo X I I ,  Rom a, Rev. Cani. Ap. 169«. e: Francesco Maria O xorati, Apo
logia /ter la pontonaio fatta »opra il Trrerr juora di l ‘orta del Popolo in di/e*a 
dello .*>'lrii<4i Flaminia con la dìrettione tiri Signor Cornelio Meyer famono inge
gnere Olandrtr. . t IV E "  et f i " '  Pr. il tig. card. Gior. Frane. Albano tegr. dt 
Brevi di X . S.. Rotila 1698.

1 Uniate 1695; vedi M ario, ed . rampollo X  202 8.
* Ivi IX  200, X II  387. X IV  18.5.
* Ivi X  196, 200, 203; • Italicii Editti V lil, A r c h i v i o  *<*• 

g r e t o  p o n t i f i c i o . '
* Cfr. in proposito una • relaziono in francese nell'A r c h i r i o  L i e c h 

t e n s t e i n  d i  V i e n n a .  fase. 2.
‘  Vedi ¡Hario. ed. Campello V il i  192; D. Contarmi, loc. cit. 43iv
* Cfr. Bull. X X  473, 829.
'  Vedi Hriisch I 454 *. N’olia »opracitata (n. 4) • relazione dell" A r 

c h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a  »i dice: < Il [Innocenzo X III 
dit dernièrement A un *ien confident qu’il a apporté de Xaplew 7000 ducat» 
et que de cette Minime qu’il lait les ira i* de sa nourriture, qu’il ne dépon** 
pas plu» de 3 jule* par jour, et mesnie dimanche dernier il ne dépensa que 
27 tiaiorques. et que le bonnet qu’il porte est (ait de retaille du i ’. Alexan
dre V il i« .  A rettifica del Liechtenstein, secondo il quale il papa mangiava 
molto, sia addotto qui il giudizio del !>’ Elee: * È parco nel mangiare e 
molto piti nel bere. Relatione della B i b l i o t e c a  d e l  m o n a s t e r o  
d i  E i n * i e d e 1 n .

* D. Contalini. loc. c it. 444.
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Innocenzo tentò miche ili opporsi »1 lusso del vestiario in tro
dottosi a Rom a presso le famiglie distinte, ma «’incontrò in osta
coli insuperabili.1 O ttenne migliori successi col suo procedere ri
goroso contro l’im m oralità pubblica in Rom a.* Le rappresenta
zioni teatrali non furono da principio toccate dal papa; m a una 
« t ira  giunta dalla F ran cia  a Rom a lo indusse nel 1(597 alla repres
sione più severa. Sebbene taluni cardinali della Congregazione 
della riforma, come il Carpegna e l’ Im pcriali, facessero opposizione, 
fece abbattere nell’estate il teatro  di Tur di Nona fabbricato recen
temente con una spesa di 100.000 scudi. La cosa suscitò l’indigna
zione generale, e  ora davvero fiorirono sai ire velenose. Durante 
il carnevale del 1698 fu permessa soltanto la rappresentazione pri
vata di commedie, ma di nuovo proibita nel 1699.*

Alla pari d’innocenzo X I ,  da lui preso in tu tto  a modello, il 
papa faceva punire rigorosamente ogni mancanza senza riguardo 
alle persone. Per assicurare una giustizia imparziale proibì ai giu- 
<lii i di ricevere doni. Poiché nelle provincie i giudici trattenevano 
p* r sè uni» parte delle m ulte, egli tolse ai governatori provinciali 
il diritto di grazia.4 Aneli«- nel resto la sua riform a giudiziaria 
«•l'be risultati profondi. Vernieri» meglio regolati i gradi delle diverse 
istanze dei tribunali e semplificati colla soppressione di parecchi 
tribunali straordinari e privati, e furono lim itate le sportule.* 
Per rendere più accessibili i tribunali, il papa riprendendo un pen
siero di Giulio LI, Sisto V e Alessandro V II, pensò di rinnirli in un 
grande edificio. A questo scopo decise di trasform are il palazzo 
cominciato a Monte Citorio dal Rem i ni per incarico di Inno
cenzo X .

Carlo Fontana dette a  questo scopo nell'ottobre 1694 un piano, 
la cui esecuzione avrebbe arricchito Roma di un edificio non meno 
bello che grandioso, e avrebbe al tempo stesso risolto felicem ente

1 * . I r r i t i  M arram lti del 13 feb b ra io  e  8  novem bre 1694. loc. e i t . ;  Ih a r tn ,  
*d . t 'a inp ello  X  lu i  * S c r ittu r a  con li ra p ito li di p ram m atica  »opra la  m ode. 
tazione del Iiidmi, in d a ta  21 o tto b re  H # 4. ('od . Hat. 190 p. 24/» •»., ( l i b i l o *  
l ( f »  n a z i o n a l e  d i  M o n a c o ,  f v i 244 *  N om i dei d ep u ta ti d ella  
1 "m o v g atio n e  »opra il »ad d etto .

* * . I r r i t i  M arrm tdlt  del fi m arzo e 2 o tto b re  1694, loc. c i t . ;  relazioni 
‘lei 1692. 1694 e 1697 in MaKS. C u rio tilA  R om am t  I < 1 **3 )  1.50, 154; l ’a n c e tt i ,
* V ita  d e’ p o ntefici nel ('od . i t a l .  93  d e lla  B i b l i o t e c a  n a z i o n a l e  
d i M o n a c o ,  l 'n  ed itto  del l«>9*> co n tro  i  b a n d iti in  ( ’-rtpft, S u l b r ig an tag g io  
• b iT Ita lia  m e d ia ,  R om a 1867, 1 7 » .

* Vedi A n tv a u o , Teatri I *6  »»., 194 M. Cfr. • X oliiie  «Iella demolizione 
del Teatro di Tor di Xona (con pa sq ui na te ne l  fo t.  *51* p. 100a.. B i 
b l i o t e c a  V a t i c i n i .

* Vedi B rom ii I 46».
* Vedi liuti. XX 44« a., 461. 576; *  Editti in ¡Uindi V 46, A r c h i v i o  

• « ■ « re t o  p o n t i f i c i o ;  XovaES XI 122*. t'ir , anche ( i l i  a r r b i n  i t a l . 
'*• (1919) 204 *.
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il problem a doli« strado nel centro della c ittà . 11 palazzo avrei >1* 
dovuto comprender® un cortile principale mediano e tre  seoond ri; 
innanzi ad esso doveva farei una piazza con portici, adornata ila 
una colonna antica di Antonino, tro v ata  nel giardino adiacenti- 
dei preti missionari Lazzaristi.1 L a  spesa costituì un ostatolo in
superabile all’esecuzione com pleta di questo progetto; il Fontan i 
aveva fatto  un preventivo troppo basso d’assai, calcolandola in 
250.000 scudi; solo per quel che venne eseguito ci volle mezzo 
milione.* Ciò non può far m eraviglia a chi abbia presente la Curi i

1 Vedi MlSCIATZUJ in Vita d'arte IV  (1909) 386 ss.
* Vedi C. F ontana, D iacono »opra l'antico monte Citorio . . . con lift"  

d i ciò che i  occorto nel innalzamento del nuovo edificio della Curia liotmi 
Roma 1708. Cfr. Mis c ia t e l l i, loc. c it.; L'A rte II  (1899) 278. L ’ • -lrn  > 
M anicotti del 20 novembre 1(594 (loc. cit.) annunzia: « Il Papa ha ordinai" 
che si (unni il modello della Piazza, che in forma di semicircolo intende di far- 
avanti il Palazzo di Monte Ci torio, ma riflettendo che il gettito delle case e l.i 
compra de' Miti arrivi alla nomina di 50'“ se., si dubita non se ne farà altro 
L ’8 dicembre il papa approvò il modello, e il giorno seguente cominciarono gì * 
ad abbattersi le case; redi D iario, ed. Campello X  193. L ’ II dicembro riferì- 
un oltro • .1 cri«« M anicotti: « Kesta ordinato il gettito delle case dirimpetto 
al detto Palazzo sino alla strada, che conduce alla chiesa dell'Orfnnelli, allin
di formare una bella Piazza avanti del medesimo, attorno alla quale dovranno 
esser delle botteghe et habitationi per li notori a comodo maggiore della Curi» 
Intanto era stato portato al Papa un disegno di far una Piazza sontuosissim 
e la piti bella che fosse in questa città, con far trasportare avanti detto Palazt 
la Colonna Traiana, tra la quale e quella Antoniana ivi vicina doveva sorger 
un grand'obelisco servendo di base un scoglio, da cui in varie bocche havrebt» 
sgorgata l’acqua di Trevi, il cui fonte doveva esser colà trasferito, ma bell” 
era il pensiero tralasciato per la gravezza della spesa ». 11 14 dicembre remi- 
deciso di fare la tirando piazza innanzi a Monte Citorio (D iario, ed. Cam peli" 
X  193). Il 25 dicembre riferisce u n ,• A rriso .ilarocotti: questa settimana
• gTan gettila, essendosi aperta in tal modo una gran Piazza, che fa in»gk'",r 
mente spiccare la magnificenza di quel vasto e nobil editino. che si a c c r e s c e r  

di vantaci» e si riddurrìi alla forma del primo disegno ». Perei* il papa v’in 
corpora 8. Hiagio. in cambio del quale i Comaschi hanno ottenuto $. Nicchi 
a' Tesarmi. U n • .Irriso del 1° gennaio 1695 annuncia il proseguimento dei 
lavori nella piazza davanti Monte Citorio, • che pare un incantesimo »: il 29 geo 
naio 1695 continua la demolizione delle case, ina i lavori al palazzo sono arr* 
stati |M-r il freddo: nell'estate essi proseguono, si vagheggiano ansi ancor
atiti piani l it i  luglio), che però l'H ottobre sembrano in raffreddamento; il 
20 novembre si arruolano cento nuovi o|ierai |» r i < lavori della fahrica di Moni* 
Citorio». Il 7 gennaio 1697 viene annunciato, che domenica il papa andò al 
tieni», • visitò la fabriea di Monte Citorio. della quale si vanno perfeMionand» 
li lavori, allnchè senza dilatione possino andarvi ad habìtare l'auditore et il 
tesoriere della Camera *. Il 7 aprile 1697 l'Cditore entrò nella sua nuova sede
• nel Palazzo di Monte Citorio. ove restano sospesi del tutto i lavori che vi »  
facevano per conto della Camera, ma vi si alzono alcune case di particolari 
attorno quel palazzo ». Anche 1’« impresa di Civitavecchia va lentamente ». 
evidentemente per mancanza di denari. Nessuna meraviglia, che i mezzi vem» 
sero meno, perchè secondo il D iario, ed. Campello X 204. fino all'ottobrr 
1696 erano già stati spesi per la • fabriea di Monte Citorio » 500.000 scodi-
• J  rem o  M a n tru tt i.  l t i b l i o t e c a  V i t t o r i o  K m a n n e l e  d i  R o m a *
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Innocenziana a  Monte Citorio, ohe colla sua facciata  grandiosa 
i  unsi delle creazioni più imponenti del Barocco tardo .1 Poiché 
nei lavori sparirono vari giardini umidi, la località ridivenne sana.* 
Nell’aprile 1605 ebbe luogo l’inaugurazione della nuova cam pana, 
che doveva dare ogni giorno il segnale per l ’apertura dei trib u 
nali.* Nella corte del nuovo palazzo di giustizia il papa fece costruire 
nel 1696 una fontana splendida, per la quale fu adoperata una 
tazza di granito orientale, trovata  a P orto .4 11 pianterreno accolse 
i funzionari e le cancellerie «lei tribunale civile, il primo piano 
i tribunali di prima istanza e l’abitazione dell’Uditore della Camera, 
il secondo il cardinale Camerlengo e il tesoriere, che qui ebbero 
anche le loro cancellerie.

Venne creata  davanti alla Curia Innocenziana una piazza am 
pia c di là aperta anche una strada a Campo Marzio, ha costru
zione di un'altra via nuova, a Piazza di P ietra, fu connessa col 
nuovo ufficio doganale (« Dogami di Terra •), che sotto la direzione 
di Francesco Fontana venne eretto  in prossimità del Corso per 
considerazioni commerciali. Vi furono impiegate undici colonne del 
cosidetto Tempio di Nettuno. A ccanto all’ospizio ili S . Michele 
Innocenzo fece costruire a  sue sjiese da Matteo de’ Rossi la Dogami 
di ila re  per le merci che arrivavano per via m arittim a.* In Porgo 
sorse in prossimità di 8 . .Spirito nel 1606 un nuovo magazzino di 
¡rrano.* U n’ordinanza del 1692 mirò a  una migliore manutenzione 
delle strade della città  in generale.7

Innocenzo X I I  fece fare una nuova strada di accesso al Cam 
pidoglio, clic dall’arm a dei Pignatelli fu chiam ata « via »Ielle tre 
pile ». Nella Curia Innocenziana fu collocata una statua di marmo 
colossale del papa; solo alla fine del secolo X V II I  questo monumento

* Vedi 11 quarto libra . . .  da A. SrE*< Hi tav. 31. ìas ¡»Trilioni in K o r th a a  
X I I I  1 A4.

* Vedi l ’LATSER I 106.
* Vedi Diario, ed. Campello X  198.
* Vedi gli • J r r i i i  MarttroUi del 26 maggio. 7 e 21 luglio 1696. loc. rii.
* • Fahriche fatte fare da Innoccnito X I I .  Vrb. 1665 p. 175 B i b 1 i o • 

t e c a  V a t i c a n a .  Cfr. A. 8r*C<Hl. loc. ciu , tav r. 33 e 34. I.a Gatsetta 
di Foligno 1695, nr. 28. racconta in data 12 loglio 1695: * .Sua Beatitudine 
ha d a to ia  eommwoione agli architetti di far formare da »cultori 11 »tatne di 
travertino per collocarle nella nomniit.i della Dogana di terra a l'iazta di Pietra, 
che hormai iti scorge ridotto a buon porto, che per qucMo vien divulgato: le 
medeme denoteranno le 11 provincie. che pomiede la Sede Apostolica». Con
fronta C. Mar.«, ('ur,onta Human* I I , Koma 1885, 61. Vedi anche TlTI. /Vacci*. 
rione 358.

* Secondo un'incrutione, nwi fu restaurato da Pio V I. Innocenxo X II  
fece compiere restauri a #. Spirito de' Napolitani (F ohckixa V II 333) e alla 
fontana davanti a 8 . Maria in Trastevere tiri X I I I  I I I ) .

» Vedi Bull. X I I I  479. Cfr. anche Diario, ed. t ’ampello V III 195.
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di un sovrano, che tanto aveva fa tto  per Rom a e vi fu popolaris
sim o ,1 fu distrutto vandalicam ente dai Francesi.*

A rchitetto capo durante tu tto  il pontificato fu Carlo Fontana, 
che però ebbe a  lam entarsi assai di esser pagato insufficientemente; 
tu ttav ia  il papa cercò «li compensarlo per altre vie: a  suo figli" 
G asparo conferì una prebenda, fece lui stesso cavaliere al principio 
(lei 1697 e lo nominò nel marzo di quest’anno primo architetto di 
8 . Pietro.* Il Fontana fece il disegno del sepolcro d’onore per la 
regina Cristina nella n avata laterale destra di S . P ietro, che il papa 
volle fosse decorato ricchissim am ente.4 Non lontano di là, presso 
la cappella del Sacram ento, ('gli si fece preparare sii» nel 1692 il 
suo proprio sepolcro, ma vi destinò un sarcofago semplicissimo.* 
L a  prima cappella della navata laterale sinistra di 8 . P ietro fu 
trasform ata in cappella battesim ale su disegni di Carlo Fontana.* 
Come fonte battesim ale fu adoperato il grandioso coperchio di 
porfido, il più grande fra gli antichi, che secondo una tradizione 
senza prove deriverebbe dalla cam era sepolcrale del Mausoleo di 
Adriano e più tardi aveva adornato il sepolcro dell’imperatore 
O ttone I I . '  L e decorazioni in bronzo furono pure disegnate da Carlo 
Fontana. Il quadro d 'altare, il Battesim o di Cristo, fu dipinto 
da Carlo M aratta.* La sistemazione della cappella, che fu visitata 
dal papa al principio del 161)0 e nell’ottobre 1607,’ fu term inata 
secondo un’iscrizione solo nel 1698.1* Nella torre dell’orologio del

1 Cfr. «li • .1 crini M anicotti dell'8 dicembre 1691, 8 marzo. 12 aprile e
6 luglio 1692, lo«', c it.; * D iario, od. Canipello V III  175, 187. 193. 195, IX  75. 
Vedi anche la ««precitata (p. 422, n. 12) • Relatione di corte Romana nella 
B i b l i o t e c a  d e l  m o n a s t e r o  «li K i n a i e d e l n .

* Steinvann', Dir Plünderung Rom» durch Ronafiarte 35. È un errori' 
quello del KtiDOCANAClti (Capitole 131). che sia «tata eretta ad Innocenzo X I l 
tuia «tatua in Campidoglio.

* Secondo architetto divenne un figlio del Beniini; vedi * .1 rrito Mare trulli 
d«>l 30 marno 1697, loc. cit. ('fr. inoltre i documenti nel Repertorium fü r  Kumtt- 
ni»*. X X X II  251 ss.

* • » Ila  il Papa assegnato 6000 scudi al cav. Fontana architetto per il 
monumento, che ha ordinato d'inalzarsi a memoria «Iella Regina di Suetia in 
S. Pietro a somiglianza di «quello della Contessa Matilde». • .1 reità Muretralii 
«lei 17 novembre 1«96, loc. cit.

* Vedi * .1 reis« Maretcotti del 22 novembre 1692. ivi.
* Secondo gli • . I r m i  Ma re tratti del 20 e 27 gingilo 1693 (ivi) il primo 

piano del Fontana sembrò al papa troppo costoso.
’ Il ritrovamento cagliale di questo sepolcro è menzionato dai D iario . 

ed. l'ampello X  197.
* * Critica di questo quadro, scritta il 15 luglio 1699. nel 8622 p. 4 18 

B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .  * Risposta alla in«*deMÌma ivi p. 422 s.
* Vedi gli • Arri*» M ontatiti del 21 gennaio 1696 e 26 ottobre 1697. loc. cit.
“  V«>di FoRCKLLa VI 163 (ove peri» bisogna l«*ggere Innocenzo X l l  in-

ve«' di X li  e C. Fon tan a . D etersione della cappella del fonte baUetimtate nella 
P atii m i Vaticana. Roma 1697.
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Palazzo d<‘l Quirinale, ove Innocenzo X I I  risiedette con predile
zione, (*ì:Iì fece collocare nel 1 01*7 sotto la m ostra una Madonna 
in mosaico colossale, disegnata sempre dal M aratta .1 Nello stesso 
anno comandò di portare in Q uirinale* i cartoni di Pietro da Cor
tona e del M aratta eseguiti in mosaico in 8 . Pietro. In  Vaticano 
provvide per la  conservazione degli affreschi di Raffaello e di Mi
chelangelo, nominando il M aratta custode.*

A ltri piani d"Innocenzo X I I  non vennero ad esecuzione; cosi 
quello di erigere un edificio apposito per i conclavi,* la conclusione 
del colonnato di 8 . Pietro secondo il disegno del tempo di Ales
sandro V I I ,*  e un nuovo m ercato del pesce presso il Ghetto,* 
I/opera d’arte  più costosa, di cui Roma fu arricchita sotto Inno
cenzo X I I ,  fu il sontuoso altare di S . Ignazio nella nave sinistra 
•lei Gesù, del fratello laico gesuita Andrea del Pozzo, che avrebbe 
costato 200.000 scudi.’ Per la nuova facciata  principale della ba
silica di Laterano il papa sborsò, nel J699 , 40.000 scudi,* ma non 
giunse a vedere il principio ilei lavori.

La parte ab ita ta  della Città eterna aveva raggiunto alla fine 
»lei pontificato di Innocenzo X l l  presso a poco l'estensione, che ha 
conservato fin dopo il 1X70. Nella ripartizione «Ielle diverse classi 
della popolazione erano avvenuti grandi spostamenti rispetto 
all’età della Rinascenza. La c ittà  Leonina aveva completamente 
perduto lo splendore, di cui rifulgeva ai tempi dei papi medicei;

1 Vedi * .ir r ito  M arnatili del 13 luglio 1097: • D’ordine di X . 8 . è «tata 
|KM>ta »otto l'orologio del Palazzo pontificio al Quirinale una l>elli»«iiiia immagine 
della Madonna tutta di mn»atco », e • del So loglio 1697: « Adornandoci enti cor
nice di marmo »picca molto la Madonna di molaico ricavata dal disegno del 
celebre Maratti collocata »otto l'orologio del Quirinale » loc. cit.

* Vedi *  Avvito Miirrtrotti del 16 marzo 1697, ivi.
* Vedi Tìe m -OKI I II  211».
* Vedi • A rvito M ontm tti «lei 31 maggio 1692 (loc. cit.), in etti vengono 

menzionati ancora altri progetti. Cir. * Avvino del 6 ietteinbn- 1692 (ivi). 
Nell» abbozzo per una capitolazione elettorale (1691) è detto: «Finalmente 
»i giurì di dar principio nel primo m w  del pontificato alla fabbrica d'un con* 
clave nuovo che almeno coli ponte levatoio in qualche gui»a «i congionga alla 
baailica di 8 . Pietro ». A r c h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a .

* Vedi • .Ir r ita  M nntm tli del 29 novembre 1692. loc. cit.
* Vedi Gozzetto di Foligno del 2S aprile 1695. nr. 17.
'  Terminato nel luglio 1697: vedi Itiorui. « I . Campello X I IIO. Cfr. Ukk- 

T o  LOTTI. A ri itti Subalpini 209»*.. A rtidi ¡ fid i, 16.» tu».
* •[Domenica il cardinale Paratili pn»e po»*em>o del Laterano], «ove 

m è cominciato a portare il materiale per la tacciata con disegno moderno, 
onde non «erviranno in gran parte li fondamenti, e X . 8 . ha dato 40* «rudi 
per tal effetto, e SO" tono «tati »bordati dal »addetto PamAlii. et il fine di 
H. H. di farlo arciprete di quella basilica è »lato, aeri* il principe di Ini fratello 
contribuirà anrh'«u>o qualche coaa. mentre detti fondamenti «»no »tati labri- 
cali da Innocenzo X  loro ciò. volendovi di »p<*a da IMI' »codi». *j|rrHo 
M orttrolli del 2 maggio 169!«. b i b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  

d i  R o m a .

P i m n .  j w m  in  P*r». X tv .  i . 28



e questo in parte dipese dal fatto , che parecchi papi, fra  cui parti 
cnlannente Innocenzo X I I .  preferirono come soggiorno il Quiri- 
rude al Vaticano. Anche il movimento in  Banchi era  notevolmente 
diminuito, e via Giulia era già divenuta quella via silenziosa, che 
è anche oggi. Il Trastevere era ab itato  da piccoli artigiani, da 
vignatoli e giardinieri, i Monti dal ceto medio. L e abitazioni delle 
classi più elevate erano sparse in tu tto  Campo Marzio, da V ia dei 
Coronari e Monte Giordano al T eatro  di Marcello, al Campidoglio, 
al Quirinale fin verso Piazza 8 . Carlo al Corso.1 L a  popolazione 
della città , che nel 1691 am m ontava senza gli Ebrei a 131.634, 
era un po’ dim inuita negli anni seguenti, m a risalì dal 1697 e nel 
1699 era di 135.089, fra cui 42 vescovi, 2687 preti, 3650 religiosi 
e 1947 monache.* L ’aumento avvenuto nel 1700,* fu semplicemente 
passeggero; esso fu dovuto all’anno giubilare, col quale l’a ttiv ità  
religiosa d’Inuocenzo X I I  ebbe una bella conclusione.

Pellegrini ed altri stranieri in gran numero venivano nella città 
eterna anche negli anni comuni. F ra  essi erano anche m olti acat
tolici, meno però dalla Germania che dall’Inghilterra, ove si svi
luppò presto, come in Francia, la moda di viaggiare in Italia. 
Corrispondentemente anche le descrizioni di viaggio francesi e 
inglesi mostrano una comprensione più profonda di Rom a di 
quelle tedesche.4

Nel medico di Lione Giacomo 8 pon, che visitò nel 1674—1676 
l'Ita lia  e l’Orionte, predomina l’interesse archeologico specialmente 
per le iscrizioni. Ma egli rende giustizia anche a  molte delle altre 
a ttra ttiv e  di Roma. Bisogna essere, egli dice, disgraziato di natura, 
per non trovare colà in qualsiasi campo la propria soddisfazione; 
il dotto ha a  disposizione ricche biblioteche, l'am ante della musica
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1 Vedi Kkcmont HI 2, 819. È  interessante l'opera di luaso: L t*  rette* 
de l’atrien ne Home rtckerrhes niw  uni», metures. d ettin e: tur le* lim r et grareJ 
i*ir leu BoxAVENTt'RE b’OvEKBKKK *oh* le* Pontifical* tTInnoeent X I , d'Ale
jan dre V i l i  e  Innocent X 11, 3 volumi, L ’Aja 17tt3.

* Sludt e diHum. X II  182. Gli Ebrei (10.000) e gli eretici forestieri non 
Mino computati; vedi D iario, ed. Campello X IV  187. Un * Ragguaglio delle 
(antigüe più antiche e più nobili Romane (al tempo d ì  nuoce m o X I I ) , nel 
('od. Hai. 124 p. 07 u .  della B i b l i o t e c a  n a s i o n a l e  d i  M o n a c o .

* 149.447. È interessante per la storia della cultura un manoscritto donato 
dal marche«« Mac Swiney nel 1909 alla Vaticana: • Habiti «oliti ad usare nella 
corte Romana, delineati da F . Angelo Maria da Bologna. Min. oaserv., per 
uso della libreria del couvento Xuuciata di Bologna », con acquerelli, opera 
del temi>o d’Innoceuxo X I I .  In principio un sonetto: « È un gran teatro la 
corte Romana ».

* Vedi X oack , Drultckr* l.rbrn in Rom 2*> ss., ove si rileva il fatto, che in 
buona parte gli ambienti colti di lierraania, solo coll’opera del ^andrart « Teut- 
sche Academie der edlen B au -, Bild- und Mahlereikuust * (Norimberga 1675) 
incominciarono man mano ad interessarsi piti vivamente di Roma e dei suoi 
tenori artistici.



Quartiere degli stranieri a Roma.

i più bei concerti, il conoscitore d’arte  le opere più magnifiche 
delle diverse età , l ’am ico della natura giardini paradisiaci, e chi 
ama gli esercizi di pietà è provveduto di chiese, reliquie e proces
sioni per tu tta  la  v ita .1

L ’im portanza culturale «li Rom a è messa in rilievo dal Voyage 
d'Italie, una volta assai letto, del Misson, il quale visitò nel 1088 
l'Italia .* Anche l’inglese Riccardo Lassvls ( ’ 06 0 ' m ostra un’intel
ligenza apprezzabile per le opere d 'arte della «‘itti», che 1«» Ita ta l
mente atYascinato da fargli esclamare al momento della partenza: 
« Chiunque ha visto Rom a una volta vorrà rivederla ancora! ». 
S ’interessò particolarm ente allo antichità Giuseppe Addison, ohe 
nel 1091) viaggiò in Ita lia  e soggiornò più lungamente a Noma.* 
80110 anche notevoli le notizie di viaggio sull’Ita lia  del naturalista 
e teologo svedese Olof Celsius.4 Qualcosa d’interessante di soggetto 
romano si trova in una dissertazione ancora ine«lita stdla decora
zione interna redatta «lai costruttore del castello «li Stoccolm a, 
conte Nieodemo Tessin.*

Un tempo gli stranieri abitavano a  preferenza in Rorgo e nei 
quartieri sul Tevere, ma ora ad oriente della Piazza 8 . Carlo fino 
alle pendici del Pineio. In  ciò si rispecchia con evidenza lo sposta
mento del centro della c ittà , iniziatosi verso il 1550* e proseguito 
a  causa dell’attiv ità  edilizia incom inciata «la Sisto V nei Monti 
e «Iella istituzione di una seconda residenza sul Quirinale.7 Furono 
i primi gli artisti a prediligere le strade tranquille dominate dal 
P incio e dalla Trinità «le’ Monti. Paolo Rril, Rubens, Klsheimer, 
Sandrart, Claudio Lorrain, Poussin, Sw anevelt abitarono nello 
vie della Croce, «lei Rahuino e M argotta.* Col tempo i più degli 
stranieri, soprattutto i più agiati, preferiron«» i dintorni della 
8 8 . Trinità de’ Monti e Piazza «li Spitgna.* Sorsero colà in ab 
bondanza alberghi e abitazioni m obiliate. Già «lai loro nomi 
si vede il forte elemento francese ira  gli stranieri: la « Corona «li 
Francia  », in Via Condotti, i « Tre Gigli • a  8 . Andrea «lolle F ratte .

1 X oack, loc. cit. 21.
* Su Innocenzo X II  vedi MlSSOX 78; L a S a T, Yoynqt* t *  hipagnt et ¡tali* 

I I I ,  Amsterdam 1731, 6 3 » . ,  183».
* v^ ii X oack, loc. cit. Cfr. Fried u em >£B  nella DtuUdu Humltckau 1876.
* O. C ELSIU S, O ianum  ó jctr  «la rt*a i ¡Uiiten astn 1097 oth ¡098, Gote

borg 1009.
* N. Tewin, * Traiti- de U decoralioa inlérieurc («Utato 1717). originile 

nella B i b l i o t e c a  d e l l ' A c c a d e m i a  a r t i s t i c a  d i  S t o  o - 
c o l m a ,  copia nella R e g i a  B i b l i o t e c a  di  ¡ S t o c c o l m a .  Sul 
Tenxin cfr. O. S ib é S, .Viatdtmm* Stoccolma 1915.

* Vedi Pai» t u r ,  Rom tu Hude dtr Remautanct 90.
’ Cfr. la prewente Opera, voi. X  495 ».
* Vedi X o a a t 52, 35«. Cfr. B u rro L o rri, A rimi i Btiqi t  Olandtti a Roma 

uri *«xWi xvi « xv il. Firwue 188M.
* Oggi ci chiamano ambedue P ia n a  di Spagna.
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Gli alloggi più distinti erano l’Hotel «lei T re R e all'im bocco del 
Babuino e l’Albergo Monte d’Oro, la cui im ponente facciata  ba
rocca adorna anche oggi (nr. 9) Piazza di Spagna.1 Allorché nell’au
tunno 1 *¡08 v enne a  Rom a il terzo figlio del re di Danim arca, prese 
in fitto  l’intera casa. Il papa onorò assai questo principe,* ma ancor 
piti la vedova di Hobieski, ritiratasi a Rom a dopo il fallimento 
delle sue speranze politiche.3 Il 24 marzo 1099 Maria Casimira 
entrò in incognito nella c ittà  eterna, scendendo dapprima nel 
palazzo ili Livio Odescalchi al Corso. Quivi prese dimora anche il 
suo vecchio padre, Enrico de la Grange, cui essa aveva procurato 
sotto Innocenzo X I  il c a p p e l l o  rosso. Il papa, che aveva grià prov 
veduto precedentemente nel modo più liberale per il viaggio della 
regina di Polonia, la ricevette il 20 marzo al Quirinale.4

La regina nordica ebbe ora una grande parte, accanto alla 
« Princesse de» Ursins » M aria Anna de la Trémoille.® nella società 
romana, nel che, corrispondentemente al carattere dell'età. non 
m ancarono dispute di etichetta.® Più tardi la regina abitò al Casino 
Torres sul Pincio, eh’essa congiunse con un arco cavalcante la 
strada alla Casa degli Zuccari, ove voleva istituire un monastero. 
Sulla casa degli Zuccari ancora oggi l’aquila polacca ne serba 
il ricordo. Maria Casimira fu accolta anche nella società letteraria 
dell'Arcadia, fondata nel 1600, che dal 1003 tenne le sue seduti* 
nei Giardini Fam esiani sul Palatino.7 La vedova del re di Polonia, 
tu ttavia , non era in grado di emulare la coltissim a, intelligente 
figlia «li Gustavo Adolfo; sorse perciò un epigramma con gioco 
di parole, che term inava col verso: « Venni a Rom a Cristiana, non 
Cristina».* Maria Casimira era assai pia e volle chiudere coll’eser
cizio di opere caritatevoli i suoi giorni nella c ittà  eterna, eh’«'1 stata 
sempre il rifugio delle grandezze, che avevano esaurito la loro 
parte sulla scena «lei mondo.

1 Vedi XOACX 52.
* Vedi D iario, wl. «'amplilo X IV  180.
1 Sulla dimora delta regina, durata Ano al 1714. cfr. C a n c e l l i e r i .  Merrato 

11*3*».; XoacK  354: GroTTANEU.1, l'n a  regina di l'olonia a  Roma, F ircn if 
ISS8. Su ricordi della famiglia Sobieski in Rom» vedi R e c h o ììt  nella A Ut). 
Xriliing 1883. nr. 2iW>; M. WaLISZEWSKI, M arie de la Grange t f  Arguirti. Retar 
de l'ologne, fruttile de S ob in k i, 1041- 1716, Parigi 1898; G. A n g e lin i , / Sottirskif 
e gli Stuarda ih Roma, Roma 1883; S u ora  Antologia, agosto 1908.

* />uiri». ed. Campello X IV  183 -185. Cfr. * Barb. I.X  22 p. 1 8 » . ,  B i 
b l i o t e c a  V a t i c a n a .

* Dal 1075 al 1698 moglie di Flavio Orsini, duea di Bracciano. Circa la 
a u a  pomicione in R o m a  cfr. R e c m o n t  III  2. 810#.: Fa . C onuta, L a ¡trincete  
de* frr iii» . Rami *ttr ni rie et non carattere ¡miitigne. Parisi 1858.

* l'fr. GrottanKM.1. loc. cit. c. 7.
* Vedi Boni net Itollett. «farte 1914. 370 »». Sull’Arcadia, di cui mi occuperò 

ancora »otto «’temente X I , cfr. sopra p. 408»..
* Vedi CANCELLIERI, l«>c. cit. 193.



CAPITOLO III.

I/aceordo con  la Francia .  -  D ra g o n i m ila questione giansenista e 
in <|iiella qu ietista . -  La lotta contro il probabilism o. -  Aboli
zione del nepotism o. -  .Nomine di cardinali. -  L e m issioni e la  
questione dei riti.

1.

La solenne dich'arazione di nullità pronunciata (contro le deli
berazioni gallicane del 1682) da Alessandro V i l i  sul suo letto di 
morte appianò per il suo successore la via verso un accordo, giacché 
ora la questione di principio era decisa. In tu tto  il resto si potevano 
fare delle concessioni.1 A queste inclinavano tanto Innocenzo X I I  
quanto i suoi consiglieri e siccome anche a Luigi X IV  doveva stare 
molto a cuore di terminare il conflitto, con riguardo alla situazione 
interna ed esterna, cosi fra il papa e i cardinali D ’Entrée*, Ho osi 
e Forbin si potè trovare la base di un compromesso. Si trattava 
anzitutto di accordarsi intorno alla forma colla quale i membri 
dell’assemblea del 1B82 avrebbero da dare soddisfazione. Trovata 
una volta una soluzione soddisfacente per questa questione, il re 
intendeva dichiarare al papa di aver abolito l'obbligo d'insegnare 
i quattro articoli, dopo di che sarebbe seguita la preennizzazione dei 
vescovi *

Il cardinale Forbin incalzava il papa perchè si accontentasse di 
una dichiarazione più generica che fosse possibile, minacciando 
altrim enti l’abolizione del concordato. Ma Innocenzo X I I  tenne

1 Cfr. D l 'B B l 'E L .  Jjti  pmrieiom dea rrérkr* / n u r a w  apri» la récomeiliation 
de»  court de F.ninee f i de Rome m ie  lunoeenl X I I .  Mrmmrt ile l'audtleur du 
l ’ape et autre»  documenti imédtli in Rer. dkttt. de T Éfliee de Frange II (1911) 
43 m „  302 M . Il •memoriale di Annidi nel Val. #643. p. 3 4 5 * .  viene r o m -  
pletato dalle memorie del cardinale D 'E n tri»  pubblicale da «Ji.Ki* nella 
w ond a «-dizione delle noe Rrrkeirke». Parici IS70, 617 M. Vedi aiu-be l/ n so x , 
L'Aiuiemblee du rlergé de Frani* de I6SÌ, Parisi IH7S.

'  J*econdo Gfcltni, loc. cit., 624 I l i .
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fermo e pretese una dichiarazione esplicita, dichiarando di non 
potere in tal cosa agire diversamente dai suoi antecessori1 ma anche 
i francesi non volevano detlettere dal loro punto di vista, e già 
si credeva oramai al fallimento dei negoziati. Ma a questo punto 
Luigi X IV , incalzato com 'era dalla grave lotta che combattevano 
contro di lui le potenze coalizzate della « Grande Alleanza », decise 
di compiere, di fronte alla Santa Sede, un im portante movimento 
di ritirata: egli autorizzò cioè quei vescovi nominati, che non erano 
stati membri dell’assemblea del 1682, a chiedere al papa la loro 
conforma. Innocenzo X I I  accondiscese.3 T u ttav ia  parte dei cardi
nali, specie lo spagnolo Aguirre, il noto editore dei concilii spagnoli 
e dogli scrittori avversari dei quattro articoli, fecero rilevare che nel 
decreto stdle proposte per le chiese vacanti bisognava fare una ri
serva, in forza della quale ai vescovi della Francia meridionale 
venisse proibito di consentire in qualsiasi modo alla estensione 
della regalia.* Innocenzo X I I  decise di tener conto di queste obie
zioni e nel concistoro per la preeonizzazione dei vescovi, in una 
allocuzione, egli riservò i d iritti della Santa Sede e proibi ai nuovi 
vescovi ogni riconoscimento diretto o indiretto del diritto di regalia.
I  francesi diedero poi la precisa dichiarazione che il loro re mande
rebbe sicuramente la lettera promessa coll’abolizione dell’obbligo 
d’insegnare i quattro articoli del 1682. Dopo questa dichiarazione 
cominciarono col concistoro del 9 gennaio 1692 le preconizzazioni 
di quei vescovi che non avevano partecipato all’asseniblea del 1682. 
L a  locuzione pontificia rilevava espressamente che le preconizza
zioni non dovevano essere interpretate come un’indiretta approva
zione della regalia. Le parole finali del papa, che egli resterebbe fermo 
nella difesa della libertà della chiesa e deH’autorità della Santa Sede 
nello stesso modo come avevan fatto  i suoi antecessori Innocenzo X I 
e Alessandro V i l i ,  non lstsciarono alcun dubbio circa il punto di 
vista del papa.* Ma [ora il governo francese si rifiutò di lasciar 
passare la Bolla che proibiva il riconoscimento del diritto di regalia. 
Anche qui Innocenzo seppe trovare un espediente, cedendo nella

» K l o p p  V 332.
* l ’ ilIL L tP S . RfyalirHrtckt 40 3 *., 410.
*  I h  uKi t . t . .  loc. cit., 43; P h illip s , loc. cit.. 411 ». Cfr. • Alcune ragioni 

che fann«> vedere che nel medesimo tempo che »'aggiusterà l'affare delle bolle 
|w>r li vescovi di Francia, «ia necessario aggiustare quello della Recalia, A r - 
v i o  d e l l ' a m b a s c i a t a  s p a g n o l a  a R o m a :  invece: • Di*cor»o 
se convenghi ad Innocenzo X II d'aggiuntare con la Francia separatamente le 
provisioni delle chiese vacanti in quel regno e poi l'affare «opra la Regalia, e 
si conclude de no (Ottobre 1091), A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o  
III 22 p. 117 ss.

* • Acta consist.. lùirb 2899. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .  I/allo
cuzione qui inserita, che l’illLLies (413) crede soppressa, in S ro x n w rt. Rrqal* 
Mcerdofimw 732 e F ea . Suttilà 02. Cfr. il * Breve a Luigi X IV  del 12 gen
naio 1092. Kpift. I hhocthI ì » X I I .  A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .
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forma, ma tenendo fermo nella sostanza: la proibizione vetme mau- 
nuta non però mediante Bolle, ma m ediante appositi Brevi che il 
nunzio doveva consegnare ai vescovi.1

Nel concistoro che segui del 21 gennaio 1692 vennero preconiz
zati a ltri vescovi. In  proposito il cardinale Casanata sollevò delle 
obiezioni.

Anche i cardinali Goes e Agu ir re pensavano che prima si dovesse 
aspettare la lettera di Luigi X IV . Il cardinale Forbin  parlò per ciò 
di un’opposizione preconcetta, al che Aguirre replicò che tali sen
tim enti gli erano estranei e che si sarebbe espresso coattam ente 
nello stesso modo, anche se si fosse tra tta to  di vescovi spaglinoli.* 
Alla preconizzazione «li Tristano de la Bauine de Suze ad arcive
scovo di Aux il 4 febbraio, Aguirre sollevò dello difficoltà, perchè 
costui, senza chiedere la dispensa, jwr 15 anni non aveva tenuto 
residenza nella sua diocesi di Tarbes.* Nel concistoro del 10 marzo
1692 si venne a contrasti ancora più vivaci. Colloredo e Aguirre 
insistettero perchè Luigi X IV  revocasse il suo editto a favore dei 
quattro articoli. D ’Estrées e Forbin risposero m en titi. D’Kstrées 
rinfacciò ad Aguirre, protettore del reame di Napoli, il m anteni
mento per parte della Spagna della Monarchia Staila. Alla fin«*, 
per troncare il conflitto, dovette intervenire il papa.* Nel conci
storo seguente del 24 marzo egli invitò i cardinali a moderarsi ed 
ad evitare interpellanze.* Nella preconizzazione del vescovo di 
Tonrnai, avvenuta il 5 maggio, gli venne espressamente proibito 
di riconoscere, come che sia, il d iritto di regalia.*

Dopo che nei concistori tino ai 7 luglio ora stufo preconizzato 
un gran numero di vescovi che non avevano partecipato a ll’as- 
semblea del 1682,7 s’imponeva sempre più urgentemente una deci- 
sione circa  coloro che avevano sottoscritto i quattro articoli. Ma 
come prima non riuscì nemmeno ora di accordarsi circa la (orma 
delle lettere da dirigersi al papa.*

* Dcbrvkl. loc. cit. 44.
* • A cta conni»»., loc. cit. Cfr. I • Brevi a «Car. Gwp. Cingi. «le Vcnlimille 

de Lue., elect. Massiliens.. elee«. X tnu iw n». etc. » del 21 gennaio 1602. A r- 
c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o ,  loc. cit.

* • Acta consist., loc. cit.
* • Acta conxixt.. loc. cit. • Areito ìlartteoUi «lei 15 marzo 1692. B i • 

b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a n a « ! «  d i  B o r n a .  Cfr. i * Brevi > Klectis 
t'Iaramont.. Tullen*.. Eugoli»mens.. Baionnetu. •; A r c h i r i o  s e g r e t o  
p o n t i f i c i o ,  loc. cit.

* • Acta consist., loc. cit. In questo (ioni» uscirono i • Brevi « Klectis 
Tarbiens.. Gnu«*.. Amleianen». e tc .» . A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i -  
f i e i o , loc. cit.

* • Acta consist.. loc. cit.
* *  I • Brevi * Klectis Klectens.. l-odov.. Trecorens., Oiens., etc. ». A r - 

c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o ,  loc. cil.
* PHtLLtrs 415 ss.
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Q uattro <loi vescovi nominati avevano partecipato all» confe
renza «lei prelati riunitasi nel 1*188 sotto la presidenza del vescovo 
di Parigi ed erano perciò caduti sotto le censure che secondo la 
concezione rom ana sono com m inate per l’appello dal papa ad 
un concilio ecumenico. U na via d’uscita trovò qui il nunzio a 
Parigi Giovanni Giacomo Cavalierini, che nel giugno 1692 era suc
ceduto a Niccolini morto il 4 febbraio,* coll’ottenere cioè dai rela
tivi vescovi la dichiarazione che essi nel 1682 non avevano avuto 
l’intenzione di appellare ad 1111 concilio, ina avevano voluto soltanto 
lodare il procedimento del loro re. Richiam andosi a questa dichia
razione, Innocenzo X I I  il 6 e 15 ottobre potè preconizzare i vescovi 
in questione.*

Una questione assai delicata av ev a«  ancora nella nom ina del 
vescovo di Pam iers perchè a ciò sem brava andar congiunta una 
decisione nella lo tta  per le regalie.3 .Ma sovrattutto  era difficile 
di trovare una formula di sottomissione per coloro che avevano 
partecipato a ll’assem blea del 1682. I)a  parte francese si aguzza 
vano gli ingegni per trovare delle formule tali che lasciassero la 
possibilità di una interpretazione diversa di quella della revoca 
incondizionata degli articoli gallicani. Innocenzo X I I  e i suoi 
consiglieri, i cardinali Spada, Albani e P ann atici * insistevano 
invece irrem ovibilm ente nella richiesta di una esplicita e incon
dizionata rinunzia agli articoli inconciliabili colla dottrina cattolica. 
Sem plici dichiarazioni di scusa non venivano accettate . Così rimase 
la cosa per lungo tempo. Nel luglio 1693 la vertenza sembrava senza 
via di uscita; con grande impegno m a invano l ’uditore pontificio 
Ansaldi si sforzava di trovare una formula che fosse accettabile 
per ambe le parti. Finalm ente trovò una forma alla quale i cardi
nali francesi diedero il loro assenso. L 'ab ate De la Trèm oille portò 
il progetto a Versailles.*

Deciso a  continuare una guerra che richiedeva i più gravi sa
critici, Luigi X IV  doveva allora porsi la questione se ciò fosse 
possibile con un popolo torm entato dalla carestia e nello stesso 
tempo turbato nella coscienza. Kgli si decise finalmente a cedere.*

* K a r t t in e n  238 , 252 .
* *  A ria con sist.. loc. c it .
* DcMHJSL, loe. eil. 43.
* l'fr. *  A re it i  .Varescolli del 29 marzo e 24 maggio 1692, H i b l i o -  

I t e »  V i t t o r i o  E m a n u e l e  d i  R o m a .
* l'fr. Klopp V 336 m.; Gr.Klx, loc. cit. *132 P h illips 423 1)1,'- 

B K t ' K t .,  loc. eit.
* Klopp VI 223 <i*. Liechtenstein accenna nella sua * relazione del 28 agn

ato 1693 alla battaglia di Xeervinden (24 luglio 1693) nella quale i Francesi 
non poterono «fruttare la conquistata sanguinosa rittoria: • U  battaglia di 
Fiandra ha prodotto i m i o ì  effetti anche in quella corte, perchè dubitando 
i Francesi che le loro cose prendessero colà piuttosto sinistra che buona piega.
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Il 14 settem bre egli comunicò al papa d’aver dato gli ordini nette»* 
'ari perchè le prescrizioni «lei suo ed itto  del 22 marzo 1682 circa 
la dichiarazione del clero francese «li qui innanzi non venissero 
applicate.1 Ancora nello stesso giorno ogni singolo partecipante 
all’assemblea del 11>82 diresse al papa una lettera di scusa. Si 
diceva in essa: Niente mi è tanto doloroso quanto il fa tto  che 
nel lieto rifiorire della Chiesa lo stato  delle mie vertenze sembri 
precludermi finora in certa maniera l'accesso alla grazia di V. San 
tità. Ora siccom e, come ho udito, la causa di ciò si trova nella 
mia partecipazione a ll’assemblea «lei clero in Francia tenuta a 
Parigi nell’anno 1682, così io professo e dichiaro, prostrato ai 
piedi di V. San tità , che mi rincresce vivissimamente e più di quanto
io possa esprimere tu tto  quanto in tale adunanza avvenne che 
abbia così fortem ente dispiaciuto a V. San tità  ed agli antecessori 
di V’ . San tità . E  perciò dichiaro che tutto  quello che in quell'adu- 
uanza potrebbe venir considerato come deliberato intorno a l l ' a u t o 
rità della Chiesa e del papa, lo considero come non deliberato e 
come non da deliberarsi. Inoltre tengo come non fissato tu tto  
quello che potrebbe venir considerato come fissato con datino «lei 
«[¡ritti della Chiesa.* Poiché mai è sta ta  mia intenzione di fare 
alcunché a danno della Chiesa, anzi io mi dichiaro pronto a ll’obbe* 
•lienza più profonda verso V. Santità.*

Quando giunsero a  Roma questi importanti documenti, il papa 
convocò per il 5 ottobre 169.1 un concistoro. In  esso egli comunicò 
la rinuncia di Luigi al suo ortiine anteriore d'insegnare i quattro 
articoli e le lettere «li scusa «lei vescovi. Circa il «liritto delle regalia 
«•¡ìli userà le convenienti cautele. I>op<» di ciò avvenne prima la 
preconizzazione «li 8 e poi nel concistoro «lei 12 ottobre <|ii«*lla di 
altri vescovi francesi,4 «lopo di «-he I>*K*tr«W*« ringrazio solenne*

e regolandosi Roma dagli arridenti di tu*»ri. hanno i cardinali francesi «limato 
tiene di »tringere l'accomodamento delle note differenze, come gli è riuscito. 
Martedì notte. 25 del corrente, fu spedito dal cardinale de Forbin il «no segre
tario alla corte con l'ultimatione del trattato *. A r c h i v i o  L i e c h t e n 
s t e i n  d i  V i e n n a .

1 S io sn iu T t, loc. cit. 735; Ro«KoVax T, ì l o n m m .  1 215; « o l i r t i  i o  l . a  
rfm i, I 835; AtrTAt;i», / / i * t .  iU P i e  V II voi. Il*  171. L'opinione che la lettera 
•li Luigi X IV  non sia autentica, tua inventata dai giansenisti è stata respinta 
già «lai R axkk (III  119, n. I). non avvertendo egli però che Artaud. che 
egli cita alla stessa pagina, nei 1825 ha visto neU’Afrhivio segreto pontificio 
l'originale che ai afferma avrebbe bruciato Napoleone I ( A m e n , loc. cit.). 
Venne ritrovato nell'originale da Mona. Mercati (/ice. d e *  * e i e n e e *  r r l t q .  1920, 
305); è ben conservato con i sigilli doc. che porta ora la signatura AA. Arm. 
1-18 43U. Cfr. Dt'BKt'EL. Ab p l e i n  c o n / f i l  119«.

• Ciò ai riferisce al diritto di regalia; vedi P H tU m o x , Ltuiviq X I I* 329.
• Vedi (»¿Bis. loc. cit. 450; Spieil. Tal. 1 ( 1890) 141 K u irr  VI 226; 

C o l l e r l i o  L a t e n t i *  I 835.
• Vedi * Acta consist.. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .
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m ent« e tornò in Francia.1 In  sua voce Forb in  nel concistoro del
26 ottobre 1693 propose la nomina degli a ltri vescovati francesi 
ancora vacanti, ai cui candidati il papa diede poi la conferma. Per 
onorare la Francia Innocenzo X I I  fece personalm ente la proposta 
per la sede primaziale di Lionne e per il vescovato di Condoni, 
al quale il re aveva nominato l’uditore di ro ta  D ’H ervault che 
aveva bene m eritato per il raggiunto componimento. A questi 
due prelati venne rimessa per intero la tassa «la pagarsi. L a  stessa 
grazia venne concessa a Huet, educatore del Delfino. Anche per sili 
altri, con riguardo alla carestia della Fran cia  causata dalla guerra, 
vennero applicate per quanto fu possibile delle tasse ridotte.*

Così finalmente era stato chiarito il punto principale del lungo 
conditto con la Francia . 11 successo della San ta Sede non era certo 
completo, perché l’estensione del d iritto  di regalia rim ase in vigore5 
e Luigi X IV  non revocò la dichiarazione del 1682 m a solo il decreto 
esecutivo che imponeva ai vescovi ed ai successori l’obbligo gene
rale dei quattro articoli e faceva di questi oggetto obbligatorio 
d’insegnamento. Non seguì alcuna proibizione d’insegnare di qui 
innanzi i quattro  articoli gallicani; m a piuttosto l’arcivescovo di 
Parigi annunziò in nome del re ai professori della Sorbona che essi 
erano liberi di farlo o di tralasciarlo; che però il decano della facoltà 
di qui innanzi non si rifiuterà di approvare le tesi dei licenziati 
nelle quali non si trovassero gli articoli del 1682.4

Non si può negare che singole espressioni nella lettera dei ve
scovi al Papa erano equivoche, dal che si è voluto dedurre che 
non venne fa tta  alcuna ritrattazione.® Innocenzo X I I  considero

1 Vedi ivi. Cfr. i * Brevi ai nove reacori del 12 ottobre 1693. A r c h i 
v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o ,  loe. cit. Ivi il • Breve del 13 ottobre 1693 
che esprime la gioia del papa circa l'ordine citato nella lettera reale del 14 set
tembre 1693, che cioè le disposizioni dell'editto del 22 manto I6S2 « non servati 
deheant ».

* DfBRt'Kt., loc. cit. 45. Cfr. B e rm x o , K rttir  IV  739».
* Pm i.tJW  440. 443 s.
* K lo pp VI 227 ss. Si ritornò dunque, giudica il P h ilippson  (loc. cit. 

330) allo stato di cose di prima del 16S2.
*  P h i l l i p s  430. Di fronte a ciò uno storico moderno non meno ostile 

al papato del Phillips, scrive: « Gli amici del gallicanismo »i richiamano all'ul
tima delle proposizioni citate. I vescovi dicono qui non essere »tata loro inten
zione di prendere una nuova deliberazione nò di recar danno alle Chiese della 
Francia meridiouale; secondo ciò -  cosi si argomenta -  non si è preso nè 
una decisione nè *i è fatto alcun che di dannoso a quelle Chiese, dunque i vescovi 
non hanno nulla da ritrattare. Invece ciò non si può affatto dedurre da 
quelle panile, specialmente se si tiene conto del contosto. Qual senso avrebbero 
altrimenti le proposizioni antecedenti nelle quali viene espresso il violento 
dolore, cioè in fondo il pentimento dei vescovi (>er tutto ciò che delle decisioni 
dell'assemblea dispiacque ai Papi f Selle quali vieu dichiarato invalido tutto 
quell» che di nuovo vi |Mti«M> essere stato deciso f !*e non fosse stato deciso 
nulla, non ci sarebbe bisogno di questo lungo passo. È  certo che il tenore



Innocenzo X I I  considera la lettera di scusa coinè una ritrattazione. 443

la le ttera  indubbiam ente come una ritrattazione, ciò elio venne 
I«*rò im m ediatam ente contestato dai francesi.1 Essi non potevano 
però cancellare il fa tto  che i partecipanti all'assem blea del 10S2 
avevano dovuto coll’approvazione del governo rivolgere al Papa 
lettere di scusa tanto umilianti che contenevano almeno una ritra t
tazione generica.1 Comunque la m inaccia di un pericolo di una scisma 
per la F ran cia  era sventato e inoltre la Santa Sede colla ritirata 
di Luigi X IV  aveva senza dubbio ottenuto un'im portante v ittoria 
inorale.3 Voleva dir qualche cosa, giudica uno storico, « che un mo
narca il quale osò affrontare potenti coalizioni e ai cui cenni tutto 
il clero del suo regno si piegava servilmente, rinunziasse per volontà 
del Papa a ll’incondizionata esecuzione di principi che egli aveva 
poco prima proclam ato solennemente come norma assoluta per il 
suo stato. Luigi non andò a Canossa, ma fece fare questa strada ai 
vescovi, suoi docili strum enti.4 »

L ’impressione in Europa fu grande anche presso i calvinisti in 
Olanda, quali naturalm ente davano peso anzitutto al lato politico 
della cosa.4

letterale è tenuto piti oscuro che fosse possibile per risparmiare i sentimenti 
dei sedici e perchè esso è una elaborazione di due anni di negoziati. .Se queste 
proposizioni hanno un senso esso non può essere die questo: noi non avevamo 
invero l'intenzione di prendere una nuora deliberazione o (Issare una depo
sizione dannosa a certe chieoe; se ciò è tuttavia avvenuto in cose ehe dinpiac- 
quero a V. Santità e ai vostri antecessori. questo noi ritrattiamo. Che piti 
tardi i gallicani appoggiandosi sul testo contorto e artificioso affermassero 
non essere qui avvenuta alcuna ritrattazione, min dimostra niente; poiché 
che cosa non avrebbe saputo (are la sottigliejtza e l'ermeneutica teologica ! 
Qui è detto espressamente in forma precisa: « ciò che ha potuto venir consi
derato come deciso » e non: « ciò che avrebbe potuto ». .Solo una cosa è Incito 
affermare: non tutta la Chiesa tranci-«»' ha ritrattato quei celebri quattro arti- 
coli, ma solo 1« vescovi hanno fatto una ritrattazione, e questa nè esatta nò 
particolareggiata, ma soltanto in termini generici ». P g n im o x  329 ss.

* « • Quenintur Galli, quod 8 . Sannita» de litteri» a reprobis episcopi» 
Gallici* propter comitia ab eisdem a. 1612 habita sertnoncm facietis ha» retrac- 
tatorias dixerit, quod nullateniM Galli adroittens volebant >. Relazione di Liech
tenstein a Leopoldo I del 10 ottobre 1696. A r c h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  
d i  V i e n n a .

* HoLTTHAX* (fntsiòWscAe VeriaMtvngu/ttfh.. Monaco 1910 451) va 
troppo avanti quando parla di una svolta del movimento gallicano, |»oiche 
parecchi dei firmatari non lanciarono cadere il contenuto dei quattro articoli, 
anche se lasciarono cadere la dichiarazione. Cfr. 11Kbgkxkotiiek I \ * 33.

* Questo ammette anche P iiu x m  (441).
* Giudizio di Bkoscm (I 451-452). Quando inoltre Broscli. in modo 

simile a Kavke ( I I I  1201 rileva che • la -Sede Romana non si affermò per la 
propria forza, ma soltanto in seguito ad una grande combinazione politica ». va 
loro ricordato che nessun papa nel conflitto con Luigi XI\ s era mai scostato 
dai suoi principi; la * combinazione politica » costrinse è vero Luigi XI\ a riti
rarsi di fronte al papa, ma questo effetto negativo non deve essere messo sullo 
stesso piano del contegno positivo del papato che si baiava sulla sua forza.

* K lofp IV  227.
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Durante le sue premure per comporre il dissidio politico eccle
siastico con la  Fran cia  Innocenzo X I I  dovette occuparsi anche dei 
conflitti giansenistici. Numerosi aderenti di Giansenio dalla Francia 
erano riparati in Olanda e nel Belgio e avevano preso piede anche 
nell’università di Lovanio. I vescovi guardavano con trepidazione 
allo svolgersi degli avvenim enti. Onde rendere impossibile ai nova
tori qualche scappatoia, ossi pretesero tìn dal principio del 1692 
la sottoscrizione del formulario prescritto da Alessandro V II. 
l’esplicito riconoscim ento della rrrita* farti, cioè il ripudio formale 
delle cinque proposizioni del Giansenio coll'unita dichiarazione 
che queste si trovavano nel libro «lei Giansenio ed erano condanna
bili nel senso esposto «lai Giansenio.1 Contro di ciò i giansenisti in 
Fiandra si misero sulle difese non solo con pubblicazioni, ma in
viando anche un umile memoriale, che esponeva la cosa nel loro 
senso, alla Inquisizione rom ana, la quale, precipitatam ente, proibì 
con un decreto ai vescovi ogni innovazione in questa vertenza.’ 
Questa procedura fu tanto  più strana, in quanto i vescovi non 
vennero nemmeno sentiti. Essi si rivolsero perciò al papa il quale 
con un Breve del 27 settem bre 1(5512 promise di sottoporre la cosa 
a m atura riflessione.* A tale scopo egli fece convocare ripetuta

* 8CHU1. K o n u t i l H l i o n  l ' uigtnìlu» 24; • Cod, fu l. 7405 f. 27 (B  i b i  i o -  
t e r  a V a t i c a n a )  dove da f. 123 al 12!) «i ronlicne una ’ lettera del
l'arcivescovo di Maline* del 1» agosto llH»2 sul giansenismo in Fiandra: si 
dispreizano le decisioni papali, si legge dappertutto anche nei conventi di 
suore il Nuovo Testamento nella traduzione di Mona, s i  nega a p e r ta m e n te  
l'infallibilità della Chiesa nel giudicar»' il senso di un libro; *i astengono 
dai Sacramenti e s i  disprezzano le indulgenze. « Hnc spectat infinita li bel- 
lorum multitudo, quiM ianseuiauo toxico «cátente* non latino tantum idiomate. 
sed etiain vernáculo conscriptos quotidie novo* ubique disseminant. Hos 
salibus suis et sennoiiis elcgantia ita condiunt ut avide passim legantur et 
plansum referant ». I>a 1S aunì i consiglieri giansenistici del mio a n te c e ss o re  
Berghes < optimi et nulla praediti scientia antistiti» bollitale et a u c to r i ta tc  
a buten te.s > hanno causato un pieni disorientamento. Nello s te s s o  codice 
molti * documenti sul conflitto.

* « *  Li Giansenisti di Fiandra havendo latta una consulta, chiamativi 
anche quelli del paeM di Liegi e d'Olanda cominciarono a far stampare molti 
libelli infamatori! contro i vescovi, et intanto con una supplica molto umile 
in apparenza ricorsero alla #. Congregazione del !i. ufficio. lamentandosi 
molto delle turbolenze insorte per quella cagione iu Fiandra e della vesazione 

(atta a loro senza ragione, et subito ottennero dalla detta Congregazione un 
decreto, per il quale si comandò alli vescovi di tralasciare quelle novità *• 
Così riferiscono le KìHcssioui sopra il formulario de' vescovi di Fiandra, A r * 
c h i v i o L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a ,  fase. 32.

’ • Breve all'arcivescovo di Maliues, Umberto Guglielmo Crecipiano del 
27 settembre I6t>2, A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .
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mente i cardinali dell’inquisizione i quali però in una seduta straor
dinaria e tinaie tenuta nel convento della .Minerva non riuscirono 
a trovare una decisione concorde.1

Dal 17 novembre 1«!»;} quale rappresentante dell'università di 
Lovanio si trovava in Roma il professore Giovanni L ibert H en
nebel, al quale più tardi si aggiunse quale rappresentante ilei 
vescovi l’agostiniano Bernardo Desirant.* L ’a ttiv ità  dell’abile Hen- 
nebel ottenne un grande successo: dopo lunghe discussioni il 28 gen
naio 1924 venne em anato un decreto dell’inquisizione e il (» feb
braio un Breve pontificio, il quale proibiva qualsiasi aggiunta al 

formulario tradizionale ». I vescovi dovevano star paghi che le 
cinque proposizioni venissero anche adesso sottoscritte sincera
mente, senza distinzioni, limitazioni o dichiarazioni, nel loro m »no 
letterale immediato, come le avevano volute sottoscritte i papi an te
cedenti.* L ’università di Lovanio il 24 marzo 1694 in una devota 
lettera al papa 4 promise di osservare la proibizione espressa alla 
line di questo Breve di disputare ulteriormente sul senso delle cinque 
proposizioni e del formulario. Inoltre nel decreto era proibito di 
attribuire l'odioso nome di giansenista a  chiunque ripudiassi* lo 
cinque proposizioni. Già credevano i giansenisti con questo Breve 
di avere in mano un espediente per sottrarre alla censura il nome 
e il libro del Gianscnio. La nuova decisione, così e s s i  affermavano,

1 1«  • Rifldwioni nell' A r c h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  riferiscono in 
argomento: « Alcuni dicevano che li vwcovi «li Fiandra non dovevano esigere 
il formolario d'Alessandro V II. molto meno le tildilioni. »tante che il formo- 
lario concernendo la Francia noia non si doveva «tendere ad altri |>ae»i »enea 
licenza della S. Sede, e che non aspetterà a quei vewovi di fare né di »ÌKerr 
simili addizioni. Altri aderivano che tal licenza era superflua. mentre li vescovi 
ponno mettere in esecuzione le ro»titutioni apostoliche, particolarmente quando 
«ono dogmatiche e perpetue, senza ricorrere alla Sede Apost.. e che |mtino 
dare il pabolo che «limano il più salutevole alla lotti grege. della quale e»si 
sono tenuti di render conto a Dio, »ostenendo che «ono maggiori l'inconve- 
nienti che potranno nascere dal nou uso del formolario e delle addizioni che 
■Lall'uso o tolleranza di nuo. Kt altri Analmente riflettevano che li Francesi, 
non riconoscendo l'infallibilità del Papa nelle questioni de iun*. paiono di 
voler »««ondare l'istanze de’ r is to r i  di Fiandra premenilo a maggior segno 
che si publichino dalla Sede Apost. tali nsolutioni non »«do in iure, ma anche 
in fatto, per a«^*emlere in quelle parti qualche grand'incendio e [»escare c«»»i 
in acqua torbida nella congiontura dei tempi presenti, e però r i  »«ino alcuni 
zelanti che potrebbero che ai tratta*»« questo negoti» d»»po la pace universale, 
ma ai deve temere di dar in que»to modo ansa ai Giansenismo «li maggior* 
mente radicami. Onde si sente che la S. Congregazione non habbia pre*a alcuna 
p«>*itiva risolutone ».

* I dati di cui sopra secondo le * Riflessioni. k»c. cit. Intorno a Hennebel 
c fr . W f.kv p .r, F r .  Smnrr; I 3 3 3 ; U t ETEK 1V* 725  (c fr . 3 H0 J; LAr.MHr.lt. Z u r  
K%rrkcHge+rk. BS MS.: Dir!, d ri Tkrol. Calk. VI 214*: Su lH-airant ivi IV 627.

* AU'arcive*coro di Maline*, i resrari di Kruge». Gand. Roermond in 
I>*Aroextké I l i  2 31M; IS e rv ijso  IV 742: ScHtU, loc. cit. 25.

4 Ristampato in L abuueb,  loc. c it. W »».
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«isige soltanto il ripudio delle cinque proposizioni senza accennar** 
al (¡¡ausonio, essa esige ohe si respingano quelle proposizioni noi 
loro senso letterale immediato, m a ta le  senso letterale immediato 
non si trova in ('»¡ausonio, dunque col nuovo decreto venivano cor
retti i decreti pontitioi antecedenti. Ora i vescovi belgi si rivolsero 
nuovamente a  Rom a e, dopo ciò, venne ili là em anato il 25 no
vem bre 1696 un B reve che per chiarezza nulla lasciava a desiderare. 
Innocenzo X I I  vi conferm ava espressam ente il decreto di Ales
sandro V II in tu tta  la sua estensione e autorizzava i vescovi a pro
cedere canonicam ente contro chiunque agisse contro di esso, con 
a tti esterni. Por il resto i vescovi dovevano accontentarsi della sem
plice accettazione del formulario senza esaminare l'intrinseca con
vinzione del singolo firm atario, poiché su ciò la Chiesa non giudica.1

La decisione circa un altro conflitto dottrinale riguardava lo 
idee quietistiche 3 che, in form a attenu ata, parevano rinascere in 
Francia.®

Giovanna Maria Bouvier do la M otte, più nota sotto il nome di 
suo m arito Guyon,4 dopo la m orte di costui avvenuta nel 1676. 
vedova a soli 28 anni si ora consacrata tu tta  ad una v ita di bene
ficenza e di carità , ma la  sua fantasia era esaltata  e l'erra ta  dir»1 
zione spirituale del suo direttore Lacom be, inseparabile com
pagno nei suoi viaggi, la condussero ¡«1 al »ber razioni. Maligno «li- 
cerio sopra lo suo relazioni con Lacom be causarono a Parigi l’ar
resto di entram bi; Lacom be non ricuperò più la sua libertà e mori 
pazzo nel 1699, la signora Guyon sofferse per l’arresto di otto mesi 
così poco danno nel su«» buon nome, ohe dopo la sua liberazione, 
dame dell’a lta  società, corno le duchesse di Charost, Beauvilliors 
Chevrouse e Montemart entrarono in intim i rapporti con l'intelli
gente signora che consideravano come un» santa. Anche la si
gnora di M aiutcnon subì il suo fascino; nel collegio che essa aveva 
istitu ito a  8 . Siro le note m anoscritte della signora «li Guyon con

* D 'A r g e n t r é  I II  2. 392; B k r s i x o  IV 743 ».; ScHiu. 2 5 * . Il B rev e
< Luterà« » Ululato in D 'A r g k s t r é  e anche in H a r o o c i  col 24 novembre 1694 
(X I , c. 158) è datato nelle Kpint. dell' A r c h i v i o  « e g r e t o  p o n t i *  
I i e i o 25 novembre 1696, anno V I.

* t i r .  sopra p. 324 w.
1 11. C ltÉ R or. Le en Bourgogn* nell’ fitude» L X X X V  (19001*.

II. \Y a trk .a n t , ( ’■ ditriple ob*tìné du *émi*~quiétitne guyonien à Rome»  1700- 
1701 in Rer. d 'ili* t. ferie». X V III  (1922) 61-78.

* titKKKI1.K. Matiamr Guy o h ,  Parigi ISSI; GoMRACLT. Madame Guyon 
nella Rer. de Lille  1910: la s u a  Apologie, annotèe par Rottmel n e i  Docnment* 
d'M*t. 1910, 284. 3«>4; Le proti* di Madame Guyon in Rer. Frnrlon 1910, 
Ju in ; A. L a  R i .kn T nel Diri, de théol. col*. VI 1997-2«»« *6. Fonte principale 
per la storia del quietismo francese sono le namefOM lettere e documenti nella
( 'orrtapondanr* d i  Fénelon (voi. IX  e X , Parigi 1851) e nella Cormpomdamft 
«ii Boosuet ed. d a  I ’ r r a i s  e L k v k s <j i : e ,  voli. V I I I - X I ,  P a r i g i  1 9 1 4 - 1 9 1 7 .  
Cfr. P a i j i  i k r ,  -et tjut le Q»i*ti*m t f Parigi 1910.
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I<< sue presunte visioni, profezie e miracoli passavano di mano in 
mano tino che n 'ebbe notizia Godet de Marais, vescovo di Ohar- 
rres, il quale levò la  sua voce am m onitrice. Di ciò spaventata la 
'ignora di Maintenon si consultò col superiore dei sulpiciaui Tronson 
t- con Bourdaloue, i quali si espressero entram bi intorno a quegli 
'(•ritti in  term ini sfavorevoli.

Le dottrine della nuova profetessa non erano in fatti eccepi
bili. L 'ascetica  della chiesa non conosce a ltra  via alla perfezione cri
stiana che il duro e faticoso lavoro della rinnegazione di sò stesso; 
ma, di tra tto  in tra tto  nella storia, sorgono dei m aestri i quali 
promettono di raggiungere l'a lta  m èta di volo e a minor prezzo. 
Così anche la signora Guyon. Secondo lei la perfeziono consiste 
nell'atto costante della contemplazione e dell’amore divino. 
Quando quest’a tto  dell’amore divino esiste, l’uomo ha fatto tutto 
quello che può fare per la sua perfezione. Q uest'atto continua a 
durare di per sè firn» a che viene espressamente revocato. L ’anima 
non ha più bisogno di affaticarsi per altri a tti di virtù, giacché tu tti 
sono già compresi in quell’a tto  dell’amore divino. In  genere l'uomo 
deve tralasciare ogni suo proprio sforzo per arrivare alla perfezione, 
giacché esso turba soltanto la quiete in Dio. Kgli non deve nem
meno inquietarsi per paura o speranza, ma rimanere invece com
pletam ente indifferente perfino circa la sua eterna salvezza. Nella 
preghiera contem plativa non è nemmeno raccomandabile la modi- 
fazione ragionata degli attribu ti di Dio e della vita di Cristo.1

Queste idee trovarono plauso. l>i un libriecino della signora 
Guyon: «B rev e  e assai facile metodo per esercitare la preghiera» 
in pochi mesi si esaurirono cinque edizioni. A Chalon-«ur-Saón« 
e in Bigione il quietismo suscito impressione. A Sen n e  nella diocesi 
di Besan^'on un certo parroco Robert- disse pubblicamente che 
Molinos era stato condannato a  torto; Innocenzo X I ,  che non era 
uomo di preghiera, aveva condannato ciò che non comprendeva* 
Due dottori della Sorbona Bornat e Bureau vennero nel 1088 messi 
al bando perchè si scopri che essi erano fautori della nuova setta 
dei q u ietisti*

1 L argext, loc. cit. 1998.
* C h ék o T , loc. cit. L X X X V  6 1 4 . 6 1 8 ; FreU ntryrr K treÀ tn U s. X* 69 0 , 

A ri. tyuillot. C fr. B o s s c b t ,  Corrtmpnmdamrt X I, App. I 3 7 7 -3 9 9 . Anche Ki neton 
dice nella sua lettera a Innocenzo X I I :  « Quiet.i*tarum dogma nefandum ac 
perirci ioni* »peciem prue ** lerewt, in rana» Galliarum parte» necnon et in 
Belgio ut cancer aerpebat * ((E u m i IX . Parigi 1832, 142). Il 2 agocto 1697 
egli »cri ve al Papa d'aver acritte le i la z tm r t  de* S a  ini* • ad confutando» 
Quietistarum errore* et ad «ecernendaa aaoctorum aacetarutn »riilentia* « 
(ivi 184).

* Per eaaere stati »coperti nequaci della nuova »etta di Quietiati. Rap
porto della nunsiatura del 2 febbraio 1688 in L a k o io u  nella Kcr. d'hitt. eccU*.
1929, 54.



4 4* Iiiiioii'iizo X II . 1091-1700. Capitolo I I I .

Ove potesse condurre la rinunzia aH 'auto-disciplina della vita 
interiore aveva dim ostrato in m aniera terribile il caso di Molin«» 
Eppur tu ttavia  fu uno dei più grandi spiriti della Francia  contem
poranea che si lasciò allora influenzare fortem ente dalla signor 
Guyon.1 Fénelon * considerava la profetessa com e una specie di 
Nauta.* Kgli credeva di scoprire in lei una straordinaria esperienza 
delle cose della v ita  interiore e chiudeva un occhio sul fa tto  che 
essa non possedeva nè dottrina nè sapere e che i suoi scritti conte
nevano realm ente «Ielle cose che m eritavano censura ecclesiastica. 
Quando «‘gli vide addensarsi il tem porale contro la signora Guyon. 
eercò di correrle in aiuto e la indusse a sottoporre i suoi scritti al 
giutlizio di Bossuet, poiché allora Fénelon am m irava il vescovo «lì 
Meaux in misura quasi esagerata.4 l)op«> di ciò la signora Guyon 
consegnò i suoi scritti a Bossuet. Bossuet respinse nettam ente il 
quietismo ohe vi si rivelava, poiché la teologia ecclesiastica non 
conosce alcun stato  «li perfezione, nel quale non si prega più Lidio 
di nulla, nè lo si ringrazia. Volesse la signora Guyon lasciar ca 
dere la sua presunzione e non dare im portanza alcuna alle sue 
visioni <> a «•«>*«■ simili. Del resto egli tra ttav a  la profetessa con 
paterna indulgenza, nella speranza che accettasse i suoi ammae
stram enti.

Ma la signora Guyon non era contenta. Essa opinava che tutte 
le obiezioni «li Bossuet dipendevano soltanto «lai fa tto  che egli 
non intendeva nulla di m istica * e chiese una commissione «li laici 
e sacerdoti: «li laici per giudicare sulla sua condotta morale, «li 
sacerdoti per gitulicare della sua dottrina. Ma sulla sua moralità 
non esisteva alcnn dubbio; le si concesse soltanto la commissione 
ecclesiastica che, secondo il suo desiderio, era costitu ita «la Bossuet. 
dal vescovo di Chàlons Noailles e Tronson. Questi fra il 16 lugli«» 
1694 e il 10 marzo 1695 tennero a Issy , nella casa di campagna dei 
sulpiciani, una serie di colloqui, risultato dei quali fu una lor«> 
sintesi in .'10 articoli «Iella dottrina della Chiesa, «li fronte al quie

* M A U R IC E  M a s s o s .  Fémelon et Mattarne Hui/on. Parigi 1907; H. B u e - 

MoM), .tfwliyir ¡mmr trucioli, Parigi 1910. Sulla genuinità del carteggi" ,r * 
Fénelon e la llouyon vedi L a k g e x t .  loc. cit. 1999. Cfr. M . J .  D e n i s ,
t  rucio» et lto**met in Meni. de /'.Imi/, mal. de* *t•temer», ari» et belle* teltcr* de 
f a r  m 1914.

* M onografie *«i lu i i l i  B a i ’S s k t  (IStiH ). 1>E B r o g l i e  (1 S S 4 ), J a n n e t  
(1 S 9 2 ). MaIIKENII<i|.TI (1 9 1 3 ). E . Jov r, Ferneto »  imédil c fa p re»  le»  dormmeml* 
d e l ‘i*toie, Y i t r y - le - F r a n t o i»  1917.

* l.AHGENT in ¡Uri. de thrul. ctl/A. V 2144.
* Fénelon a BomUtI il 28 luglio 1694 ( F è n e i .<>\. tl'.mrre» X  29): > je  »ni- 

dan» vo» inaiti» cornine un j»elil enfant, et»'. ». Similmente nella lettera dei
10 dicembre 1094 (ivi 49), e lettera del 20 gennaio 1695: « Traile* tnoi commr 
nn petit iVolier • (ivi 53).

* F . B r i  NETlt.KE. Som rette* étmde* crìtìqme*. Parigi 1SS2. 64.



Fénelon e la Guyon.

tismo.1 Bossuet pubblicò gli articoli «li Issy in un’ordinanza nella 
quale venivano condannati espressamente gli scritti di Molino», 
Malaval, Lacom be e inoltre alcuni scritti della Guyon, senza farne 
il suo nome. L ’arcivescovo «li Parigi in una condanna anteriore non 
avea avuto questo riguardo. Godet de Marais in una severa ortli- 
nanza condannò 63 proposizioni dalle opere di Lacom be e della 
Guyon. L ’infelice profetessa, che non voleva sottom ettersi, venne 
arrestata ancora una volta il 27 dicembre e appena il Iti o t
tobre essa potè lasciare di nuovo Vincennes; essa aveva con
fessato per iscritto  i suoi errori e promesso di volere in avvenire 
attenersi alla direzione dell’arcivescovo di Parigi. Anche dopo la 
sua liberazione essa venne tenuta sotto sorveglianza, ina alla line 
essa potè ritirarsi a Blois ove mori il i» giugno 1717. In testa al suo 
testam ento sta  la sua professione di fede cattolica.* Tra i protestanti 
i suoi scritti sono ancora oggi in molta considerazione.*

Fénelon si sentì fin «la principio colpito anch'egli dal sospetto 
che circondava la signora Guyon. Già avant i le prime conferenze 
d’Issy egli cominciò a compilare in sua «lifesa nini serie di memo
riali; egli sperava di evitare un giudizio sfavorevole, perchè la dot
trina della sua cliente gli sembrava coperta dagli «« ritti «li Clemente 
«li Alessandria, Cassiano e Francesco di Sale*. Promise però di vo
lersi assoggettare alla sentenza «Iella conferenza «li Issy.

.Ma ben presto dovette venire a sapere che a Issy si pensava 
diversamente della signora Guyon «li quello che egli si era imma
ginato. Questa constatazione fu per Fénelon tanto più sensibile, 
in quanto che la signora Maintenon presento a  giudici le let tere che 
Fénelon le aveva dirette, quale su«» direttore spirituale, e anche in 
»•sse si trovarono da eccepire parecchi passi, «-he poi l'accusato cercò 
«li difendere e rettificare.4 Ma non gli riuscì di tirare la confe
renza alle sue opinioni. Quando, dopo le prime riunioni «li Issy 
nel luglio e agosto 1691, gli arbitri si trovarono di nuovo colà nel 
seguente novembre e «licentbre, fu lor** sottoposto uno scritto 
nel quale Bossuet confutava pagina |*er pagina le argomenta
zioni «li Fénelon su Clemente Alessandrino;* «-<1 essi respinsero cosi 
nettam ente le nuove i«lee che, contrariam ente al Ioni primo p ro lu 
silo. non cre«lettero nemmeno «li avviare su ciò una discussione.

1 Kiproduzione nel Diri, de Ikeai. entk. V 2l4*i *«. Sulle «-onierenze di 
[u y  efr. Lev&ìmjCE nella iter, ttoumet 19**6. 176*».. 2**4«».: Ali*. * HKKKt., 
Exjdiraiion dt*  aritele* d’h u f, Parigi 1815. P. iMrnox nella Iler. datetitt/tt* 
ri tir mintique ll*2S: 263 *a.

* L aROEXT. loc. rit. VI 2«i**4.
* IlR C X K T ttR K . to c . r i t .  8 3 .
* LaXQLdIS in lirr. d'ktrl. ìtllrr . tir la  h rat*** W W  (I92&) 354 « .
* T  rati titani de* nourmmx mtJtitqmr* (PrtM ix. lor. r ii. 161 a«.). Che lo 

•Tritio confutato. Le gmortiqur de m ini (aie) Clément dAleramdrie è di Kén«l»«„
vedi D rn o x . lor. r it .

P u n i i ,  Storio dei papi. X IV . t 2»
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Ciononostante Fénelon tenne ferm o nella sua decisione di sot
tom ettersi. Egli soddisfece dunque il desiderio di Bossuet di esporre 
per iscritto e più esattam ente le sue opinioni.1 I l memoriale p a n e  
togliere ogni sospetto contro di lui ed egli, il 4 febbraio 1695, venne 
scelto come arcivescovo di Cam brai. Quando gli furono consegnati 
gli articoli ili Issy, rimase da principio senza parola per lo stupore, 
ma tuttavia si dichiarò pronto a sottoscriverli.

La firma tu ttavia  subito non venne, ma Fénelon presentò un 
contro progetto nel quale non pochi degli originali 30 articoli 
erano diversam ente form ulati ed erano aggiunti 3 nuovi numeri. 
Di nuovo egli prom etteva oltre a ciò la  sua firma; se non si poteva 
accettare le sue modificazioni egli, almeno per obbedienza e pur 
deplorando che gli articoli fossero incom piuti, si sarebbe sotto
messo. Anche ora però tenne fermo alle sue opinioni circa certi 
punti e ottenne che parecchi dei suoi emendamenti venissero ac
cetta ti e i 30 articoli venissero aum entati a 33. ai quali Bossuet 
e Noailles ne aggiunsero ancora un 34°.

Pareva ora che fra Bossuet e Fénelon fosse ristab ilita  la con
cordia. Entram bi firmarono i 34 articoli, entram bi ripudiarono 
gli scritti della signora Guyon.4 Bossuet am m inistrò di propria 
m ano al suo avversario di ieri la consacrazione episcopale il 10 lu
glio 1695. Bossuet aveva com pilato uno scritto  sopra le questioni 
sollevate dal quietismo;3 Fénelon promise di approvarle, per dare 
così un'espressione palpabile alla ricostitu ita concordia. Niente 
sem brava dunque ormai m ancare alla totale cancellazione di ogni 
dissenso. Ma quando Bossuet inviò il m anoscritto del suo libro, 
avvenne inaspettatiunente che il nuovo arcivescovo di Cambrai 
rifiutasse la sua approvazione e la rifiutasse, benché fosse facile 
prevedere che con ciò perderebbe il favore del re, come della signora 
Maintenon. e che nonostante il suo ripudio degli scritti della signora 
Guyon, venisse considerato come fautore del quietismo. Oro il 
quietismo veniva considerato dalla pubblica opimone come insepa
rabile dagli orrori svelati nel processo «li Molinos.4

* Sulla cosùdetta Voniession di Fénelon cfr. D cp o n  in Recherekes de »eienee 
relig. 1927; In .. Mém. inni il de Fénelon sur l'étal passif, ivi 1929, 97-121; 
Id ., I ) ' hh* pretenda* tradilion secrite de la rie »pini, des parfaits, ivi 1928.
594-«14.

* Nella aua lettera ad Innocenxo X I I  del 20 giugno 1698 (CKorre* IX  
443) dice Fénelon: « Se tu per et palam dixi, duo« libro«, quo« solo» novi, netnpe, 
•Moyen court' etc. « t ‘le t 1 antique', censura digito* «Mie in aetuu obvio et natu
rali I nde countat me nunquam ncque alla ratione libro« excuaaaae »
(cfr. p. 479«.). Vedi anche la lettera a InnocensoX Il del 13 dicembre 1698. 
ivi 618 m.

* Jm e trm e tio m  pastorale sur les élats d'oriuso» ( t £ « r rrs, ed. L a c U a T  X V III) . 
Una seconda parte venne pubblicata da Leve«que nel 1897.

4 S r r . i ’ H A \ E  H a r e m  in Étndes C X X V U  (1911) 493«.
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Come spiegare questo strano contegno!1 A lla ragione principale 
sembra accenni Fénelon stesso quando, con riferim ento alla  sua 
rottura con Bossuet e alle conseguenze che ne derivavano, scrive:*
* Parto per Cam brai » e con ciò per l'esilio dalla corte; « ho sacrifi
cato ogni cosa limami e terrena per unii dottrina che io tenevo per 
vera ». Questa dottrina aveva fatto  capolino alla sfuggita nella 
conferenze di Issy e nei 34 articoli non aveva lasciata alcuna 
traccia; egli accennava cioè al carattere della più a lta  virtù del cri
stianesimo, quella dell'amore di Hit». In  una osservazione finale 
nel suo libro sui gradi decorazione Bossuet aveva promesso un 
nuovo libro, nel quale si proponeva di m ostrare, seguendo la 
Sacra Scrittu ra  e i Padri della Chiesa, che anche l’amore di Dio 
non può essere mai com pletamente disinteressato; l'aspirazione 
;ul essere o diventare felice è l'incancellabile motivazione di ogni 
azione; un amore divino che non derivi da questo motivo è un'illu
sione e un'arroganza, il cui carattere innaturale può solo condurre 
al disprezzo della pietà.* Fénelon invece vedeva in qucstcalfcnna- 
zioni una svalutazione della più a lta  virtù del cristianesimo. Non 
v’è niente, egli disse, che egli non voglia fare e soffrire per opporsi 
a questa svalutazione.4 O ltre a  ciò, per la troppa fretta  dei suoi 
amici era venuto alla luce appunto allora un suo libro sul disin
teresse nell'am ore divino, cioè la tanto discussa « spiegazione dello 
massime dei santi sulla vita interiore >.* Cosi dunque Fénelon 
rifiutò la promessa approvazione al libro (li Bossuet e ne prese su 
di sè le conseguenze.

Esse si fecero l>en presto notare.* Nelle conferenze di Issy 
la questione dell'amore divino disinteressato era sta ta  soltanto 
toccata a  volo. Inoltre Fénelon si era allontanato dagli scritti 
della signora Guyon, ma m anteneva tu tta  la stim a per la sin» per
sona. O ra Bossuet credette di dover vederi* nel libro del Fénelon 
una rinnovazione delle dottrine appena condannate, che egli rite
neva assai pericolose per due m otivi: 1° perchè si ap|>oggiavano

1 Cfr. ivi.
* Première lettre à un de »e* am », 3 agosto 1697, ® irr w  II  2S3. Con

fronta- Ha ren t . loc. cit. 495.
* La voce della natura e del Cri»tianr*imo. culi dice, c'arcordano in ciò 

« qu'on veut ¿tre heureux et qu'on ne peut pa» ne pas le vouloir, ni »'arracher 
ce motif dans aucune de» action» que la raison peut produire. . .  . C'est donc 
une illusion d oter à  l'amour de Dieu le motif de nous rendre heureux. Instruc
tion pas t. sur le* état» d'oraison », liv. 10, n. 29.

* « Il n 'a  rien que je  ne veuille faire e t souffrir pour résister k ceux qui 
ont entrepris de décrier cette  doctrine » [deJl'amore di*int>TMaato). Deuxième 
lettre à un de se» ami», Œ m rrtt II  Î8 S . Cfr. Harext. Io c .  c it. 497.

4 < Explication de« maxime» de» Saista *ur la vie intérieure >.
* Sul conflitto fra Bowrnet e Fénelon cfr. Cr o is l é  f Parigi 1N94); I>Et.- 

MONT (Lione 1896); B aüHg a r t se r , tt'tlliH tra im r  V 413 a».; W e iXaVD in 
F r r ib .  K é r e k c n k x .  IV* 1333 ».
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totalm ente su presunte illuminazioni e ispirazioni e con ciò rende 
vano arb itra  in questioni religiose la propria visione e opinione, 
alla  maniera protestante; 2° anche perchè Fénelon parlava ili 
una segreta tradizione fra i m istici; ma da p arte  catto lica non 
riconosce in questioni religiose nessun’a ltra  tradizione oltre quella 
generale della chiesa. Così da parte di Bossuet seguirono degli 
attacchi senza riguardo contro l ’antico amico, il « Montano di una 
nuova Priscilla », come «‘gli lo chiam ava, con offensivo riferimento 
alla più antica storia delle sette.1 E  ben altro ancora dovette sop
portare il Fénelon. Egli venne bandito dalla corte e perdette la 
sua posizione di educatore «lei principi reali; anche le forze che
lo aiutavano nel suo ufficio ed alcune suore di S . Ciro vennero du
ram ente colpite dallo sfavore regio contro «li lui. Col consenso del 
re il 6 agosto 1697 venne consegnata al nunzio Delfini e diffusa 
per il paese una dichiarazione che Bossuet, Noailles e Godet «le 
Marais avevano form ulata in colloqui tenuti nel palazzo areiveseo- 
bile «li Parigi.

Fénelon non si lasciò scoraggiare. Agli attacch i «li Bossuet egli 
rispose difendendosi in più di una dozzina «li pubblicazioni. Per 
più di 18 mesi fluttuò la battaglia fra i due vescovi suscitando in 
tu tta  la Francia grande impressione. In  un’epoca più mondana l'ar
gomento per il quale si com batteva potrà sombrare troppo elevato 
e troppo sottile, ma allora presero la parola su tale questione il 
noto filosofo M alebranche e il Maurino Francesco Lam v, il celebre 
predicatore Bourdaloue com e il fondatore dell'ordine trappista D«‘ 
Raneé. Anche Leibniz si affaticò attorno aU'emgmu «teU'amorc 
disinteressato.* A Parigi venne predicato «lai pulpiti contro la nuova 
d o ttrin a* e l’eco «Iella lo tta  fra i due vescovi penetrò perfino nei 
salotti «Ielle dame aristocratiche. Nessuna dotta co n tila , scriveva 
la figlia della celebre Madame de Sévigné, è più im portante e 
facilm ente com prensibile e sta piuttosto nella sfera «leH'intelli* 
genza e «lei cuore, il quale è qui il giudice naturale.4

Quando comparve in pubblico la dichiarazione «lei tre vescovi 
contro Fénelon, questi rispose con la sua « le ttera  ad un amico

1 « S i  je  m o l l ir a i*  il an» une qu erelle  où il y  a de to u te  la re lig ion . OU 
ni j'a ffe c ta i»  de# d élica tesse*. on ne m 'en ten d ra it p as, et j e  trah ira i»  la eau«*- 
q u e je  dois d éfendre • (B o sst 'E T  a  suo n ip o te  il 18 novem bre 1697 . Corre*/». 
IX  28). « Knfln l 'K c liw  e*t te rrib lem en t m enacée », scr ìv e v a  il 4 a g o sto  161*» 
a Xoailles» (iv i X  104).

* I .a r o E S T ,  loc. rit. 21.12. Inibiti« parlava allora dell’« énigme de l'amour 
«UWintéresiwé. (Parert> su Fénelon in C orretpontianet de B o H C tI IX  425i. 
I>r. ft* XCÊ scriveva nel febbraio I6H7 di Brewuet: « J e  ne doute point que 
tou» le» gviui de bien ne se joignent à lui. et que son parti ne soit celui de 
l'fcglisv* (ivi V II 306).

* H. t 'i lt ito t in lìtmie* I .X X X V I (1901) SO.
* * G r I9 E U .K  in <"XX (1909) 701.
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che venne diffusa in Fran cia  ed in una traduzione italiana anche 
a Roma. Il 27 aprile 161)7 egli sottopose al papa la sua dottrina,1 
così esprimendo la sua sottom issione: a  Te, Padre santo, appar
tiene di dare la sentenza, a me di udire e di venerare in  te  Pietro 
che continua a  vivere e a parlare e al quale non verrà mai meno 
la fede.* D ’andare personalm ente a Homa non gli venne permesso 
dal re,3 il quale in un autografo * chiese al papa una sentenza 
nella causa di Fénelon.

Le autorità romane si trovarono con ciò dinanzi ad una que
stione che per la sua importanza per la v ita cristiana non si poteva 
prendere alla leggiera, la cui decisione però nelle circostanze d’al- 
lora offriva particolari difficoltà. La scienza teologici» posteriore 
ha deciso nel senso che nessuno dei due contendenti aveva piena
mente dalla sua parte la verità .* Si tra tta v a  di due delle più ec
celse virtù  cristiane, la speranza e l’amore. L a  speranza onora Dio 
in ciò che tende a lui come bene supremo dell’uomo, nel cui possesso 
solo possono trovare soddisfazione e beatitudine la sua mente « 
la sua volontà. L 'am ore abbraccia  Iddio poche è in sè il bene, su
premo, un abisso di sapienza, bontà e bellezza. < )ra Bossuet esagerò 
l'im portanza della speranza a  spese dell’amore di Dio. Fénelon 
levò tanto alto il disinteresse nell'am ore divino, che n’ebbe detri
mento la speranza. Bossuet, appoggiandosi troppo letferalm ente 
ad Agostino, opinava che l’aspirazione alla propria beatitudine 
era il m otivo «li ogni movimento della volontà e che perciò anche 
l’amore a  Dio doveva avere com e motivo la tendenza alla propria 
felicità.* Fénelon opinava che nei santi l'amore divino aveva 
raggiunto un grado tale che ogni riguardo al proprio  io non soltanto 
nei singoli a tt i , ma anche nel complesso della sua vita interiore, 
era elim inato. La speranza dunque nei perfetti non avrebbe più 
avuta parte alcuna. In  ciò Fénelon andò tropjH» avanti. jKiichè la 
speranza rimane un dovere cristiano e siccome, colla beatitudine 
dell’uomo, Dio aum enta contemporaneamente la tua glorisi, ••osi 
niente impedisce di aspirare alla beatitudine dal punto di vista

1 CEmmre* de F é n e l o n  IX , Pungi 1851, 141 **.; ri« | x » ta  dH Papa dell’ 11 
giugno I 697, ivi 159.

* •Taum m t iudicare, Aanctinsime Pater, menni vero in Te Petrum, 
ctiitM fide* nunquam deficiet, viventetn et loquentem audire et reverrri > (ivi 
142). Nella commendatizia del 2 agosto I6U7 per il »uo procuratore romano 
t'hanterac *i legge nuovamente: « Argue, emenda, c o r r ipe, damna; hoc totum 
patri», hoc totum Alio gratum » (ivi 185).

1 Fénelon a Innocenio X II il 2 agnato 1697, (Enert* IX  1*4.
* Del 26 luglio 1697, ivi 175; BoH CIT, L'orre*pOHiki*et V i l i  520; Ri- 

«posta del papa del 10 settembre 1697, ivi 521.
* H akext in Étmdes C X X V II (1911) 178*».; S u tC Ì in Z«-tfwAr. /«r 

Cai A. TXtol. 1884, 5 0 8 « . .  645**.; I . P k im  k nel Frrib. KinàenUx. VII* 1988.
* H aren t , loc. r i i .  484 493.
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eh© essa serve a  glorificare Iddio. Cori ciò anche la  speranza è, in 
sua m aniera, disinteressata.1

L a dottrina di Bossuet non ora accusata a  Rom a; egli del resto 
non «i m antiene sempre strettam ente fedele alla sua concezione 
fondam entale, m a, occasionalm ente, am m ette il disinteresse nel
l ’am ore divino.* Fénelon, subito dopo la precip itata pubblicazione 
del suo libro, aveva capito di dover attenuare e  precisare meglio 
parecchie cose e perciò aveva preparato una seconda edizione* 
Oltre a ciò fece pervenire a  Rom a sotto mano delle spiegazioni per 
talune delle sue affermazioni. Benché Luigi X IV  e madame di Main- 
tenon gli fossero assai ostili e il nipote di Bossuet, che fu più tardi 
il giansenistico vescovo di Troyes, quale rappresentante di suo zio, 
perseguitasse l’arcivescovo di Cam brai con vero accanim ento,4 
la condiziono di Fénelon non era però da l>el principio disperata.
Il Cardinal Bouillon lo sosteneva in Rom a con tanto  zelo, che cadde 
perciò in disgrazia presso Luigi XIV.® Nelle 64 sedute che durarono 
6 fino a 7 ore, ciascuna nelle quali sotto la presidenza dei cardmali 
Noris e Ferrari dal 12 ottobre 1697 fino al 25 ottobre 1698, vennero 
esam inati un numero straordinario di scritti polemici e particolar
m ente 37 proposizioni dal libro delle « massime dei santi », cinque 
«lei dieci pareri dati rim asero dalla parte di Fénelon.* Ma il papa 
non voleva lasciare indecisa la controversia e la rimise quindi per 
l ’esam e all’inquisizione. Dopo 37 sedute i cardinali del tribunale 
della fede «lichiarar«>no che «Ielle 37 proposizioni presentate 23 
orano biasimevoli.

(ìli am ici di Fénelon tentarono ancora di salvarlo colla pro
posta che non ci fosse alcuna condanna esplicita ma soltanto una 
dichiarazione in brevi proposizioni «li quello che nella cosa si do*

* Ivi 49.1 5 0 0  7 4 5 * * .
♦ Ivi 497*.
• L'eduione migliorata venne pubblicata da Albert  i.'iièk el , Parigi 1911.
* Egli scriveva il 25 novembre 1698 a suo aio intomo a Fénelon: « C’e*t 

une bête féroce qu'il faut poursuivre |>our l'honneur de l’épiscopat et d© la 
vérité jusqu'il ce qu'on l'ait désarmé et mis hors d'état de ne plus faire aucun 
mal ». Del libro del Fénelon egli pensa; « Pour moi, je  n 'y trouve que le carac
tère d’un charlatan, d'un déclamateur et du plu# dangereux de tou* le* homme* 
(B o ssu e t, Corre*i>ondanfe X  316). V e r la o c *  ( lettre» de Lotti* X IV  att car
dinal De lion ilio ». Parigi 1884. .lrerfi**cme»< in R etssiA  99) pensa; « Il est 
impossible de ne pas attribuer à «a fatale influence l’e icè* de véhémence et 
d'amertume qui est venu se mêler aux controverses de deux grands évêques ». 
«'irra un'avventura toccata a Bossuet in Rotna cfr. E . G r i s e l l e  in Ree. d"Miet
ei de littéral, relig. V II (1902) 385 s*.. V III  (1903) 4 9 ** ., 209** .

* F . Re T.«str.. L e cardinal Bourbon (1647-1715), Parigi 1899, 98 ss.
• I.a ru en t. loc. cit. 2154; F ê s e lo x , Œ urre* IX  508. Un parere favorevole 

a Fénelon del gesuita Alfaro è stampato in .4«ai. i«r. pontif. X X  654-7«i9. 
Sulle opinioni della congregatone dei teologi, cfr. ivi 328 ss.. 407 **., IX  810: 
D ctios, Molino* 243.
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\ esse tenore.1 Alla notizia di questo progetto Luigi X IV  inviò 
una lettera  m inacciosa, per la quale Bossuet aveva prestata la 
sua pernia. Vi si diceva che S . M aestà aveva avuto notizia con 
stupore di un proposito che avrebbe tolto ogni effetto alle delibe
razioni precedenti. Il re non vuole lasciar sorgere fra i suoi sudditi 
un nuovo scism a, proprio nel momento nel quale si sforza di soffo
care il calvinismo. Se la cosa si tirerà ancora in lungo, saprà ben 
egli cosa fare e quali siano le misure da prendere.*

Tali m inaccio erano su|>ertluc. Quando la lettera  giunse a 
Roma, colà il 12 marzo 1699, per decisione del papa, 23 proposi
zioni di Fénelon erano state condannate.*

Fénelon si sottom ise. R icevette notizia della decisione romana 
nella festa dell’Annunciazione di M alia il 25 marzo e subito ancor 
quel giorno sali sul pergamo per predicare sulla sommissione che 
si doveva alla  Chiesa e alla provvidenza.4 In  una pastorale an
nunciò alla sua diocesi la sua sottomissione * e l i  anni dopo scrisse 
a Clemente X I ,  il quale come cardinale Albani aveva partecipato 
alla sentenza di condanna, che egli nella condaima «lei suo libro 
aveva preceduto tu tti i vescovi e perfino i suoi avversari; ciò fa
cendo non aveva badato alla circostanza che il decreto pontificio 
mal corrispondeva alle usanze del parlamento, ni* aveva voluto, 
nella m aniera dei giansenisti, distinguere il diritto dal fatto.* 
Ad una lettoni del giansenista Gerberon che si offerse »li difenderlo 
egli rispose: « vorrei piuttosto morire che difendere comunque un 
libro che ho respinto senza eccezioni e dal profondo «lei mio cuore, 
l>er docilità verso la San ta  Sede •.*

A questo punto di vista Fénelon tenne fermo. Certo gli pesava 
¡issai che l'errore di Bossuet non fosse stato colpito dalla condatuia

1 Stampa di quatti 12 .Canon»’ in Kfe\ELOX, (Eurrt*  IX  731. nota.
* B o s s i t s t ,  Corrmpondanee X I 436.
* D b x u x o e r, Enekir. n. 1327. Intorno a l l e  (insule proporzioni cfr. A mmalet. 

i « r .  fiottìif. I 1342 (secondo Terzag» di N am i. 1764); (P . II. PHF.MrPKAUXj, 
Helaiion* <U r  origine, ilu progrèt et de Ut condamnahon dm (fmieiitme rr¡Hindi 
m  F  rance, ». 1. 1732. Cfr. xu ciò FtXKEOS, (Emrrts X 64 *•.; A. l»wvr.*t*, 
E Inde tur Ut condamnalion dm lirre dee Morirne* dei tornir, Parigi 1878. L" n 
opuscolo di Bossuet compilato probabilmente per la congregazione romana. 
/)e Quietismo in (¡alita refusalo in Ammrtiet de tft.-fxruie II 1HU7) 8 M. Il sostrato 
per il Breve contro Féneion »i trova fra le carte del C a r d i n a l  Noti* nel • ('od. B 
7, 12 p. 265 s. d e l l a  B i b l i o t e c a  A n g e l i c a  d i  R o m a .  Cfr. Lae.m> 
mer. Zur Kirckengeeckick. 102. • Brevi a Luigi X IV . del 31 marzo e 28 aprile 
1699, nell'A r c h i v i o « e g r e t o  p o n t i f i e i o .  * Brevi elogiativi del
4 e 12 maggio 1699 a Fénelon dopo la «uà sottomissioni* nelle Epitt. ivi.

* La notizia di ciò *i diffuse rapidamente fino a Roma. Cbanterac (rappre
sentante del Fénelon a Roma) il 18 aprile 1699. (E  nere* X  8.

* iF.urrr* II 410».
* Epistola II ad Oemeotem XI. (Emrret III 554.
'  Lettera del 3 dicembre 1701. ivi X  52.
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e pensava anche che le sue idee erano state male espresse e avevano 
con ciò dato, ansa al procedimento contro il suo libro. Ma egli 
am m etteva che le proposizioni condannate in  Rom a nel loro senso 
letterale naturale m eritavano condanna ed era già deciso di lasciar 
dormire per sempre la cosa, senza più prendere la  parola in sua 
difesa.1

Altre controversi»' ecclesiastiche ancora verniero sottoposte a 
Innocenzo X I I .  Il celebre storico e bollandista Daniele Papebroch, 
collaboratore di Henschen nell’opera gigantesca degli A rt» San tur uni 
venne a ttacca to  dai carm elitani perchè contestava le origini da 
E lia del loro ordine. Papebroch poteva in ciò richiam arsi ¡«1 auto
rità come Baronio e Bellarm ino; m a tanto  poco era allora svilup
pato il senso della critica  storica che nella contestazione della 
tradizione del loro ordine i carm elitani vedevano un grande pericolo. 
Essi si rivolsero alla fine nel 1 ti!» 1 al papa e accusarono Papebroch 
d’eresia, anche presso l’inquisizione spaglinola. A  Rom a si proce
dette colla tradizionale prudenza e si avviarono profonde indagini. 
Non così in Ispagna, ove l’ inquisizione fu subito pronta con la 
sua sentenza. Già il 14 novem bre 1693 essa mise all’ìndice i 14 vo
lumi degli Aria Sanctorum elaborati dal Papebroch, perchè vi 
veniva negata la fondazione per parte di Elia dell’ordine dei car
melitani. In Rom a però i carm elitani non poterono ottenere la 
condanna dei Hollandisti, ma al contrario molti dotti, fra i quali 
il Noris, si levarono a  difenderli. Anche l’imperatore Leopoldo 
intervenne presso il papa per gli Arto Sanrtorum.1 Gli attacchi 
però continuarono. Finalm ente il papa troncò la polemica senza 
fine coll’imporre silenzio nel novembre del 1698 ad entram bi le 
parti, tino alla decisione della Sede apostolica.* Circa le accuse che 
al principio del 16!*7 Bossuet, Noailles ed altri vescovi francesi ave
vano elevato contro l’opera «lei Cardinal Sfoiulrati sulla predesti
nazione • non si arrivò ad alcuna decisione del papa.1

Come parecchi dei suoi antecessori, anche Innocenzo X II  
dovette intervenire nelle controversie di carattere teologico morale.
Il suo secondo predecessore, Innocenzo X I ,  aveva messo alla testa

1 Perciò la sincerità ili Pèndoli andò «posso poi ».»¿¡retta ad attacchi 
(I.AWiKXT, loc. cit. 2157). In un manoscritto che si trovò dopo la sua morte 
egli cerca di dimostrare < qu'il n'a voulu ni enseigner ni approuver aucune de« 
erreur» condamnée» dans <m>ii livre •. iK u rrt» X  345.

* Innocenro X II  risjHwe all’imperatore con * Breve del 17 marzo lti!M>:
< Son uinittemus rein diligentcr discutere, illud décret uri. qtiod expedire in 
Domino iudicabitnua >. H/>>*>.. A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .

» Frtib. Kirrbrnlfs. IP  1067 «a.; KbüSCH, I m i* *  Il 2tiS rto*MERV<><;F.l.. 
HìblìolMèifur I 1655«.; liuti. X X  St»3.

* * Breve a Bossuet, Noailles e altri vescovi del 6 marzo 1687. Epint., 
A r c h i v i o  « e g r e t o  p o n t i f i c i o .

* Diri, tir Iktvl. n ifi. V II 2014.



dell’ordine dei gesuiti Tirso Gonzalez, missionario e professore di 
teologia, eoi proposito di finirla con le accuse circa la  penetrazione 
«li una m orale lassista della compagnia di Gesù. Gonzalez si accinse 
con tu tta  serietà al disimpegno di questo com pito.1 L 'ultim a 
congregazione generale dell’ordine aveva lasciato la libertà a tu tti 
i gesuiti di scrivere in difesa del sistema morale più severo, ma 
dopo quattro anni nessuno di loro aveva fatto  uso di questo per
messo. Gonzalez allora decise di prendere egli stesso la penna in 
mano, poiché, come una volta scrisse, si riteneva obbligato, sotto 
peccato grave, d’impedire che il probabilismo diventasse presso i 
suoi subordinati la dottrina propria dell’ordine.* Di fatti egli com
pilò un libro in questo senso,* ma gli assistenti messi accanto al 
generale dell’ordine elevarono contro di ciò rimostranze fino al 
Papa. Gonzalez aveva fatto  stam pare la sua opera in Dillingen, 
segretamente, ma in Dillingen rimase anche tu tta  l'edizione e colà 
comparve.4 A quanto sembra di questa prima pubblicazione del 
Gonzalez contro il probabilismo si salvò dal generale naufragio 
un'unica copia.*

Gonzalez però tenne ferme» al suo progetto e intanto anche 
al suo primo libro contro il probabilismo, e del pari anche i suoi 
assistenti perseverarono nella loro opposizione. Inoltre sorse per il 
generale dell'ordine anche un altro influente avversario.

Per il quaresimale dell’anno 1692 venne a Homa il celebre pre
dicatori* Paolo Segneri, il quale godeva grande considerazione 
presso Innocenzo X I I .  Gonzalez sperava fors« di attirare il cele
brato predicatore alle sue opinioni, poiché gli sottopose i suoi 
scritti intorno all’ardente questiono. Ma il Segneri gli fece rilevare* 
che compito del generale ersi quello di governare, non di scrivere 
libri. Se Gonzalez voleva impedire le opinioni lassiste sui terreno 
•Iella morale presso i suoi subordinati, seguisse l'esempio dei suoi 
predecessori, ammonisse gli scrittori di inorale e ordinasse ai cen
sori di libri di non lasciar passare opinioni troppo avanzate. Con 
un libro egli non raggiungersi mai che un’opinione, la quale era 
sta ta  in tal auge |>er tanti set-oli e della quale si s e n e  la ('uria 
romana in centinaia «li casi, venga sostituita da una opinione 
del tu tto  nuova. Al contrario il progettato libro avrebbe |»er il 
generale d ell'o rd in e  tali conseguenze «-he «»gli. Segneri, avrebbe 
preferito piuttosto morire che assistervi. Infatti Gonzalez veniva

* D ò l u n g b r - K r . t  scH , M o r m U tr t iii f ie iic * ,  iss i» ; A m i t i *  V I 24«) m .; 
B- D c u k , C rack , d c r  J e t *  t ir *  I I I  8  •».

* A s t r a i*  VI 239 .
* Tracia!** mteeinei** He redo » a  api*iom*m pmbabiUmm (p. .1*7 in ottavo, 

con p. 72  d'introduiioiie) ir i 242 .
* iv i  2 4 4 -2 3 0 ; DÒLUSOEU-RSCICM  I 152. 156 . I l  150 8. 8 .
* Trovato ila Artriin in 3. Isidoro a Madrid. A ffin in e  VI 320 .
* Memoriale del Segneri dell'8 giugno I6»2. in I>OL4.lv..r.K Riu scii II ÌKI m .

l otta contro il probabilismo. 457
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ad am m ettere quella ohe finora era s ta ta  soltanto mia calunnia 
giansenistica, cioè che nell’ordine, come tale, dominassero veramente 
troppo libere opinioni. Con ciò il generale si renderebbe estranei 
i cuori dei suoi subordinati. Già ora erano penetrate nel pubblico 
delle dicerie sul dissidio fra il capo supremo e i m embri dell’ordine 
con non piccolo danno; gli am ici dei gesuiti si lam entano del ge 
iterale e gli avversari io lodano. Cosa avverrà m ai, quando sani 
comparso il disgraziato libro e da tu tte  le parti d ’Europa si levas
sero contro di esso delle ostilità , anche da parte degli stessi gesuiti ! 
Volesse perciò il generale anche in questa cosa sottom ettersi al 
giudizio di molti altri, poiché così, com e nota con una piccola ma
lignità, il Segneri, egli agirebbe in ogni caso secondo la maggiore 
probabilità.

Sotto  l’influenza del Segneri la decisione sul funesto con
flitto venne avviata  per un altro binario. Secondo le leggi della 
com pagnia di Gesìi tu tte  le provincie dell’ordine dovevano ogni 
tre  anni m andare a Rom a un rappresentante ad ima conferenza 
com une e nel novembre 1693 doveva radunarsi di nuovo una tale 
congregazione di procuratori. Certo che questa riunione non era 
ch iam ata a  sedere a giudizio sopra dei libri, essa doveva piuttosto 
in  unione agli assistenti e al generale decidere la questione se fosse 
necessaria una congregazione generale. Dopo il carattere straordi
nario della situazione, gli assistenti proposero ili sottoporre il loro 
dissidio col generale alla  decisione della congregazione dei procu
ratori, e, consigliato dal Segneri, Innocenzo X I I  propose ed approvò 
quevSto piano.1 Così tu tta  la vertenza fu aggiornata al di là dell’anno.

Nel frattem po Gonzalez non ste tte  ozioso. Egli era  ormai per
suaso che fosse suo dovere e obbligo di soffocare nel suo ordine il 
probabilismo e sviluppò in tale riguardo uno zelo che gli assistenti 
alla fine non seppero miglior consiglio che quello «li rivolgersi al 
papa contro il loro generale. Gonzalez,* così essi lam entavano, 
diffonde dei veri pamphlet* contro l’ordine, egli non si tiene alle 
sue le leggi, contesta il d iritto di convocare una congregazione 
generale, si sforza di fare intervenire i principi civili, trascu ri 
gli affari di governo per fare lo scrittore e calunnia i suoi assistenti. 
In  realtà circolava m anoscritta ima serie ili tra tta ti compilati 
e da Gonzalez stesso o dai suoi am ici, allo scopo di far propaganda 
per le opinioni del generale.

Più im portante fu ancora che Gonzalez mise in moto in suo 
favore le corti ili Vienna e di Madrid e così la vertenza divenne 
addirittura un affare ili stato. Egli si rivolse al provinciale austriaco 
Voglmeyer e al gesuita Federico W olff in Vienna i»er ottenere

1 U 14 giuguo 1092. Astra i*  VI 255.
* In E ra . E ra m ste  V i xctv *.
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coU’intercessione dell'im peratore un ortiine papale in favore <1**1 
suo libro, in modo che esso potesse venire alla  luce, ancora prima 
della congregazione dei procuratori, e il generale il 1° agosto 1 693 
poteva esprimere i suoi ringraziamenti per l’intervento dell’impe- 
ratore e dell’im peratrice, come pure di sua sorella, la regina di 
Spagna.1 Vero è che nella prim avera del 1693 l’am basciatore im
periale a  R om a aveva consigliato il generale di non pubblicare 
il suo libro. Ma in seguito alle rim ostranze di Gonzalez, l’im pera
tore mutò opinione, contentandosi però nel settem bre di quello 
stesso anno, di esortare generale e assistenti alla pace.*

Più grave di conseguenze fu l’intervento «li Carlo l i  «li Spagna. 
Servendosi della protezione del rettore dei gesuiti «li Salam anca, 
Gregorio Sarm iento, il quale era im parentato con la più a lta  no
biltà, Gonzalez fece sapere a corte che l’onore della Spagna esìgeva 
che il re intervenisse per lui in Rom a, poiché coloro i quali oppone
vano delle difficoltà al suo libro erano i canlinali francesi .’ Sarmiento 
però incontrò l’opposizione dei gesuiti di Madrid, i quali cercarono 
di trattenere il re «lall’intervenire nella tacconila,* ma quando 
su preghiera di Gonzalez anche il cardinale Aguirre scrisse a 
Carlo I I  » e l ’am basciatore in Rom a il duca di M«*diitaceli appoggio 
la domanda di concedere la protezione reale mi un suddito spa- 
gnuolo,* segui l’8 luglio 1693 un im portante decreto d«*l re. Il decreto 
fa sua un’accusa pronunciata da Aguirre e .\l«‘dinao«»li, ma che 
non trova d’altronde una baso sufficiente, che cioè si av«*sse in 
animo di deporre il generale o di dargli un vicario generale. Per ciò 
si sarebbe cercato «li «lelegare come procuratori per la futura «■ougre- 
gazione soltanto avversari «l«‘l Gonzalez, i quali poi, per togli«*re 
«li mezzo il generale, darebbero il loro voto i*er la convocazione 
«li una congregazione generale. Venne poi dato incarico al viceré 
«li Napoli, S icilia  e  Sar«l«*gna. al gov«»rnatore «li Milano e tigli altri 
impiegati regi di far sapere ai pre«-uratori i sentimenti «1**1 re. P«*r 
quanto riguarda il libro del Gonzalez, v«»l«**se Medinoceli a*ten«*r*i 
dall’intervenire, limitandosi alla protezione personal«* del generale;*

1 D c iib  I I I  10».
* D ò u i S G i l i - R E t '» c i l  II 211. Le due lettere imperiali in E t *. I . U S H J l t  

VI L xxxv i-L xxxtx . La risposta del «Jonzalez del 21 novembre 1692 (aie.), 
ivi x c i risposta degli assistenti del 3 novembre 1693 in DÒLUXOXB - KEt'sci«
II  118.

• (ronzale* a Sanniento il 28 febbraio. 28 marzo e 20 giugno 1693 in 
Astra in V I 263 ss.

* Risposte di Sarmiento. ivi 264 s*.
• II 26 aprile 1693, ivi 267 s.
• Del pari del 26 aprile 1693. ivi 269 ».
* Ivi 272. La notizia della deposizione del generale venne me»*a in cirro- 

■azione da giornali olandesi; era anche d'altronde molto diffusa nel 1693. ma 
secondo l’opinione di Astràin (VI 271) « sia ningùn IlludameliU> en la realidad ..
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Gonzalez non ora edificato di questo decreto. l)a  Madrid egli 
nì asp ettava non più di una lotterà confidenziale al papa esprimentu 
il desiderio che Innocenzo X I I  stesso avocasse a se la decisione.
Il segretario del generale E strix  dovette com pilare per lui un me
m oriale di difesa, che venne consegnato al papa.1 Ciò non ostante 
il regio decreto significò per Gonzalez una prim a v ittoria alla quale, 
ai primi d’ottobre, se ne aggiunse un’altra. Come ispiratore di tutti 
i passi degli assistenti egli considerava il gesuita Ju a n  de C’aneda.
Il cardinale Aguirre, com e il Modulaceli, ne avevano per ciò chiesto 
al re l’allontanam ento da Rom a ed ora Medinaceli fece senz’altro 
giungere al Caneda l’ordine di abbandonare l’eterna c ittà . Dunque, 
in causa d’un libro, un'ingerenza spagnola nei d iritti di sovranità 
•lei pontefici. L a  cosa naturalm ente suscitò grande rumore. Già 
prim a Innocenzo X I I  aveva considerato un am aro sopruso l’ordine 
del governo spaglinolo, quello di voler vigilare sulla nomina dei 
procuratori. Dopo la  nuova ingiuria com piuta col bando intimato 
al Caneda, egli fece venire a sè Gonzalez per chiedergli ragiono e 
in una le ttera  del 2 agosto incaricò il nunzio spaglinolo di tra tte 
ner«' la corti' di Madrid da ulteriori interventi «vi a ve«lere se non 
si potesse allontanare «la Rom a il Gonzalez, facendolo vescovo 
in qualche parte della Spagna. Ma non c ’era «la nessuna parte una 
diocesi vacante, tranne Solsona e per questa Gonzalez, non essendo 
aragonese, non poteva esser preso in considerazione * ('«»me il papa 
così anche i gesuiti «li Madrid intervennero a  corte in favore «li 
Caneda e sette  «li loro diressero un memoriale al re, nel quale 
difendevano gli assistenti, al che Gonzalez rispose con un aspro 
rimprovero ai sette.* Come i gesuiti di Ma«lri«l, così anche gli assi
stenti in Roma si di«*dero «la fare per richiam are Caneda, ma 
tu tto  fu inutile. Gonzalez aveva vinto anche in questo punto.

Ma una terza v itto ria  ancora, la più im portante di tu tte , gli 
venne concessa: nel giugno 1093, il papa gli permise di far stam pare 
un nuovo libro che aveva scritto  contro il probabilism o, a  cotuli- 
zione che il parere «lei censori fosse favorevole. Con ciò sembrò 
atlunque levata la proibizione «li mandare l'opera alle stanii>«‘ 
prima della congregazione dei procuratori. G«mzalez aveva fatto 
anche prima qualche passo in questa direzione. Egli mandò un 
breve prospetto sulla nuova edizione che egli curava a  «liverse 
provinole «lell'ortline e  parlò con cantinati ai quali espose la cosa 
nella sua maniero. Dopo di ciò i cardinali Cibo e Laurea inter
vennero per lui presso il papa, ma invano: contro il Segneri non 
la seppero spuntare. Maggior successo doveva toccare all’asses
sore presso l’ inquisizione Bernini. In una seduta del 8 . Uffizio

* Ast sAin  VI 274.
* Ivi 279*.
* Ivi 281-295).



questi espresse la preoccupazione che all'Inquisizione, già ili per sè 
oberata, si volesse rim ettere anche la decisione nella questione «lei 
Gonzalez. Venne perciò deciso di presentare al papa un memoriale; 
Bernini la patrocinò in presenza del cardinal Spada il quale era 
com pletam ente guadagnato dal Gonzalez, per riferim ento so
prattutto al favore che avevano goduto le idee rigoriste presso 
Innocenzo X I .  D a principio, nemmeno questa volta, Innocenzo X I I  
voleva sentir parlare del libro del Gonzalez, m a alla fine cedette. 
Dei 10 teologi nom inati da Gonzalez e degli otto nom inati dagli 
assistenti il papa designò come assessori lo spagnolo < 'arreno 
il quale era ben visto da tu tti e due i partiti, il tedesco Zingnifl che 
era stato presentato da Gonzalez e il francese Setnery, del quale 
egli non aveva fatto il nome.1 Solo il giudizio del censore tedesco 
è noto; egli critica una moltitudine di particolari, che nella stam pa 
del libro vennero tolti. Contro l’opera nel suo complesso i tre 
censori non fecero nessuna difficoltà e ammisero anche che uscisse 
sotto il nome dell'autore, che del resto min si sarebbe riusciti 
a m antenere segreto. Per giunta il maestro di palazzo diede da 
rivedere l’opera anche a  due non gesuiti, un carm elitano e un c i
stercense, i quali si m ostrarono più severi dei confratelli dcll’autore, 
fecero dei gran tagli e si espressero sfavorevolmente sull’opera.’

Gli assistenti non erano «lei parer»« eh«* col permesso di far 
esaminare il libro fosse stato concesso al generale anche il diritto 
di darlo alle stam|>e, prima che si radunasse la congregazione dei 
procuratori. In  un relativo memoriale essi espressero part ¡colar 
mente il desiderio che il libro comparisse sotto il nome di un altro 
gesuita, poiché altrim enti Gonzalez si sentirebbe obbligato a rispon 
dere personalmente allo confutazioni * e con ciò sottrarrebbe di 
nuovo gran tempo agli affari di governo.

Un mese dopo che Innocenzo X I I  ebbe dato il (lennwMO di 
stam pare il libro, Gonzalez doveva provare ancora un’altra « in so 
lazione. Quando il cardinal Cibo ripasso le carte che ««gli aveva 
avuto tra  mano come segretario di S ta to  trovò una lettera di Gon
zalez nella quale si ricordava che l'inquisizione stava occupandosi 
«Iella sua causa. Cibo fece fan* «Ielle ricerche al S. l'ffizio e si trovò 
il decreto «lei 2»» giugno 1BMO intoni» al probabilismo india sua 
forma autentica, nella «juale veniva [K*nn«^Mi ai gesuiti «li scrivere 
p«>r il sistema morale più rig«»rista, senza che venisse loro proibito 
«li propugnare il probabilismi». Il decreti» <»ru caduto completamente 
in «limenticanza.* Gonzalez I«» fin«» ora inviar»* a tutti* le provincie 
dell’ordine. *

Il libro del Gonzalez. 461
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M entre il libro tanto  esaminato stava sotto i torchi, nel novem
bre 1693 si radunò la congregazione dei procuratori. Come la si 
pensasse in Rom a si rivelò già al principio d’aprile 1693 nell’ele
zione del procuratore per la provincia rom ana: dei 42 aventi diritto 
a  voto 33 votarono per l'avversario del generale, il Segneri, e 34 i 
espressero por la necessità di tuia congregazione generale.1 Una 
simile decisione prese anche la provincia napoletana dell’ordine. 
A ltrove invece si m anifestarono piuttosto contrari alla  convoca
zione di una congregazione generale.* Gonzalez che non la  voleva 
affatto , fece rilevare in una circolare ai provinciali * cho siffatta 
assemblea doveva pur raccoglierei nel 1696, poiché secondo le dispo
sizioni di Innocenzo X  la congregazione generale doveva convo
carsi ogni 9 anni; non v’era dunque scopo di radunarla subito; nelle 
presenti circostanze la convocazione verrebbe anche considerata 
come una professione dell’ordine per il lassismo. Gli assistenti 
invece afferm arono in un m emoriale per i p ro cu ratori4 che la ne
cessità della progettata adunanza era evidente: discordia aH’interno, 
scandalo verso l’esterno caratterizzavano la situazione dell’ordine, 
perciò la congregazione generale era  l ’unico rimedio; i tentativi di 
lim itare la sua libertà con decreti regi, ecc., dovevano rendere 
ancor più necessaria la sua convocazione, il dissidio fra generale 
e assistenti non poteva venir composto in a ltra  m aniera. Di Gon
zalez quale reggente il memoriale fa un quadro poco lusinghiero: 
mancargli prudenza ed esperienza negli affari di governo, esser 
egli precipitoso, ostinato, violento e  rivolgere ai suoi libri l’amore, 
dovuto ai suoi subordinati.

Nel novem bre i 26 procuratori delle provincie coi cinque assi
stenti e col generale che di per sè disponeva di due voti si radu
narono nella congregazione dei procuratori. Nella votazione del 
19 novembre 17 dei 33 voti si dichiararono per la  convocazione 
«Iella congregazione generale e .16 contro .4

Nessuno degli adunati dubitò nel primo momento che con ciò 
e ra  validam ente decisa la congregazione generale, poiché per la 
validità «Iella decisiono era soltanto necessario che si dichiarasse 
per essa più della m età «loi voti, cioè un voto più della m età. Ma 
già la sera dello stesso giorno il segretario E strix  scoprì che i 17 voti

.  1 Ivi 183.
* Ivi 213.
1 • Synopsis enarrationi* magia ampia« », in E r s . E r a x i s t e  V I, App- 

pp. xxv i-L xu t, specialmente XLlx ».  Cfr. ASTKÀUt VI 3 0 1 ss.
* In DOu -isu e r - R kcsch I I  131-137.
* Estratto dagli atti della congregazione in A s tr a i*  V I 306. Alcuni 

rapporti della nunziatura di Vienna, pubblicati da A. Koch nella Tktol. (juar- 
liUtcAr. ¡ .X X X  VII ( 1905) 95-111 mostrano che l'im peratore era malcontento 
della decisione dei procuratori: nua danneggerebbe la considerazione deU-Ordine 
e con ciò la religione.
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della maggioranza non orano un voto più della m età, poichò la 
metà di 33 era 16 e  mezzo e i 17 voti im portavano dunque solo un 
mezzo voto di più della m età. Da principio non si d ette nessuna 
importanza a  questa trovata .1 Appena dopo alcuni giorni, quando 
molti dei procuratori erano già partiti jH»r le loro provincia, Estrix 
tirò fuori ancora una volta il suo dubbio incontrando l'approva
zione di Gonzalez, il quale pensava che la validità della delibera
zione dei procuratori era per lo meno dubbia e che la decisione 
in caso di dubbio spettava a  lui, al generale. Ora su questo caso si 
svolse una disputa che durò mezz'anno:* i difensori della delibe
razione si appoggiavano al fa tto  che lo stesso Gonzalez e la con
gregazione l’avevano considerata valida.1 Quando la deliberazione 
era sta ta  inserita nei registri e sigillata, anche la minoranza si era 
associata in silenzio. Se il generale si sentiva autorizzato nella sua 
resistenza dai suoi principi morali, ciò gettava una luce ¡issai «vjui- 
voca sopra questi principi e m ostravano che essi pur sotto tu tte  
le apparenze di rigore, portavano nelle decisioni morali l’arbitrio  
e con ciò aprivano la via proprio al lassismo.4

Innocenzo X I I ,  al quale il 30 novembre 1693 s'ora dato notizia 
delle difficoltà, decise finalmente il 16 giugno 1691 che una conuuis- 
>ione di cinque cardinali * dovesse esaminare con maggiore at ten
zione il caso. O tto  giorni dopo Gonzalez mandò dal papa facendo rile
vare che dubbi intorno all'istitu to  del suo ordine, in base alle bolle 
pontificie, potevano essere risolti dal generale; ma Innocenzo X I I  
respinse ta le  richiamo, poiché nel presente caso il generai«» era 
parte in causa e vi aveva implicato anche i principi civili.* Gonzalez 
credette ora, almeno come studioso privato se uon anche come 
generale, di poter dare una decisione intorno al ilubbio. (Hi assi
stenti cercarono di fargli passsire «li testa «juesto pensiero, ma, 
nonostante la loro protesta, «<gli svolse su 21 pagine in foglio I«* suo 
opinioni intorno alla questioni».7 Forse penhi* Gonzalez non aveva 
term inato il suo memoriale, la «lecisione dei cardinali dovette 
«»ssere ancora differita di una settim ana. Alla fine, il 3 agosto 1691, 
colla maggioranza «li un voto sentenziarono che la deliberazione 
«lei procuratori non era valida e  che j>ereio non «»ri da convocarsi 
la congregazione generale.* Gonzalez aveva dunque vinto.

1 Astràjx  I 307.
* D ó l m x o e r - R e c ì c h  I 2 2 8 * .
* Cosi S e o n e r i  ivi 11 30« ». d r .  il pan-re di B r u o a o c i  ir i 141-14.
*  B r i : *  a c c i  ir i 147; L a  C b a iz s  ir* I 22».
* Panciatici, Albani, Spada. Carpegn*. MarwncoUi. Bruna«-i, loc. cit. 

142, n. 6.
*  A s t r u . v  VI 310.
» Ivi 311-313.
* Ivi 313 m .; Synop»i* adorni» 11 41S.
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Come scrive il Segneri, Innocenzo X I I  gli disse di non essere 
intervenuto contro la  decisione dei cardinali per riguardo all» 
corti (li Madrid e Vienna.* E  veram ente l’im peratore Leopoldi- 
nel dicem bre 1693 fece esprimere al nunzio di Vienna il suo dispia
cere per la decisione della congregazione dei procuratori, la  quale 
con gran gioia dei protestanti rendeva m anifesto il dissidio della 
com pagnia di Gesù. Circolava la voce che il re di Spagna avrebln- 
proibito ai suoi gesuiti d’intervenire alla congregazione generale e 
•‘he suggerirebbe ta le  proibizione anche all’im peratore. Ora. si 
diceva, se anche il re francese non intendesse lasciar partire i gc 
suiti per la  congregazione generale, lo scism a dell’ordine sarebbe 
stato  inevitabile e la sua solida stru ttu ra, fondata sopra il poter- 
monarchico del generale, si sarebbe allora sfaldata e a questo 
danno poi non si sarebbe più potuto rim ediare.2

Frattan to  nel febbraio 1694, assai m utilato dai censori, era 
venuto alla luce il libro di Gonzalez;* nell’ottobre dell’anno ante
cedente, poco prima della congregazione dei procuratori aveva 
suonato per lui l’ora agognata di poterlo dare alle stampe. L ’opera 
fece grande rumore e in un solo anno si elevò a  12 edizioni.' Ma 
questo successo era da attribuirsi senz’altro alla curiosità e non al 
m erito intrinseco dell’opera, come risulta già dal fa tto  che, dopo 
il primo anno tino dentro il secolo x ix , non si fece più alcuna 
nuova ristam pa. Ben presto comparvero delle confutazioni, per 
esempio quella del Segneri, le quali vennero però diffuse soltanto 
come m anoscritto. Il tedesco Cristoforo Rassler, fondatore dell’equi- 
probabilism o, compilò una diffusa confutazione, la quale però non 
ottenne divi censori di Roma la licenza di stam pa. Appena dopo la 
m orte di Gonzalez, Rassler potè svolgere le sue idee in u n'altra 
opera del 1713.®

Nel frattem po si avvicinava l’anno 1696, nel quale .secondo il 
decreto di Innocenzo X  doveva radunarsi la congregazione gene 
r.ìle. Come non era altrim enti d’attendersi, le assemblee nelle quali 
venivano eletti i delegati per la congregazione generale, d ie d e r o  
ai loro rappresentanti dogli incarichi che si riferivano al diritto 
«lei generale di pubblicar*' indipendentemente dei libri, oppure ai 
disordini che erano avvenuti negli ultimi anni in seguito all’invo* 
ra ta  ingerenza dei principi laici ecc. Un’altra  preghiera della con
gregazione generale chiedeva di impedire per un certo periodo 
che si scrivesse prò o contro le opinioni teologico-m orali del gene

• D ò l u n g s b -  R e u sc u  I 231 .
• le ttera  de' gesuiti del 11» dicembre 1693, ivi II 120».
• « Fundatnentum theolotciae murali*, iti est trai-tatu* de recto u*u opi- 

ninnimi prubabilium etc. ». Contenuto e valutazione i n  A st k  u \ VI 323  334.
« Ivi 322».
» Ivi 333 339.
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rale.1 Il papa al quale i delegati si presentarono li invitò soprat
tutto alla pace e alla concordia.* La congregazione soddisfece 
questo desiderio e  accettò la proposta di escludere totalm ente 
dalle discussioni gli spiacevoli avvenim enti precedenti e di seppel
lirli nell'oblio.3 Perciò non si tenne conto nemmeno del desiderio 
degli assistenti attuali che venissero esam inate le accuse contro 
di loro.4 Secondo l’ordine ili Innocenzo X  in ogni congregazione 
generale erano da eleggersi li assistenti, e cosi i vecchi abbandona
rono il campo, senza essersi potuti giustificare.

N aturalm ente si dovette decidere anche la questione se la 
congregazione dei procuratori potesse deliberare la convocazione 
dell’assem bea genorale con la maggioranza semplice «li voti. Venne 
stabilito che per ta le  convocazione fosse necessario un />/«* di tre 
voti. Un altro  decreto sfiora l’ardente questione del probabilismo. 
In esso viene detto che la compagnia di Gesù rifugge da innova
zioni nella dottrina, specialmente sul campo morale e che si dovesse 
compilare una lista «Ielle opinioni troppo avanzate, ibi sottoporsi 
però prima della definitiva accettazione ¡dia consultazione delle 
provinole. A ll’esecuzione di quest’ultima deliberazione non si 
arrivò, forse perchè tale lavoro era già stato fatto  da Alessandro N IX 
e Innocenzo X I  colle proposizioni «la loro condannate.

Gonzalez tenne fermo alle sue iti«*«» fino all» morte, avvenuta 
neH'anno 1705. Ancora nei suoi ultimi anni «li v ita compilo una 
nuova opera contro il probabilismo, la cui pubblicazione <l«>p«> 
la stia m orte egli raccomandò agli assistenti. In  un memoriale «lei- 
l’anno 1702 4 egli cercò d’influire sul nuovo papa Clemente X I  
in favore «Ielle sue opini«mi. Egli non immaginava « he allora era 
già nato l’uomo il quale doveva dare al probabiliorismo il «’«»li«» 
di morte, Alfonso de’ Liguori.

Nel tempo tra  la morte «li Innocenzo X I I  e l’elezione del suo su«'- 
cessore si giunse in Francia ad una nuova offensiva cont ro il proba
bilismo. B«>ssuet non aveva potuto nel 16H2 attuar«» il tuo piano 
«li fare condannar«» dalla assetnbl«»« del eI«*ro francese non soltant«» 
una serie di proposizi«mi teologico-mondi tropp«» avanzai«, ma 
anche lo stesso probabilismo.* Xel l'assemblea del el«*rt» «l«*l 1700,

* Ivi 342 m .; DÒIAISOEK-RECSCH II 2»t ■»•• 2«*3 ».. 2*»7.
* Recedant reterà, nora «int om nia*. di»*e «gii con riferimento ad un 

noto inno eccle*ia«tico. Astràix  VI 343.
* Ir i 348 a».
* Ir i 346 ».
» « Libello» suplex obiatn» SS. D. X. fle tten ti XI prò incolumità!« 

Societati» Jm u » in E cs . E * ì s i * te  V, App. p. t x t r —Lxxru .
* Cfr. »opro p. 207»». Un elenco contener» 14«  proposizioni che dorè-

vano renir «condannate nell a***‘inbl*-a del I68 J (UossrET, tK um *  . I.KRl.l-, 
ristampa, Parigi 1843. IV 537 »».). Un» «eeond* parte del decreto (¡r i 550 574) 
dorerà opporre la vera dottrina alla fal*a- AI capitolo II: « De remila morum 
et probabilitate *.

P u n ì ,  Stori« dei Papi. X IV , l 30
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incoraggiato forse dal libro del Gonza Ira, ritornò sul suo proposito. 
In  un m emoriale al re egli espose che la chiesa francese era  minac
c ia ta  (la (lue opposti m ali: dal giansenismo che levava di nuovo la 
testa  e dalla m orale lassista; volesse perciò il re, questa era la pre
ghiera sua, dell’arcivescovo di Reim s, Maurizio Le Tellier, e del
l ’arcivescovo di Parigi, Noailles, dare a ll’assem blea del clero il 
permesso d’intervenire contro entram be le correnti.1

Che il giansenismo si preparasse ad un nuovo assalto divenne 
ben presto chiaro sotto il governo del nuovo papa. Diversamente 
stavano le cose col probabilism o. I l gesuita Daniel era l ’ultimo che 
negli ultimi dieci anni avesse osato stam pare in F ran cia  alcune 
pubblicazioni in suo favore, anch’egli però confessando che, da circa 
30 anni, s’era compiuto in teologia un pieno rivolgim ento e che il 
principio fondam entale del probabilism o, prim a generalmente 
accettato , veniva ora vivam ente osteggiato.* Vero è tu ttav ia  che 
erano ancora in uso i manuali di morale dei tempi antecedenti e 
che in parte anche in Francia, ma soprattutto all'estero, essi veni
vano sempre ripubblicati.* Oltre a ciò i principi della morale rigo
rista  si dim ostravano nella v ita e nella cura d’anim e inattuabili. 
Come confessò il cardinale Le Camus, un am ico del giansenismo, 
e con ciò anche del rigorismo, egli avrebbe adoperato due o trecento 
anni per fare il giro della sua diocesi, qualora avesse voluto ammi
nistrare i sacram enti della penitenza e della confermazione secondo 
i principi di Arnauld e dei giansenisti. Codesti signori pretendevano 
che si esaminasse un confessando per un anno intiero prim a di dargli 
l'assoluzione; ciò poteva forse fare chi avesse due o tre penitenti, 
ma per tu tta  una diocesi cose simili orano im possibili.4 È  dunque 
spiegabile che Bossnet, nonostante il diminuito prestigio delle idee 
probabilistiche, scrivesse nel 108l i 4 che, nonostante tu tti i pa«si 
di Alessandro V II e Innocenzo X I ,  nulla era fa tto  se si lasciasse 
il probabilismo anche solo respirare, poiché dopo riguadagnerebln* 
subito il predominio. Iiossuet pensava dunque di menare ora il 
gran colpo da lungo progettato contro l'odiata dottrina e abbozzò 
di nuovo un elenco di 127 proposizioni che in un’assemblea del clero 
francese si sarebbero dovute solennemente condannare.* Di queste 
le prime quattro non si rivolgevano contro la morale lassista, ma

* B a u s e t - F b p e r  II 2; A. M. P. Isc.oLt), liousHtt et U Jan*tnUmt, Pa
rigi 1897, 29-34.

* D s t iE B T  4 4 4 .
* Ad «««'in pio la i l  ni »Ha Tktalagiat morati* del B c s e s b a i m  ebbe tra il 

1659 e 1690 almeno 13 edizioni in Lione e inoltre una a Parigi 1669, una a 
B r *a n a o n  nel 1673 e una a  Tolosa nei 1700. S o m m e r v o u k l .  BMiotAiqut II 445 » •

4 D e u b r t  4 5 3 .
4 A. D i r o i s  il 13 luglio 1682, Corre» ponila »re  II 314.
4 L'elenco delle proposizioni: Censura ac declaratio convenlu* generali* 

cleri gallicani in B o s s c e t ,  ( ¿ 'u t - r e »  IV 588-608.
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contro il giansenismo; vi si comhuuiava l’opinione allora frequen
tem ente espressa che il giansenismo in realtà non esistesse, che fosse 
soltanto uno spauracchio e un prodotto della fantasia. Seguiva poi 
la condanna di due proposizioni intorno alla grazia. Le altre pro
posizioni dovevano stim m atizzare dottrine morali riprovevoli. La 
m;i*r<rior parte di esse erano già state condannate dai papi. 11 
progettato decreto in complesso raccoglieva soltanto le condanne 
ìiià pronunciate da Alessandro V II e Innocenzo X I  e le ordinava 
secondo categorie. T u ttavia  sem brava necessaria litui nuova con
danna, poiché secondo le idee gallicane, le sentenze papali diven
tavano inattaccabili solo dopo l’assenso dei vescovi. A ll’ultimo 
posto, sotto le 127 proposizioni, l’assemblea r«*spingeva anche lo 
stesso principio fondamentale «lei probabilismo.1 All’elenco delle 
proposizioni condannate erano aggiunte ulteriori dichiarazioni 
che polemizzavano eli nuovo in lungo e in largo col probabilismo;* 
alla fine stava un’allocuzione dell’assemblea a  tu tto  il clero por 
ammonirlo contro i pericoli della tem uta dottrina.' Ondo ottenere 
il permesso reale di tra tta re  ia  sua proposta, Bossnet aggiunse 
al memoriale diretto al re alcune prove drastiche «li dottrine troppo 
avanzate; dopo ciò Luigi X IV  cono«"'«* ai vescovi il permesso 
«l’intervenire contro di esse nell’assemblea «lei clero.*

L ’assem blea del 1700 era solo una delle cosidette piccole assem
blee; ossa constava «li 16 prelati e a ltrettanti semplici sacerdoti 
i quali, come Bossuet stesso am m ette, eran«» tra il clero i meno 
arm ati in questioni dottrinali.* Ciò non ostante Bossuet potè spun
tarla solo a fatica. L ’arcivescovo «li Aneli, Amie de La Baum e «1«» 
Suze, ritenne inutile e pericoloso «li ridestare antichi «IìsmiIì e 
sei a ltri vescovi si associarono a lui. Solo con la maggioranza «li «lu«*
0 tre voti gli riuscì «li far passare la condanna delle 127 pr«»|x»sizioni 
colle dichiarazioni aggiunte e  col monito al clero.*

Ciò non ostante l'influsso dell’assemblea del 1700 fu colossale.
Il campione principale d«*gli avversari «lei probabilismo «lei se
colo x v n i, il domenicano Cono ina. lo «lice uno «1«m concili nazio- 
nali più frequentati e più solenni che in Francia sieno mai esistiti;’
1 suoi membri vengono da lui costantem ente qualificati come « dot
tissimi e stintissimi padri ». Un teatino che aveva voluto difendere

* Anche i l  q u i e t i a m o  r e n n e  toccata Dcll'aaftemblea ( F é o d o a  al C a r d i n a l  

G a b r i e l l i  i l  22 s e t t e m b r e  1700, <Euem  X  46-48). Sulla q u e s t i o n e  d i  S f o n d r a t i  

l 'a m e m b l e a  n i a s t e n n e  d a l  d e l i b e r a i « ,  perché p e n d e v a  i n  Ruma; cu*i l'allocu- 
x i o n e  i n t r o d o t t i r a  a i  r e s c o r i  ( i r i ) .

* I»k<.e r t  349-403 .
* I r i  4 04-408 .
‘  B a u s s e t - F e k e r  I I  3 » .
* 1»e o e r t  445.
* Iv i .
* I r i  446.
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il probabilism o, quando senti della decisione del 1700, m utò pen
siero; il gesuita, il cui consiglio aveva guidato l ’avversario di B ok 
suet nelPassemblea, l ’arcivescovo di Aux, non osò di sostenere più 
oltre la sua antica opinione. Perfino i gesuiti in  F ran cia  non ave
vano più il coraggio di difendere apertam ente il probabilismo; il 
loro più noto m oralista del secolo xvixi, Antoine, il cui testo  dal 17lìti 
si affermò per circa 40 anni e sotto Benedetto X IV  divenne il ma
nuale alla Propaganda, lo com batte esplicitam ente. Negli altri 
ordini e congregazioni le cose non stettero  diversam ente, fin dentro 
il secolo x ix .1

Bossuet nell’assem blea del 1700 si era richiam ato più volt«» a 
Tirso Gonzalez;4 l ’influsso di costui dunque lo aveva incoraggiato 
ai suoi passi.

3.

Nella storia dello tendenze riform atrici catto liche il nome ili 
Innocenzo X I I  verrà sempre nom inato con onore in causa delle 
rad icali misure da lui prese contro il nepotismo. Abolito in appa
renza da Innocenzo X I ,  l’antico male era di nuovo rinato sotto 
Alessandro V i l i ,  ma ora Innocenzo X I I  deciso il definitivo sradi
cam ento.

Già nel conclave del 1691 si era parlato di esiger*' la liquidazione 
«lei nepotismo con un’apposita costituzione papale.* Il nuovo papa 
s’occupò sul serio della questione. S i ebbero delle minuziose con
sultazioni di teologi e giuristi; da esse risultò che i nepoti ili 
Paolo V, soltanto in danari della Camera apostolica, avevano ri
cevuto 260.000 scudi, quelli di Urbano V i l i  un 1.700.000, quelli 
di Innocenzo X  1.400.000, quelli di Alessandro V II 900.000, quelli 
di Clemente X  1.200.000 e  quelli di Alessandro V i l i  700.000 scudi, 
ai quali andavano ancora aggiunte l’en trate  della D ataria e i da
nari per i posti vacanti.4 Innocenzo X I I  insistette nel voler fissate 
delle contro misure. A m età giugno 1692 correva voce che era stato

* Ivi 44 (V—452.
* B o s s t 'K T , (l'u rrsi V II 341-350.
* * Dinrono del cardinale Franzone, 01«. comprato da me in Roma nel 

1908. Da quewto memoriale m ulta che le minute di Innocenzo X I  per un.» 
costituzione contro il nepotismo venivano conservate dal cardinale Albani. 
« Lo di cui minute mandi* prae manibus de' Sari, cardinali et sono tuttavia 
appresso del sigr. cardinale Albani ». Erano in suo po«s«s*o perchè egli ne era 
l’autore principale. B i b l i o t e c a  d e l  B a r o n e  v o n  P a s t o r .

* • Annotazione in lingua francese, senza data neU' A r c h i v i o  L i e c h *  
t e n s t e i n  d i  V i e n n a ,  fase. 2.
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comunicato ai cardinali un primo abozzo di una bolla, la quale 
doveva abolire il nepotismo e che parecchi di loro si erano espressi 
in senso contrario.1 L a  bolla era dovuta alla penna del cardinale 
Albani,2 m a alla sua elaborazione avevano partecipato anche il 
cardinale Panciatici e il subdatario Sacripanti. Sacripanti trattò  
eoi cardinali che si opponevano al provvedimento, specialm ente 
con Alfieri e Ottoboni.* Innocenzo superò tu tte  le  resistenze © alla 
fine tu tti i cardinali sottoscrissero la bolla, d atata  il 22 giugno 1*592. 
Essa proibiva ai papi di arricchire in qualsiasi m aniera i loro parenti 
coi beni della Chiesa. Parenti bisognosi erano da trattarsi come gli 
altri poveri. U a serie di uffici e titoli come il confaloniere della 
chiesa e il capitano generale, i quali erano toccati finora quasi 
sempre con ricche entrate ai nepoti vennero aboliti e ne fu proi
bita la rinnovazione. Solo in casi di bisogno essi dovevano venir 
concessi, senza riguardo a parentele, ad uomini meritevoli e capaci, 
però soltanto con redditi moderati. Se un parente del papa dive
nisse per i suoi m eriti cardinale, le sue entrate non dovranno supe
rare 12.000 scudi. Questa Iwlla doveva venire giurata in ogni con
clave da tu tti i cardi nidi od anche dal papa.4

Non soltanto in Rom a,* m a anche in tu tto  il mondo cattolico 
questo provvedimento del papa raccolse il massimo plauso. Anche 
su molti protestanti esso fece durevole impressione.* La bolla del 
22 giugno 1602 fece tan ta  buona prova che si può dire che il ne
potismo dopo d'allora è vissuto ancora soltanto nella storia.’

A ccanto a  questo grande a tto  di riforma, da Innocenzo X I I  
vennero presi parecchi provvedimenti per migliorare il clero se
colare e regolare. In ciò, come dice <Inizio d’Elce, egli sviluppò lo 
zeh» di un E lia.* Subito, agl'inizi del suo pontificato, egli prese 
in mano la riform a della Penitenziaria • e  D ataria;1* e a  ciò «’ag
giunse una visita canonica del clero romano, la quale cominciò
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1 • .trri*o  M anicotti del 14 giugno 1692. B i b l i o t e c a  V i t t o r i o  
E m a n u e l e  d i  K o m a ,  i dispacci di Contarini in Blto#cn I 452 .

* L a f i t a C ,  V ie d e Clem ent X I  ro l. I 15.
* • Jrt-Mo Mareecotti del 21 giorno 1682. loc. eit. Ctr. • il rapporto di 

Liechtenstein del 14 giugno 1692, loc. cit.
* B u ll .  X X  440  a».
* * A ccieo Marrecotti del 5 luglio 1692, loc. cit.
* B n x n o , Erteie I 4 3 3 - » ! ;  Sor Ah» XI 114; O r. Cali. VII, «eri« II 

(1868) m.; K f . v m o n t  III 2, 640. L'aiTermaiione che i prut «»lauti artwwro 
'•retto in Wittcmberga in onore del papa una «tatua è  una atoriella.

* DÓU.IXOKR, A"irckeugeecA . 5 2 9 : F r e ib .  K irtkem letr. IX 2* ed . 147; I. Mt‘ L- 
LER, X e p o t itm u e  teo log ie t  erp em eu e, gmamdo nepotnm uM  fl ib  Iu n n c fn tin  X 1 1  
a b o lit ile  fu it ,  ». 1. 1692.

•D’E w k , *  /{riattane. B i b l i o t e c a  d e l  m o n a s t e r o  di  E i n -
• i e d e l n .

* B u ll .  X X  450.
»  • A en eo  Marrecotti del 29  norembr* 1692, loc. cit.
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l ’ i l  gennaio 1693 e venne com piuta inesorabilm ente dal rigido 
cardinale oratoriano Colloredo.1 Ai sacerdoti in Rom a venne non 
solo prescritto di portare la  veste talare, m a venne proibito anche 
l’uso della parrucca.* Questo provvedimento, forse troppo piccino, 
provocò il m otto di spirito, il papa com incia a riform are lu Chiesa 
non soltanto nelle m em bra, ma anche nel capo. Oltremodo salutari 
furono altri provvedim enti; così i canonici romani vennero obbligati 
alla  residenza* e a tu tti i sacerdoti dell’eterna c ittà  venne ordinato 
di fare gli esercizi due volte l’anno.4 Innocenzo X I I  favorì perciò 
i preti della missione di san Vincenzo de’ Paoli, nella residenza dei 
quali presso la  curia innocenziana, secondo un’ordinanza di Ales
sandro V II, tu tti i sacerdoti novelli dovevano prepararsi alla con
sacrazione con esercizi di 10 giorni.® Una costituzione del 22 set
tem bre 1695 proibì qualsiasi accordo anteriore nell’assegnazione di 
vescovati e m onasteri.* D a ciò erano colpite le capitolazioni eletto
rali in uso particolarm ente in Germ ania, ma non si riuscì tu ttavia 
ad estirparle.7 Per un maggior culto del S S . Sacram ento dell’altare 
il papa, com e aveva già fatto  prim a quale arcivescovo di Napoli, 
introdusse anche in Rom a una m aniera particolarm ente solenni' 
di accom pagnare il santo V iatico.* Incline per natura alla pace 
e al compromesso, egli cercò di evitare conflitti politico-ecclesiastici 
coi principi e di comporli quando fossero sorti;* ma quando si 
tra tta v a  della salute delle anime, come per esempio nella nom'iu» 
alle sedi vescovili, egli non conosceva rem issività alcuna.1*

* Pull. X X  4!»4 8., 497, 501. 502, 503, 507, 509. Cfr. • Cod. I 52 e 59 
della H i b l  io  t e e  a V a 11 i c e 11 i a n a d i  R o m a .  In questa visita 
il papa seguiva l’esempio di Clemente V il i  che egli considerava il più grande 
papa; vedi la • Relazione in Liechtenstein dell’ 11 ottobre 1692, loc. cit. Egli 
preannunciò la visita nel concistoro del 6 ottobre 1693. *  Acta Consist.. B i • 
b l i o t e c a  V a t i c a n a .

* • . I m «  Muretralii del 24 novembre 1692 e 12 dicembre 1693. B i 
b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  d i  R o m a ;  Piano  ed. Cam pello 
IX  83.

* Ivi 59.
» Ivi X I 101.
* Cfr. P laTXER III  384 «.; FOM XLU X II  69.
* Butt. X X  71«.
'  L. R rcg o a ie r . P ie WaSUtopitulaliontn der llitekóffe und Heirktfirsten 

fon Biehtlatl 1359-1790. Friburgo 1913.
* Piario, ed. CaMTBLLO IX  85. 187; NovaJM X I 161. Cfr. GlCiEPPK 

Som m ino (di Trai i). I l  triennio dell"hintoria ruraritlira. eioi quanto in Koma 
et altrore t i  i  o/terato dai 169-i fin al 1698 «farr retri mento alla renerasione p ii 
dirota e più wlenne del tt. l'ut/ii-o, Roma 1699. I decreti per il culto de’ Santi da 
KovaES sono enumerati nel volume (X I 11 !» .. 125*»., 131«., 146*.. 155ss.. 173).

* D 'E ice , • Retatione, B i b l i o t e c a  d e l  m o n a s t e r o  d i  E i n 
s i e d e l  n .

'* Cfr. la motivazione della risposta uegativa circa un cugino delia regina 
di Spagna nella * Cifra a) nunzio di Spagna 23 marzo 1698, .Vaa-ruti. di Spagne 
170. p. 227 *. A r c h i v i o  « e g r e t o  p o n t i f i c i o .
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Onde promuovere hi predicazione Innocenzo X I I  nominò nel 
1691 a predicatore del palazzo apostolico il gesuita Paolo Segneri,1 
il quale predicatore popolare in gran parte dell’Ita lia  aveva ottenuto 
per 27 anni dei successi clamorosi.* Quando questo zelante sacer
dote elevato dai suoi quaresimali a classico dell’eloquenza sacra 
italiana, venne il 9 dicembre 1691 a morire, il dolore del papa 
fu grande. Come predicatore di pulaz.7.0 succedette al posto del 
Segneri il gesuita Valle, il quale nel 1698 venne sostituito dal 
cappuccino Casini.3

Anche la riforma degli Ordini diede molto da fare al papa. 
Nel novem bre 1694 venne a tale scopo istitu ita una particolare 
congregazione 4 e nel dicembre seguirono nuove disposizioni per 
il noviziato.® In  alcuni ordini il papa nel ristabilire l'osservanza 
incontrò grande resistenza. Siccom e i membri si richiamavano al 
fatto che essi non si erano obbligati alle antiche regole, ma alla 
regola osservata nel tempo del loro ingresso, il papa dovette desi
stere dal suo proposito. Egli ordinò però che per l’avvenire venis
sero assunti soltanto coloro che si obbligassero ai regolamenti r i
formati della relativa congregazione. Ma anche qui «’incontrarono 
gravi difficoltà; Fabroni, incaricato dal papa di questa faccenda, 
stabilì perciò per il noviziato particolari conventi nei quali le 
regole dovevano venire osservate nel loro antico rigore.4

Innocenzo X I I  diflerì per lungo tempo la nomina di nuovi 
cardinali;* appena il 12 dicembre 1695 fece la sua prima pronto*

1 Diario, ed.  C a m p e l l o  V ili  197.
• G. M a s s e ! .  V ita  di P . Segneri, Foligno 1702: S a c c a * ! .  La mistione 

d el P , Paolo Segneri in C'adelbosro Sopra nel 1676, Reggio (Emilia) |H9I; 
H e i  v o x t ,  Toncana I 447: A. T o so n i. Mistioni del p. P. Segneri net durati 
di P  iacea za e Parma, Firem e 1895; C a s o  l i  in Hriria Sarra 1 (1010/11); Cit. 
Cali. 1902, I 142».; B a C T I O a r t n e r ,  n'ellliteralmr VI 4*5 ».; B U I O A B E I X I .  

P. Segneri e la dioeeti di Modigliana. Saluxxo 1908; 8 . V e s t i ,  U  conduioni 
d eir  oratoria saera nei Seicento. Milano-Roma-Napoli 1916. I. inflo»»« del 
Segneri ai «.tendeva anche alla Germania; cfr. S c H t 'L L E B .  Die Entrricklmng 
der l 'otiumistrione» in IIist.-polii. Illàtler C L X X I (1923) 324.

• Diario, ed. C a m p e l l o  V ili  198. IX  63 .X II 390. X IV  180.
4 • Cod. Hai. 190. p. 250. B i b l i o t e c a  n a i l o n  a l e  d i  M o 

n a c o .  Cfr. Diario ed. C a m f e l l o  X  191-198; C a l a l o « »  dei libri e mtm. del 
Pr. Pignatelli 27.

4 • Biglietto d. negr. dei memoriali nel Cod. ital. 190, p. 232 w-, loc. cit.
• X o v a e s  II 130. Ivi 131 *».. »olla conferma di mode monadiche e ¡»«¡luti 

da parte di Innocenzo X I I .  Cfr. anche E rx e k , J .  G. ìh p k s W IO I , Colonia 
1891 55»«.

’ Secondo il Noni* il papa indugiò perché non voleva nominare Noaille« 
(Stmdi e docttm. X I 327). L ‘ • A re»» Maremvtti al 31 dicembre 1695 (B  i - 
b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  d i  R o m a )  riferisce: * Il debolis
simo numero di solo «ette porporati nma*to alle funtioni della notte natalitia 
del 1694 ha dato motivo qur*tanno al Pontefice, a fare la nuova promotione 
avanti questo Natale, per non ha vere a rimanere «candaliuato coma ncUan-



zione,1 la quale in Rom a incontrò il plauso generale.2 Dei neo
eletti solo uno doveva la porpora alla raccomandazione dei principi: 
Enrico de la Grange, suocero di Sobieski. Tre dei neo-nom inati si 
erano distinti nella diplomazia: il bolognese Sebastiano Antonio 
Tanara, prim a internunzio in Bruxelles (1685-1687), poi nunzio 
in Colonia (1687—1690), in Lisbona (1690—1692) e dal 1692 presso 
la corte imperialo di Vienna;* Giovanni Cavalierini aveva occupato 
dal 1692 la nunziatura di Parigi e il milanese Federico Caccia dal
1693 quella di Madrid.4 A questi seguivano l’arcivescovo di Bologna 
Giacomo Boncom pagni6 e l ’asceta Taddeo Luigi del Verme, vescovo 
di Fano.* In relazione personale col papa stavano il suo antico 
amico Tommaso Maria Ferrari dell’ordine dei predicatori,7 i! 
governatore di Rom a Gian B a ttis ta  Spinola e il gotto-datario 
Sagripanti. Per dottrina si distinguevano il veronese Enrico Noris, 
agostiniano, dal 1692 bibliotecario della V aticana • e  il dotto e pio
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tecedente ». Il cardinale D'Ente il 21 marzo 1695 aveva deporta la porpora 
per poter conservare la sua famiglia: vedi * Acta consist., B i b l i o t e c a  
V a t i c a n a .

* Vedi * Acta consist., loc. cit. Cfr. G u arnacci I 4»>5 ss. (con ritratti); 
Nova*:.* II 138 ss. Molti dati particolari intorno ai nominati anche nella * Rela- 
tione D'Elee e nella « * Vita critica de’ cardinali etc. » nell’ A r o h i  v i  o 
L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a .

* • A rri*o Mare*cotti del 24 dicembre 1695 ¡loc. c it.) e D iario, ed. Cam- 
p e l.l.o X  2 0 6 . Un *  Inno a questa promozione di Don l’alidio pedagogo Glabro 
in Ottoti. 317!) n. 35, B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .

* Vedi K arttunen 263.
* Ivi 236. 238. Cfr. < • Relazione della morte del cardinale Cavalierini 

accaduta in Roma l’auno 1699», del Padre P . Andrea Borelli Barnabita nel
< 'od. P  34 dell’ A r c h i v i o  B o n c o m p a g n i  d i  R o m a .  Su Ludovico 
Maria d'Ameno, teologo del cardinale Caccia, e la sua opera strana Demonio- 
Iila» vedi P e l l i m  in Cla**ici e  neolatini I I I ,  Aosta 1907, 4.

* Ricco materiale per la sua biografia contiene 1' A r c h i v i o  B  o n • 
c o m p a g n i  d i  R o m a .  * Cod. E 110-119; < Lettere scritte al G. Bon
compagni <; E 12 e 112: « Mem. della legazione alla regina sposa del Re de' 
Romani 1699 ». M 13: « Orat. et carmina in laudein I. Boncompagni >.

* Esemplare degli ecclesiastici lo chiama la * Vita critica nell’ A r c h i *  
v i o  L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a .

1 D. C onciona. Fila Th. M. F errar ii O. P . card., Romae 1755.
* Le opere di E . X oris (►!■< 22 febbraio 1704) vennero pubblicate dai fra

telli B a l le r in i  in quattro volumi a Verona 1729-1733; un quinto volume 
(Mantova 1741) contiene 204 lettere. Sulle ’ lettere nella B i b l i o t e c a  
A n g e l i c a  d i  R o m a ,  cfr. PéLIssier in Studi e Doeum. X I 35 ss.. 253 *s.; 
Nari>!>CCI, ('a l. liibl. .1 ngel. 390 ss. Cfr. ivi passim su altre Norisiana di questa 
biblioteca dalle quali fecero comunicazioni anche Laemmer |Znr Kireben- 
<lt*rh. s*6 s.. e .1/del. 422 ss.). Sulla vita e gli scrini di Xoris vedi Freib. K ir• 
cbenlejr. IX  2* ed. 497 s*.; H c r t e r  2» ed. 827 ss.; .V. A rc i. Veneto V II (191*4)
126s#.; .Temolo 137-141; I’e lis s ie r , Le card. H.de S ori*  et ta corre* pondo uff, 
Roma 1890; Oiorn. Star, di lett. Hai. X L i l l  184. Un magnifico busto in marmo 
del cardinale in S. Agostiuo in Roma. Nella * Vita critica dei cardinali dell’a. 
¡696  ( A r c h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a )  Xoris viene descritto
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benedettino Celestino Sfondrati, rampollo di una nobile famiglia 
milanese, dal 1687 abate di San Gallo, em inente polemista in di
fesa dei d iritti della Santa Sede e della dottrina catto lica  contro 
gallicani è  giansenisti.1 D istinto giurista era l ’uditore di rota Do
menico Tarugi.

Nella prim a promozione erano stati conservati in pitto due 
cardinali, nella seconda il 22 luglio 1697 ciò avvenne per un solo 
caso.* Nella seconda creazione i nominati dovettero tu tti la loro 
nomina a  raccomandazioni dei principi, cosicché quasi tu tte  le 
nazioni ebbero il loro cardinale: il Portogallo, l’arcivescovo di Li- 
sliona Luigi de Sousa, Venezia, Giorgio ( ’ornare, dal 1692 nunzio 
in Portogallo, la  Francia, Pietro Armando de Cambout de Coislin, 
vescovo di Orléans, la Spagna, il canonico di Toledo Alfonso Aguillar 
de Cordova e l ’imperatore, il veneziano Vincenzo Grimaui, il quale, 
come negoziatore con la Savoia, gli avea prestato im portanti ser
vigi.3 Siccom e Grimani accettò  il cappello cardinalizio senza il 
permesso del governo veneziano, gli vennero tolti nobiltà e beni: 
e, appena dopo la pace di Karlow itz (26 getumio 1699), l'im pera
tore riuscì a  far revocare questo provvedimento.4

Dei due conservati in petto nel 1695 il maestro di cam era Bal- 
dassarre Cenci venne pubblicato l’ i l  novembre 1697.* 11 19 dicem
bre 1698 il papa pubblicò la nomimi del dotto barnabita milanese, 
riservato anch’esso nel 1695, Giacomo Antonio Mori già, arcive

co#i: • è discreto, allegro, molto faceto, buoino da co rivelazione, tutto alieno 
da scrupoli », ciò che egli avrebbe dimostrato colla m ia  opposizione all'abbat
timento del teatro di Tor di Nona. « • Minchiona li cardinali Colloredo e Ferrari 
come a Ini ex diametro antipatici di genio » (ivi).

* So E . Sfondrati (1644. m. 4 settembre I61KÌ) cfr. Vrrib. KirchenU*. X I* 
235 » , ;  AOg. DeuUche liiogr. X X X IV  120«*.; H c k t e k  II* 37S s».. 800. 303: 
•I. v. A r x ,  Getch. con St. GaUen III  207 «a.; E w ìk . JubiU*m* Krinnrrumjfn 
<ni Kant. Sfornirai», St. GalUn 1896; A. Scheiwtcucu in ìlanaUraten </<•« Srkttnur 
•SiudrnIrtivereint 1890, 402 ss., 441 ss., 521 ss. 577 sa e nella Srhirtis. Knn<ifhatt 
X X I (1921) Quaderno 3. Il dottor Scbeiwiler prepara una grande biografia 
dello Sfondrati, il cui diario e carteggio sono conservati nell" A r c h i v i o  
d e l  m o n a s t e r o  d i  8 .  G a l l o .

* Vedi • A tta  consist.. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .
* Vedi ivi. Qui ai dice che il papa annunziasse la creazione, ancora prima 

che il cardinale Bonillon avesse terminato il «uo voto, per cui tutti i cardinali 
tegnenti si astennero dal voto, « non aine admirationc, nempe conira praxhn 
fere seni per usitatam ». Su i nominati vedi G cakkacci I 1466 a., (con ritratti); 
Novaes X I  156 as.; M a r c h e s i  B u o sacco rsi 4S2 ». (su Cornaro). Circa il 
Portogallo vedi SctIÀrER V 163 (in parte deaerinone errata).

4 Homaxdì IX  8 0 2 *4  LaxpaC II  38 aa. La durezza colla quale alla 
epoca d'Innocenzo X II  Venezia espresse di nuovo il suo cesaropapismo (con
fronta .1 re A. nlor. Hai. 3» serie II 101, 106*.; H orr in flu ì. Taschenbt«-A 1865, 
101) era tanto più offensiva, in quanto il papa aveva ripetutamente appog. 
«lata la repubblica nella sua guerra contro i Turchi, U l 'e u z u o m , Squadra 
“ uttliarui 471» ., *7 8 » .

* * A età consist-, loc. cit.
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scovo di Firenze dal 1682, come pure di Fabricio  Paoluzzi, riser
vato  nel 1697, il quale dal 1696 fino al 1698 aveva occupato hi 
nunziatura di Colonia.1

Benché gravem ente infermo, il papa il 14 novembre 1699 
procedette alla nomina di 7 nuovi cardinali.* Ebbero la porpora;
il segretario della congregazione dei vescovi regolari Niccolò Rado- 
lovic, vecchia conoscenza del papa; l’arcivescovo di Milano Giuseppe 
Archinto, il quale dal 1686 fino al 1689 era stato  nunzio a Firenze, 
poi fino al 1695 in Venezia e da quell’anno in qua era nunzio 
in Spagna;* Andrea S a n ta  Croce, dal 1690 fino al 1696 nunzio in 
Polonia e poi presso la corte im periale in Vienna; Marcello d’Aste, 
dal 1692 fino al 1695 nunzio in Svizzera;4 Daniello Marci) Del
fino, dal 1696 nunzio in Francia; Sperello Sp erelli,4 dal 169# 
assessore dell’inquisizione e finalm ente il generale dei cistercensi, 
G iam battista Gabrielli, em inente teologo che difese il libro dello 
Sfondrati sulla predestinazione.*

Nell’ultim a nomina dei cardinali fa tta  il 21 giugno 1700 il 
papa tenne conto dei desideri delle grandi potenze catto liche, 
assumendo nel sacro collegio l’arcivescovo di Parigi Luigi Antonio 
de Noailles, il conte Giovanni Filippo di Lamborg e il  canonico 
toledano Francesco Borgia.’

1 Ivi.
* Ivi. Cfr. G c a s x a c c i  I 401 #».; N o v a e s  X I 166; M a r c h e s i  B u o n a c c o w i  

473 ss. (su Archinto).
'  L'opera «la lui «volta colà viene assai celebrata nella * Vito critica. 

A r c h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a .
4 C. D o n i ,  Vito dei card. 3t. d'Ante, Roma 1711. t *  È  dotto, attento, 

pio, giunto, caritativo, puntuale, officioso e zelante >, dì dice di lui nella l'ito 
critica, loc. cit.

* G. VlNCOI.I, Vito del card. S/terelli in CrKSCIXBEXI. loc. cit. I I I .  * * Il 
vero originale d’un ottimo ecclesiastico » lo chiama la Vita critica, loc. cit.

* Su lui ivi.
’ Voli * Acta consi*»,., loc. cit. e i • Brevi all'imperatore Leopoldo I. 

Luigi X IV  e Carlo II del 29 e 30 giugno e 3 luglio 1700. Epitt., A r c h i v i o  
s e g r e t o  p o n t i f i c i o .  Ofr. G c a r n a c c i  I 522 8.; X o v a e s  X I 172*. 
Intorno a L . A. de Noailles vedi Oallia ritriti. V il i  e IX ; S c h i u . ,  Kontli- 
Intion l'nigenitut 50 ** .; B a R T IIÉ lf .M Y , L . card, de Soaillet daprét ta corre- 
s/xiiiihincr inedite. Parigi 1888; filudet X LV  287*«.: Ber. Ami. CXV 34*»- 
Sul cardinale Lainberg vedi Allg. Deuttcke Biogr. X V II 540. L'ambasciatore 
Lainberg riferisce nel *uo • Diario a l 1» giugno 1700: L'ambasciatore v e n e z ia n o  
chiese nell'udienza di ieri che nella prossima promozione Venezia non v e n isse  
preterita. « Il Papa ha risposto di avere creato già quattro loro vassalli, quali 
Nori*. Grimani. Cornar» e Delfino e che per riconoscenza la repubblica aveva 
fatto un editto per il qnale gli amici dei cardinali vennero dichiarati dal Senato 
incapaci di dare un voto; non voleva quindi accrescere i vassalli della repubblica, 
prima che tale decreto venisse cassato ».
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4.

Grande attenzione rivolse Innocenzo X I I  alle coso della Pro
paganda. Quando si trattavano questioni difficili, quali per esempio 
i rapporti dei missionari coi vicari apostolici o le rivalità degli in te
ressi portoghesi e francesi nell’Asia orientale, presiedeva egli 
stesso le sedute della congregazione.1

Con giustificata soddisfazione il papa poteva volgere lo sguardo 
alla situazione della Chiesa nell’America centrale e meridionale, 
ove esisteva non solo una gerarchia su solide basi, ma ove anche si 
continuava a  lavorare per la conversione dei popoli ancora pagani. 
DÌ grande im portanza per l’avvenire fu il fatte) che si riuscì a por
tare la dottrina di Cristo anche in California. Fu questa l'opera di 
due coraggiosi gesuiti, del trentino Eusebio Francesco Chini e 
«li Giovanni Maria Salvatierra che incontrarono da parte degli 
indiani le più grandi difficoltà, senza lasciarsene spaventare.* 
Non meno spinosa fu la cristianizzazione dei Mojos nella odierna 
Bolivia, intrapresa dai gesuiti del Perù. Nell’epoca di Innocenzo X I I  
cade anche la divisione della provincia dei gesuiti immensamente 
estesa nelle regioni di Nuevo Reino e Quito, cosicché ora sorsero 
due centri, Bogotá e Quito.* F ra  i missionari gesuiti sul fiume 
M arafion (fiume delle Amazzoni), si trovavano anche dei padri 
tedeschi.* A nord «li questo fiume il padre Antonio Vieira continuò 
nel territorio brasiliano il suo grandioso apostolato fino alla sua 
morte, avvenuta nel 1697.*

I missionari incontravano ogni specie di difficoltà. Xel Cile non 
erano soltanto la durezza e la degenerazione degli indiani che frap
ponevano ostacoli, ma anche la mala volontà dei funzionari spa
gnoli. Stdle Filippine era bensì cessata nel 1*1*!* con la morte del
l’arcivescovo di Manila, Filippo Parilo, la persecuzione da lui scon
sigliatam ente a ttu ata  contro i gesuiti, m a la missione dovette 
soffrire ancora a  lungo i»er le conseguenze di questo deplorevole 
episodio.*

* M ario, ed. CaXPEUjO IX  M. X 187. ISS.
* Vedi Ast r a ix  VI 491 M.
* Vedi ivi 584 s. Per venire da Bogota » Quito ocooireTa un intiero m «e.
* Cosi Enrico Richter e Samuele Frit*; rfr. Drw * III  340 . n. 2 ; S o u *  

V KR V o g e l  I I I  1003, VI 1834; S tim m en  atu  M aria- Ixutrh I 2 0 8 » .
» Cfr. su Vieira Parte I di qoe*to vol. a p. 427; HeiHBÜCHKR II 2IS ; I . 

L c c iO  d e  A z e v e p o , t'arU u d o  P a d ** A n lon ia  I V i m .  3  voll. CoirobfB 1925 28 . 
I>ello steiMO una bioyrafia del Vieira. 2 roll. 1918.

* Cfr. Astra in  VI 7 7 1 * . .  783 m .
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U na serie di Brevi di Innocenzo X I I  ai sovrani della Persia 
dimostrano quanto questo papa s’interessasse per la sorte dei cri
stiani soggetti allo scià, specialm ente per quelli della grande Ar
moni» e come egli tentasse con tu tte  le forze di venir loro in aiuto.1 
La trasmissione di queste lettere viene per lo più affidata ai missio
nari cappuccini. Nel 1698 un missionario dell’ordine dei carmeli
tani scalzi portò al papa una le ttera  m olto cordiale dello scià.* 
Innocenzo X I I  tentò d’influire per mezzo di francescani per la con
versione del negus d’A bissin ia3 e per la missione in questo impero 
assegnò alla Propaganda la somma di 50.000 scudi.4 Ai france
scani il papa procurò dal sultano Ahmed I I  il permesso di costruire 
in Costantinopoli una piccola chiesa. Nella sua le ttera  di ringra
ziamento egli espose al sultano che ne lo aveva pregato, i prin
cipi fondam entali della dottrina cristiana.5 Ai patriarchi d’Ales- 
sandria mandò l ’esortazione di non cessare dalle loro premure per 
l’unione dei copti.* Il 7 o ttobre 1698 parte dei rumeni scismatici 
•Iella Transilvania attuò la  sua unione con la Chiosa catto lica .’ 

S e i Touch ino dopo una lunga persecuzione i gesuiti riuscirono 
nel 1092 a rim etter piede e si m antenevano colà in condizioni assai 
difficili. Il papa nel 1696 staccò il Tonchino dalla diocesi di Macao, 
eretta  nel 1690.*

Nell’impero di mezzo la diffusione del cristianesim o era favorita 
dai favorevoli sentim enti dell’im peratore K anghi. I l papa diresse 
a  lui una le ttera  di ringraziam ento già il 2 settem bre 1691.* L ’anno 
seguente i gesuiti riuscirono ad ottenere un decreto imperiale il 
quale perm etteva ai missionari di predicare la fede cristiana in 
tu tto  l’impero e a  tu tti concedeva di accoglierla.1* O ra i gesuiti, i

* Vedi « • R egi P ersaru m  », in «lata 7 giugno 169 7 , 2 8  gennaio  1695. 
26  genn aio  169 9  nelle E  p in i.. A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .  
C fr. ./m* ¡ton ti/.  I I  183 ss.

* Descrizione ili questo documento nel Diario, ed. C a v p e l lo  X I V  18".
* J u* puntif .  I I  191 ». C fr. IiEKMNO, E rn ie  IV  7 5 0 .
4 C f r .  B e r n i x o  i v i .

* L a  le tte ra  del su ltan o  e  la  r isp o sta  del p ap a nel S p ie i l .  V a l.  I 58** *• 
Su Ahmed vedi IIam m er I I I  847 , 8 7 2 .

* « *  J o a n n i  P a tr . A l e x  « m i r i n o  » , i n  d a ta  16 m a r z o  1697, E pini.. A r 
c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .

* Vedi v . H o r v c u k i ,  F r a lm e n te  su r  G enrh. d e r  l i  uhm n e»  I I I ,  B u carest 
I8 S 4 . Su lle s|teranze di riu n ion e, d e sta te  da u n 'au ib axceria  ru ssa r ice v u ta  dal 
papa nel 1698, vedi P l e r u s o  nella CicHUt Co II. 1921 I I I  4 2 3  ss. N um erose 
relazion i ch e q u i ap p arten gon o in E .  S c i im o c r lo ,  R e eu r ii  d e  d o cu m en ti rtiaU f*  
«H r iy n e  ile  V em p e r e u r  ¡ ‘¡e r r e  le  G ran d  I ,  D o rp a t 1903, 321 »a.

* V edi H e im iu i 'i ie r  I I  2 0 1 ; J hs ¡ ton ti/. I l  162, 166.
’  * *  III. e t p o ten t. u triu sq u e T a r ta r ia e  e t  .Sinanun Im p erato ri », in  d ata

2 se tte m b re  1691 , Epi*t., A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .
11 L e  t » o r ie x ,  H iti. de l'édil de l'empereur de la  C hine en /areur de lo reli- 

j/ion eh rei tenne, P a rig i 1698.
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quali avevano appreso a conoscere in misura meravigliosa costumi 
loggi e lingua del paese, raddoppiavano la loro attiv ità  per la diffu 
sione del cristianesim o, protetti com 'erano dall’imperatore. Sventu
ratam ente questo sviluppo ricco di speranze e che Innocenzo X I I  
appoggiò col donare 100.000 scudi alla Propaganda,1 venne pre
giudicato dal risorgere dello sciagurato conflitto sui riti cinesi. A 
ravvivarne la fiamma fu un missionario francese.1

Carlo M aigrot, membro del seminario delle missioni di Parigi, 
che operava in  Cina dal 1683, ove ora diventato vicario apostolico 
di Fukién, pubblicò il 26 marzo 1693 un’ordinanza la quale tino a 
decisione della San ta  Sede doveva servire ai missionari del suo 
vicariato come norma per il loro atteggiam ento di fronte ai riti 
cinesi. In essa egli proibiva l’uso dei nomi Tirn  e  Sehnng-ti por desi
gnare il vero Dio e la partecipazione al culto di Confucio e di*gli 
antenati. In  questa ordinanza Maigrot affermava che la relazione 
presentata a  suo tempo ad Alessandro V II  intorno ai riti cinesi, 
non corrispondeva in m olti punti alla verità e che perciò i missio
nari non potevano am m ettere il culto di Confucio e  d«*gli antenati, 
concesso dalla Santa Sede sotto determinato premesse.

Il 10 novembre 1693 Maigrot mandò la sua ordinanza assieme 
ad un memoriale sulla controversia al papa e  le» pregò di poterla 
discutere in Rom a personalmente o mediante rappresentanti e 
in contradditorio verbale coi gesuiti.*

A questo scopo, al principio del 1694 delegò a Roma due membri 
delle missioni di Parigi, De Quénetner e Nicola Charmot. Arrivati 
colà, Charm ot sopratutto svolse un'attività febbrile |x*r ottenere 
l'approvazione dell’ordinanza di Maigrot. Charmot, per sua st«**sa 
confessione, conosceva appena il cinese e aveva dimorato nel
l'impero di mezzo non più di due anni e mezzo. T u ttavia  egli si 
sentiva tan to  sicuro della sua causa che interveniva con la più 
grande risolutezza; e siccome non mancava di abilità, acquistò 
facilm ente degli aderenti, dei quali, a dir vero, era molto discutibile, 
fino a qual punto essi comprendessero quest'affare.

Innocenzo X I I  aveva rimessa la controversia all’inquisizione 
romana. Il suo risorgere non gli era gradito e dirosse perciò il 
15 gennaio 1697 a Maigrot. nominato allora vescovo t i t o l a r e  di 
Conon, un Breve che riconosceva il suo zelo per la missione, ma

1 Bkrmno IV 730. Cfr. F o r c e l la  X I 459. Dalle nuore diocesi di Nan
chino e Pechino Innocenzo X II  staccò nel 1696 ra*ti territori che fino alla 
em ione di nuore diocesi affidò a ricari apwtolw-i. redi J * t  ¡toniti. II I5S. 
Cfr. J a x s  200 sa.; M e je r  1 361.

* A quanto m?«uc serre di km» l’articolo di J .  B r c c k e r  nel Dici, de IhM . 
calli. II  2372**., confortato da nitori documenti.

* La 'le t te r a  di Maigrot a Innooenxo X II nel ('od. C 7. 26, p. S ta« .,
della B i b l i o t e c a  A n g e l i c a  d i  R o m a .
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conteneva l'im portante monito avere il Cristo raccom andato ai 
suoi apostoli sovra ogni altra  cosa il m antenim ento della concordia. 
Volesse egli perciò m antenere la pace con gli a ltri missionari che 
colà lavoravano.1

L a  trattazione dell’ordinanza em anata da Maigrot venne atti- 
data ad una particolare congregazione com posta dei cardinali 
Casanata, M arescotti, Noris e F erra li. Questa ricorse per sua in
formazione ad altri teologi, specialm ente al francescano Giovanni 
Francesco da Leonessa che allora dimorava a R om a e che aveva 
lavorato in Cina fin dal 1684, era stato  vicario generale del vescovo 
di Nanchino e finalm ente vicario apostolico di H u-K uang.

Per arrivare a  farsi un giudizio sull’ordinanza di Maigrot la 
congregazione condensò i punti di contrasto in una serie di do
mande,2 dell’esame delle quali il papa incaricò una commissione 
com posta del generale dei cistercensi, G iam battista Gabrielli, del 
generale degli agostiniani, Niccolò Serrano, dell'ex generale dei 
carm elitani scalzi, Filippo di S . Nicolò e dell’ex commissario gene
rale dei minori riform ati Carlo Francesco Varese. Siccom e il 14 no
vem bre 1699 divenne cardinale, il Gabrielli cessò di far parte della 
commissione. Serrano si mise tu tto  dalla parte di M aigrot, Varese 
da quella dei gesuiti, Filippo di 8 . Nicolò am m etteva l’uso di Tien 
e Schang-ti per indicare Iddio, ma voleva che si proibisse la venera
zione di Confucio e degli antenati.3 Ancora durante queste discus
sioni Charm ot aveva com unicato il questionario della congrega
zione all’arcivescovo di Parigi D e Noailles, del quale era nota l’av
versione contro i gesuiti. Charmot insistette su Noailles perchè 
Ottenesse m ediante la  Sorbona una condanna « come contrappeso 
contro quei qualiticatori che potessero essere favorevoli ai gesuiti ». 
D ifa tti Noailles ottenne l’8  maggio 1700 da un certo numero di 
dottori parigini la condanna dei riti cinesi. Per dare maggior peso 
a  questo documento, i cui firm atari non osavano fare il proprio 
nome, venne ottenuta dalla facoltà come tale la condanna di 
5 affermazioni dei gesuiti Le Com te e Le G obien .4

1 « * E t  quoniam Christus Dominus apostoli« suis et ali im operati in evan
gelici» nibil studiosiu» commenda vi t aut inculca vit diligentius, quam ut inter 
se unum essent et animorutn et sensuum coniunctione unitatem ipsam Patri» 
rum Filio imitarentur. enitendum maxime tibi est et quantum potè» ertirien 
dum, ut paeem cum aliis in eodera opere occupati» »emper retinea» ac magi» 
magisque confinile« ». Epitl. Innoctntii X I I ,  A r c b i r i o  s e g r e t o  p o n 
t i f i c i o .

* « * Quaesita ». Congreg. ». Rom. et unir. Inquisii. proposito » nel Cod. 
C 7, 12. p. 7 s». della B i b l i o t e c a  A n g e l i c a  d i  R o m a .

1 Vedi BltrcKKR, loc. cit. che trovò una * copia dei pareri dei Tlitologi 
«lualificalorr* nel Cod. lui. 17.610 della B i b l i o t e c a  n a l i o  n a i e  di  
P a r i g i .

4 Vedi B r i  ck k r, loc. cit. 2374 ».



L a decisione pero non dipendeva (Li P arig i, m a da R om a, ove 
non si era  so liti di procedere così rap id am en te. L a diffìcile ver
tenza n ella  qu ale  i gesuiti nel m aggio del 1698 si erano rivolti d ire t
tam ente al p a p a 1 era  an cora  in  b ilico , quando Innocenzo X I I  il
27 settem b re 1700 m orì.

Influssi {pansenietici in Olanda. 4 7 U

5.

Q uale paese di m issione benché in senso la to , si poteva allora 
considerare a n ch e  l ’O land a, ove si com pirono dei m u tam enti che 
per la  loro im p ortan za o ltrepassarono di gran lunga le frontiere 
di quel paese.

P er la  C hiesa ca tto lic a  nelle se tte  provineie unite d ell'o lan d a  
era sta to  fa ta le  che negli u ltim i anni di Innocenzo X I I  arrivasse 
alla sua direzione, com e v icario  apostolico e  arcivescovo di S e 
baste, un am ico  dei g iansen isti, P ie tro  Oodde. Ben presto, so tto  la 
sua am m inistrazione un’innovazione segui l ’a ltra . Il m eno fu 
ancora ch e, con tro  la  trad izione ecclesiastica , il m atrim onio, il 
battesim o e  l ’estrem a unzione venissero am m inistrati in lingua 
volgare. Ma s ’introdusse anche la  cosid etta  penitenza giansenistica, 
la qu ale con sistev a nella rinunzia a ll*E u caristia . S i videro presto 
di coloro che ringraziavano p iam ente Iddio che da due anni non 
si erano più a cco sta ti al sacram ento  e taluni estendevano questa 
rinunzia esp ia toria  a  12, fino a 15 anni. Il ricevete il sacram ento 
della pen itenza venne reso oltrem odo diffìcile e  odioso ai fedeli 
col d ifferire in u tilm en te  la  soluzione e con certe  libertà  che ci si 
prendeva riguardo al sigillo sacram entale. I predicatori portarono 
innanzi a l popolo le d o ttrin e  giansenistiche sul libero arb itrio , 
sulla grazia  o su lla predestinazione, cosicché donne e bam bini inco
m inciarono a  p arlare  e a  d isp utare di qu este cose. U na q u an tità  di 
s c r itti diffusero gli stessi principi giansenisti; il catechism o in uso 
dal 1633 r ice v e tte  nel 1690 una nuova form ulazione nei punti che 
riguardavano il prim ato  del papa, le indulgenze, il cu lto  dei santi, 
la d o ttrin a  della grazia  e sim ili. M isure severe vennero ap p licate 
per procurare diffusione alle  idee g iansenistiche. Taluni si videro 
esclusi dagli O rdini, deposti dai loro benefìci, sospesi d all’esercizio

1 • • Libellu* supplex a Societale Jewu Sanctùwimo l Innocenti« X II  
Suinmo Pontifici] oblatu* roeiute Maio anni 169» *uper rebu» r t  «in irorem i« 
Sineiuibu*, rnlut compendiolum grandiori* volumini» Sacra* Conjjregationi 
Sancii Officii ante» exhibiti ». L'e*empiare originale è piagato dalla propri«* 
d'I nuocerne X I I  nella biblioteca del cardinale («entili c  piti tardi in quel.« 
dell'antiquario romano Benedetti, ove io lo tkI* nel 190S. i.opia in QUob. 822, 
B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .



del loro sacerdozio, m o lesta ti con  inch ieste e  rim asero  perfino sul 
le tto  «li m orte  senza sacram en ti, solo perchè non volevano accon«li- 
scendere a lle  innovazioni. T u tto  venne m esso in  m ovim ento , speci«< 
p er togliere ai religiosi il prestigio  e la  fiducia del popolo, m entre
i profughi giansenisti com e A rnauld , G erberon, D u V aucel veni
van o  ovunque sen titi com e apprezzati consig lieri.1

N atu ralm ente qu este  cose fu rono  a v v e rtite  e  non rim asero 
senza contradizione. A papa A lessandro V i l i  ne scrìsse nel 168!» 
l ’am b ascia tore  im p eriale C am p richt e l ’am b ascia tore  polacco 
M ollo il 15 d icem bre 1690 a l Cardinal B arb erin i.*  A R om a fra ttan to  
si s ta v a  su ll’a sp e tta tiv a , sp ecialm ente anche p erchè l ’ internunzio 
delle F ian d re av ev a  fa tto  rilev are  ch e lo sp irito  di p arte  poteva 
facilm en te  co lo rire  le relazioni. Ma un dom enicano, che per incarico 
del nunzio sottom an o av ev a  fa tto  dei riliev i ond e accertarsi della 
situazione, m andò un rap p orto  assai sfavorevole. L ’am basciatore 
p olacco  scrisse di nuovo il 5 se ttem b re  al Cardinal B arb erin i e  da 
m olti religiosi, p artico larm en te da un cap puccino, arriv av an o  delle 
lagnanze.®

Q uale riserva  si conservasse t u ttav ia  an co ra  a  R om a è m ostrato 
d al fa tto  ch e per avere più e sa tte  n o tiz ie  ci si rivolse proprio a  colui 
ch e an cora  poco prim a era  s ta to  cop erto  di a ltissim e lodi anche da 
p arte  g iansen istica  in le tte re  aH 'internunzio ai card in ali e  a l Papa, 
cioè a  Teodoro de Cock. Il cantinate C ibo gli scrisse essere arriv ate  
delle relazioni secondo le  quali Codile non v orrebbe p u bblicare la 
condanna delle 31 proposizioni g iansenistiche fa t ta  da Alessandro 
V i l i ,  com e p a r  gli era  p rescritto  dalla congregazione; av ern e egli 
fa tta  com unicazione so ltan to  ad alcu ni sacerd oti fidati nella sua 
casa , onde poi p oter diro di avere eseguito  l ’ordine. In  ta le  o cca
sione volesse D e Cock notificare an ch e cosa fosse delle idee g ianseni
stich e , delle quali veniva accu sato  gran p arte  del clero olandese.4

P er un m alinteso q u esta  le tte ra  cadde in m ano «li C oddeil quale 
orsi scongiurò D e Cock di voler assum ere presso Cibo le sue difese. 
De Cock nella sua risp osta  si espresse in modo assai benevolo, 
am m ise però che Codde av ev a  le tto  1©31 proposizioni com e scher
zanti«) a  se tte  sacerd oti presenti a  pranzo. Com e D e Cock riferisce 
piit a v a n ti, la m aggior p arte  dei sacerd oti olandesi considerano il 
giansenism o com e uno spauracchio; essi respingono le cinque 
proposizioni m a negano ch e  esse si trovino in G iansenio; secondo la 
loro opinione l'in fa llib ilità  del papa non si estende ai fa tt i .*

480 Innocenzo X II . 1691-1700. Capitolo I I I .

1 M o k i  I 260-275. Le modificazioni del catechismo souo elenca«« nel
* ('od. ra t. 74C5 I. 584-392. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a  e in [F o x ta s a ] , 
( oHititHlio Cnij/tmilM* I V 649 M.

* M oni 1 276.
* fri* Ivi 270-278.
4 Cibo a I>e Cock il 4 ottobre 1692, ivi 279 *.
4 De Cock il 14 novembre 1692, ivi 281 *.
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Più im pressione che il rap p orto  di D e Cock fece su Inno* 
cenzo X I I  un m em oriale anonim o ch e  e n tra v a  in  m aggiori p a rti
co lari.1 O ra  d ella  v ertenza d o v ette  occuparsi una congregazione 
di card inali, la quale diede in carico  a l suo presid ente cardinale 
Alfieri di avere più esa tte  inform azioni o ltre  ch e da D e C ock anche 
dai nunzi di C olonia e V ienna, ch e  avev ano prim a d ire tta  la n u n
ziatura in B ru xelles. Ma nè l'uno nè l’a ltro  stav an o  ora in im m ediato 
rapporto con  la m issione olandese;1 perciò eb b e  im p ortanza so l
tan to  la  testim onianza di De C ock, la quale per l'im prudenza di 
un card in ale  cadde nelle m ani del g iansen ista  Du V aucel e d ivenne 
ora per il D e Cock l’origine «li odio e persecuzione da parto dei 
g iansenisti. I l  cardinale Alfieri in fa tti lo avev a insisten tem en te am 
m onito di d ire d iffusam ente tu t ta  la  verità e D e Cock av ev a  o b b e
dito .* F u ron o  sp ecialm ente cinqu e punti che ora vennero in d i
scussione in  una speciale congregazione di cari li nuli: le opinioni 
f roppo libere di Codde circa  il sigillo  della confessione, la  non p u bbli
cazione delle 31 proposizioni di Alessandro V i l i  com e della proi
bizione rom ana contro  il libro del N eecassel, l ’accu sa ch e  i sacerdoti 
benem eriti ed anziani venivano p referiti solo perchè alunni «Iella 
Propaganda «1 infine che si ind icavano com e valide solo le con 
fessioni presso il proprio p arroco .4 I cardinali della congregazione * 
e  specialm ente il re latore card inale A lbani erano favorevoli a ll’ac- 
cu sato . D u V au cel o tten n e  ch e Codde non dovesse presentarsi 
personalm ente a R om a ed eb b e l’incarico  di com unicare egli «tesso 
a ll'accu sa to  le accuse. L a risposta  a lla  seconda, q u arta  e  qu in ta  
venne riconosciuta  com e sufficiente, negli a ltri punti venne d ich ia
rato  necessario u n  u lteriore esam e.*

Il giudizio non era  s ta to  splendido per Codde, m a e ra  tu tta v ia  
una soluzione appu nto perchè non era una condanna. E ssa  parve 
au m entare l’ard im ento  dei giansenisti i quali nel loro orgoglio a rr i
varono al punto che ce rte  com u nità  si videro in d otte  a cacciare  i 
loro parroci g ian sen isti.’  A R om a arrivarono nuove lagnanze sulla 
situazione e specialm ente un vescovo m issionario, ch e si tra tten n e

1 Ivi 282.
* Ivi 2»«.
» Ivi 2*4-28«.
* Ivi 28»*.
* Erano Altieri. Barberini. Carpine to. CaMUiala, Nerii, Colloredo. Ir i 288.
* « Quantum ad I punctum: Kraminetur in Conjtregmtione 8. Officii, ut 

ptaewribatur. quid «ervandurn *it. Ad 2: .*atu iustificat *e. Ad 3: Meliti* 
m> iu*tificet. Ad 4: Non e*t reperto» culpabilm, licet ex numero alumnorum. 
qui tentantur in favorem I)om. Vicarii. quinque rei uri paruri, fareant in 
«■ti* responsionibu». Ad 5: Videtur «utfirienter re»pontiere ». Decreto della 
coiutreguione particolare del 13 gennaio 1693, M otti I 292. Codue dice 
poi « Yiearium in omnibu* inculpabilem «wc reperì uni ». Ivi.

* Ivi 292».

P »»roa, «torte iti t’am.  X IV , t 31
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in O land a per affari del suo v ica r ia to , fece  g iungere al papa delle 
lam entanzo su lla co sta n te  diffusione del giansenism o in  Olanda:1 
esser g iu nta  l ’u ltim a ora  per in terv en ire  poiché più ta rd i non -ù 
p o trà  più srad icare la  s e tta . E ra  dunque in e v itab ile  ch e  la  causa 
di Oodde venisse di nuovo tr a t ta ta  in  R om a. A ciò  diede la  spinta 
decisiva Codile stesso.

D ue gesuiti, A erts e  V erb iest assiem o al parroco Y an  W ijc k  
avevano com p ilato  un lib re tto  sui progressi del giansenism o nei 
Paesi B a ssi. U n  terzo gesu ita , il fran cese  D ou cin , il q u ale  in  occa
sione della p ace di R i js v i jk  avev a accom p ag nato  a ll’A ia l ’am ba
sc ia to re  francese co n te  di C récy, trad u sse la  pu bblicazion e in fran
cese e la  s tessa  poi venne rip ro d otta  in  a ltro  lingue «1 ebb e la 
m assim a diffusione possibile, sp ecialm ente a  R om a.* L a  pubbli
cazione foco grande scalpore e provocò num erose confutazioni.* 
Codile cred ette  opportuno di accu sare  in  R om a la  pubblicazione 
com e un calunnioso libello  d iffam atorio .4

Però se ('gli av ev a  cred u to  che ne segu irebbe su bito  una con
danna nel suo senso, si e ra  ingannato . Il papa destinò o tto  cardi
n ali, q u attro  della P rop agan d a,4 e q u a ttro  d ell’ inquisizione ad 
esam in are le accuse; in  seguito alle insistenze di D n V au cel, a  loro 
vennei-o aggiunti an cora  a ltri due, l’uno dei qu ali, il Cardinal Ca
sa n a ta , e ra  m olto  favorevole a  Codde. D n V aucel procurò di tirare 
in lungo le discussioni più ch e fosse possibile,* an ch e H enne bel, 
il rap p resen tan te  dei giansenisti di L ovan io , d oveva lav orare  per 
Codile, m a con  la  sua indolenza e  dissipazione provocò l’ira  dei suoi 
a m ici.7 F r a tta n to  com parve u na pu bblicazione di Q uesnel contro 
D ou cin  ini un'apologia dello stesso Codde, la  qu ale  venne stam p ata 
nella tipografia ap o sto lica .* F in a lm en te  due anni dopo la  sua costi
tuzione la congregazione dei card inali tenne il 25  settem b re 1691* 
una discussione generale di 5 ore e  decise d ’in v itare  il v icario  apo
stolico  d e ll'o la n d a  a  com p arire p ersonalm ente in  R om a.* D urante 
la sua assenzi» d a ll'o la n d a . D e Cock sareb b e il suo sostitu to  
e  il nunzio di B ru xelles doveva indu rre il Codde a  fa re  egli stesso 
la  nom ina; solo quando Codde si rifiu tasse la  dovrebbe fare l’inter-

* 11 27 n o v e m b r e  1697, i v i  293 *.
* J<1 ¿moire touckant le progrè# du Jan*f»itm e e » BoHandr, Coloni» 169S. 

Sul libro efr. H. J .  A lla r o  in Studien X X X IV  (1890) 25»».; SOIIIIERVOCEI. 
I 01, III 161. V III 5S6; B r c c k s k  in Diet. de Ihrol. ca li. IV  (1911) 1 *00.

* Vedi SoKNXRVOOKt. V i l i  586».
* Ho m i 1 297.
* Il 16 moggio 1698, ivi 299.
* Lettera a Qnesnel il 20 dicembre 1698, ivi 3* 0.
* fri« Ivi 300 ss.
* Ivi 305«».
* Ivi 308-311. Il verbale della «eduta del 25 settembre 1699 e la cilaiiooe 

a C o d d e  ivi I I I  8««., 10«».
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nunzio. L a  le tte ra  della congregazione a  Codde non si può ch ia 
m are u n a  citazion e; egli venne in v ita to  a  venire a  R om a perso
nalm ente per il giubileo dell’anno 1700 e a  riferire  a lla  congrega
zione sopra la  situazione in O landa e  sopra alcuni d u b b i.1

Q uesnel opinò che il m eglio che potesse fare Codde era  di d ir i
gere a  R om a u na le tte ra  assai devota por guadagnare in tan to  
tem po; la  guerra in O landa, la  necessità di ch iedere il perm esso del 
viaggio agli s ta ti generali davano in m ano sufficienti pretesti.* 
In  qu esto  seuso scrisse anche il C odde al card inale A lbani.*

L a  congregazione rispose ora  in  tono  più risoluto che il v icario  
apostolico obbedisse senza ritard o  a ll’ordine p ap ale .4 .Ma Codde 
era deciso a  non v en ire  a  R om a e  cercav a  una scusa ch e fosse p lau 
s ib ile ;5 m a la  sua disobbedienza ch e si riv elav a m an ifestam ente 
nella sua le tte ra  indusse la  congregazione a  fargli com u nicare per 
mezzo dell’internunzio di B ru xelles l’ordine preciso di com parire 
in R om a e  in  caso <li rifiuto di proibirgli l ’u lteriore esercizio  del 
suo m in istero .* T a le  ordine venne conferm ato  da Innocenzo X I I . T

P rim a  a n co ra  di ricevere ta le  incarico  l’internunzio Bussi 
avev a cerca to  m ediante una terza  persona di indurre il vicario 
apostolico  a  p artire  per R om a; m a invano. D opo av er ricev u ta  
l’istru zione rom ana B u ssi decise di asp e tta re  an cora  o tto  giorni, 
trascorsi i quali avrebbe «lato al v icario  apostolico un successore 
nel l ) e  C ock.* Codde eb b e notiz ia  ch e D e Cock era  sta to  ch ia 
m ato  daH 'internunzio e ora si decise alm eno ad un colloquio col 
Bussi. E g li trovò  in  B ru xelles la  più am ichevole accoglienza; 
l ' in ter nunzio gli prom ise perfino di non nom inare I)e  Cock vicario 
purché il Codde p artisse por R om a.* T u tti gli sforzi sem brarono 
però vani, finché gli stessi am ici di Codde lo esortarono ad o b b e
dire. O ra  egli si lim itò  a chiedere un d ifferim ento fino al prim o 
luglio e  dopo il suo ritorno  in p a tria  un term in e ancora più largo: 
gli venne concesso qu esto  e quello; Innocenzo X I I  stab ili però

1 Ivi IO m .
* A Du Vaurei in Roma il 24 ottobre 1699, in L e  Ho t  II 72. Du Vaure] 

aveva dato al Codde lo »teMo consiglio già il 3 ottobre; vedi M oui I 322.
* Il 26 ottobre 161»9 ivi.
* Ivi 323.
* « Il est seulement en peine de la manière dont il doit »’en excuser au 

cas qu'on le presse jusqu’au bout. Du Vaucel a Qnisorl il 13 marco 1700, 
ivi 324.

* Du Vaucel a Codde il 17 aprile 1700, ivi. 324 ». Nella congregazione del 
26 marzo, che decide l'ordine a Codde. erano predenti i cardinali Marrwootli, 
Albani, Tanara, Ferrari. Noti», Sagripanti, Imperiali; mancavano Carlo Itar* 
beri ni, Carpcgna, Parafili. Ivi 325.

* Ivi.
* Ivi 327».
* Maggio 1700, ivi 32«; Queanel a  Du Vauoel il 20 maggio 1700 sulla 

riaita di Codde presso di lui dopo il reo colloquio con Basai, in Le  Rot I I  92.
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ch e  il d icem bre del 1700 dovesse essere l ’u ltim o term in e.1 Alla 
fine lo stesso Q uesnel in s is te tte  perchè Codde m antenesse il suo 
im pegno.* D u V aucel gli avev a già sc r itto  prim a ch e  coi suoi 
con tin u i indugi non facev a  ch e peggiorare la  su a situazione.' 
O ra egli gli p rom etteva il suo a iu to  per p o tere  ev ita re  la  tem uta 
firm a so tto  il form ulario  di A lessandro V I I .4 E r a  in fa tt i la  paura 
di essere o b b ligato  a  ciò ch e in  prim a linea tra tte n e v a  il Codile 
dal suo viaggio per R o m a .5

A lla fine di se ttem b re  il Codde si m ise in viaggio per Roma 
dove arrivò 1*11 dicembre.® Nel fra ttem p o  Innocenzo X I I  era 
m orto  e  il d elicato  com p ito  di m e tte r ord ine nella  situ azione olan
dese veniva rim esso al suo successore.

* Mozzi I 331-333.
* Ivi 333.
• Ivi 327.
* Iv i 334.
• Ivi; Quiwnel a Du Vaucel il 29 maggio 1700, in L k Rot II  92.
• Mozzi I 388.



CAPITOLO IV .

Malintesi fra lunocenzo X I I  e il Governo di Vienna. -  La pare e 
la clausola di K ijsw ijk . -  L ’elezione del principe elettore di 
Sassonia Augusto a re di Polonia e il suo paesaggio alla Chiesa 
cattolica. -  La questione della successione spagnuola. -  Morte di 
lunocenzo X I I .

1.

Innocenzo X I I  consid erava com e uno dei più im p ortanti suoi 
com piti il r istab ilim en to  della p ace in E u rop a, per la  quale i nunzi 
dovevano lav orare ta n to  più che sedo così p otev a venir ev ita to  
un com ponim ento sfavorevole coi tu rch i.' P erciò  il papa co n tav a  
an z itu tto  su ll’im peratore, la  cui pietà e il cui re tto  sentire egli 
avev a im parato  a conoscere ed apprezzare d u rante la  sua nun
ziatu ra viennese dal 1668 al 1671.* Leopoldo I era  così convin to  
degli am ichevoli sentim enti del nuovo papa che senza nem m eno 
a tten d ere l'annunzio  ufficiale dell’elezione, fece spedir su b ito  a  
Rom a un telegram m a di felicitazione, che fu p resentato  il » agosto 
dal principe A ntonio L iech ten ste in , rap p resentante di Leopoldo 
a R om a.* Im m ed iatam en te  dopo il papa m andò a ll’im peratore 
50 .000  scudi per appoggiarlo con tro  i tu rch i. E gli concesse ancora 
a ltri favori e  presento una lista  di cand id ati per la  nunziatura 
viennese, perchè si scegUesse un personaggio gradito ; ciò  che 
Alessandro V i l i  non av ev a  mai concesso .4 L ’elezione cadde su 
•Sebastiano A ntonio T an ara , il quale era già sta to  nunzio a  B ru 
xelles, C olonia e L isbon a.*

1 “ Cifre al Turci a  Vienna del 23 agosto e 13 ottobri- 1691, Xunsial. 
di Germania 219, A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .

* Innocenzo X II  aveva annunciato la sua elevazione all'imperatore con 
un * autografo del 24 luglio 1691. Diari di Liechtenstein, A r c h i v i o  L i e c h 
t e n s t e i n  d i  V i e n n a .

* Ivi.
* Liechtenstein r i n g r a z i ò  per il contributo finanziario il 25 agosto 1691, 

la sera il papa mandò la Usta. Ivi.
* Ctr. 263.
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A lla  guerra dell’im peratore con tro  i tu rch i il papa partecipò col 
più vivo in teresse. Quando giunse la  notizia  a  R o m a della splen
did a v itto ria  o tten u ta  sui tu rch i, il 19 agosto presso Salankem en 
d a Lodovico del B ad en , Innocenzo ordinò straord in arie  dimo
strazion i di gioia: can to  di un T e  D eum  il 10 settem b re , spari ;t 
sa lv e da C astel >S. Angelo, suono di tu tte  le  cam pane e illumina 
zione del palazzo pontificio . L ’am b ascia tore  im periale solennizzo 
la  v itto r ia  il giorno 11 con  una seren ata  sulla p iazza N avona e il 
16 con  un solenne ufficio divino a ll’A nim a, a l qu ale , e cce tto  i fran
cesi, a ssiste ttero  tu t t i  i card in ali. A nche gli spagnuoli celebrarono 
la v itto ria  nella loro ch iesa nazionale il giorno 2 1 , m en tre  il papa 
ordinò funzioni di suffragio per i cad u ti.1

M a ben p resto  i rap p orti fra  R om a e  V ienna si tu rbaron o . I 
nc goziati del p ap a per un com prom esso ecclesiastico  con Luigi X IV  
destarono la  diffidenza del governo im periale a l quale non piace
v an o  nem m eno le am m onizioni del pontefice a lla  pace.

L ’8 d icem bre 1001 Innocenzo X I I  a v ev a  riv o lto  delle rim ostranze 
urgenti a ll’im p eratore e  a i re di Sp ag n a e di F ra n cia  esponendo in 
m an iera  im p ressionante le sofferenze dei popoli e scongiurandoli 
di porre loro un term in e. A ciò Leopoldo I  rispose il 20  gennaio 
1002 in  ton o  risen tito . I l  papa, d iceva nella le tte ra , sa di propria 
scienza ed esperienza q u an to  egli am i la  pace, m a qu esta  è soltanto 
possibile col r istab ilim en to  dei tr a t ta t i ,  ro tti dalla F ra n cia . Perciò 
volesse il p ap a indurre a  m u tar via il re francese, prom otore 
della guerra; a llo ra  an ch e l’im peratore farebbe ogni sforzo perchè 
i suoi a llea ti accettassero  la  m ediazione papale.*

B enché Innocenzo X I I  avesse già allora da lagnarsi delle p re
venzioni dell’am b ascia tore  im periale a  R om a,3 tu tta v ia  a l prin
cip io dell’agosto  1002 m andò un a ltro  co n trib u to  in danaro dell'im - 
porto di 3 0 .0 0 0  scudi per fo rtificare  G ranvaradino, la  cui conqu ista 
del 0 giugno 1002 egli fece  celebrare in  modo sim ile a lla  v ittoria  
di Salankem en.« S im u ltan eam en te tìgli continu ò ad esortar«* la 
F ran cia  a lla  p ace.*

Nella questione «Ufficile com e il papa dovesse com portarsi di 
fro n te  a lla  can d id atu ra  dol duca E n rico  Augusto di H annover 
alla  nuova d ignità  e le tto ra le , le  opinioni in  R om a erano divise. 
Non m ancav ano coloro i quali raccom and avano una p rotesta

1 • Diari di UMhtMiatein, loc. cit. Qui anche notili« sulla < M ia  macchina 
rappresentante il princip«* Ludovico di Baden »opra un destriere che calpe«tava 
Turchi «otto un arco di trionfo ornato di aquile, fiaccole e trofei. Cfr. anche 
Schmid» * ,  .1hì»h«i 40S.

* I.Cxio., negat. pubi. 1 )82«.; Klopp VI 9.
* • Cifro al Tanara del 7 e 14 giugno 1692, Xmnriat. di Germania 219, 

A r c h i v i o  a e g r e t o  p o n t i f i c i o .
* “ Diari di Liechtenstein, loc. cit. Cfr. * Cifra al Tanara del 2 agosto 

1692. loc. cit.
* * Cifre al Tanara del 12 aprile. 26 luglio, 23 e 30 agosto 1692. loc. cit.
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sim ile a  qu ella  fa tta  a suo tem po da U rb an o  V i l i  con tro  l ’o tta v a  
<1 ignita e le tto ra le .1

Ma a  R o m a qu esta  volta non si o sav a  a rriv are  a  ta l  punto. 
E rnesto  A ugusto av ev a  spesso d im ostrati sen tim en ti assai am i
chevoli verso  la  C hiesa ca tto lic a , cosicché si sp erava nel suo r i
torno. Q uanto  ta le  speranza pesasse sulle decisioni del papa è 
d im ostrato  dal suo contegno, quando all'in iz io  d ell’anno 1(»!)3 
giunse in  R o m a la  notizia che Leopoldo I av ev a  già concessa l ’inve
stitu ra  al nuovo principe e le tto re . D opo esau rien ti discussioni si 
decise di lim itarsi ad un m onito a ll’im peratore, ten u to  in term ini 
così riguardosi, ch e egli non p oteva sentirsene offeso. S i m antenne 
ta le  contegno riservato  ta n to  più che il papa voleva im pedire 
ogni in tra lc io  a lla  guerra co n tro  i tu rch i ed  ev ita re  an ch e l’ap p a
renza di p arteggiare per la  F ra n c ia  o di fav orire  i suoi passi contro  
la nona dignità e le tto ra le .’  I l  papa volgeva tu tt i i suoi pensieri 
a term in are la  guerra fa ta le , poiché egli nu triva  la convinzione 
che a ltrim en ti l ’E u rop a  sarebbe am b ita  in rovina.* Senoneliò le 
prospettive di un successo si presentavano più ch e mai sfavo
revoli.

F a ta le  fu a n z itu tto  il peggioram ento delle relazioni con  la corto  
im periale. N ’ebbe colpa anche il rap p resentante di Leopoldo I 
in R om a, principe L iech ten ste in . P ieno di ardore di serv ire  il suo 
sovrano e  fortem ente influenzato d alla  corrente assolu tistica del
l’epoca, co lla  sua scarsa am icizia per la Chiesa, e o ltre  a  ciò primo 
rap p resentante la ico  del suo governo in R om a, dopo che colà per 
q u attro  decenni av ev a  provveduto anche agli affari politici il 
Cardinal p ro tetto re , L iech ten ste in , si cred ev a ch iam ato  a  rappre
sen tare una grande p arte . Quello che sp e tta v a  all'im peratore di 
« prerogative » doveva venire riconqu istato  e  il papa ricaccia to  
sul terreno  ecclesiastico  e  nello stesso tem p o più che fosse |n»ssi- 
b ile asserv ito  ag l'in teressi del governo viennese. L iechtenstein  
credeva di raggiungere qu esta  m èta con l'in terven ire energicam ente

1 I I l L T E B R A S U T ,  Re*a iontrerkantU* ngen 1 3 5 » .
*  Cfr. su ciò l'ottima esposizione di H il T E B R A V O T ,  Rruuntntrerkandlunqen 

131 s.', 148 s., 214 sa. Alcuni completamenti offrono le relazioni di Licrhl««- 
stein al cancelliere di corte Teodoro Enrico S trattili ami. A lui Liechtenstein 
il 28 febbraio 1693 « riv e  che il B rere  (del 17 gennaio, redi I I i i .t k i i r a x I it  
218) è scritto « più per apparenza che per altro >. Il «coondo Breve, del 26 marzo, 
in H i l t e b r a n o t  221. Quando dopo la morte di Ernesto Augusto nel I69H 
ricevette l'investitura della nona dignità elettorale suo figlio <«forgio Ludovico, 
non si fa in Vienna alcuna rimostranza (ivi 153). l 'Ir. E. S c h w a k t e , Die 
aemnte K * r  mitd Bra*»*ek>c*iq-Waltrnb*tlrl (Diss.). Mtinster 11X13.

* Cfr. le • Cifre al Tanara del 4 e 23 ottobre. I®. 22 e 2» novembre 
e 6 dicembre 1692 e numerose • Cifre del cennajo. febbraio, marzo, aprile 1693, 
Suntiai. di Germani* 219. loc. cit. Giubileo per la pace dell *  dicembre 1693, 
in Bull. X X  5*5.
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Renza la sc iar passar« la  m inim a co sa .1 C onflitti d i a ltr i governi 
co lla  S a n ta  Sodo gli sem bravano v en ire assai a  proposito , come 
quelli ch e erano a tti a um iliare e in tim orire  i « p re ti ». G ià quando 
nell’e s ta te  del 1692 sorse un dissidio fra  il P ap a  e  il governo spa- 
gnuolo p er l’ inquisizione in  N a p o li2 L iech ten ste in  si era  schie
ra to  fra  gli avversari della S a n ta  Sede.* In  agosto il co n trasto  fra 
R om a e  Madrid si a tten u ò . Q uesti « p re ti », op in ava ora  L iech ten 
stein , com inciano a  tem ere  ch e  il nunzio venga ca cc ia to  da Madrid 
e  siccom e fanno tu tto  per tim ore e  per interesse, essi cederanno.4 
N ell’abbozzo di im a relazione del 16 agosto si trov an o  le seguenti 
parole ch e furono più tard i can cella te  m a ch e trad iscono  l ’intim o 
pensiero del L iech ten ste in . « N on m ’av reb b e  d isp iaciu to , se fosse 
seguita p iccio la ro ttu ra  fra  queste due co rti, e forse n ’av re i rica 
vato q u alch e v antaggio , m a i Spagnuoli hanno troppi mezzi per 
m ortificare qu esti p reti e sono qu esti a cco rti per i loro interessi 
che fugiranno ogni c im en to  e t  ogni qu al v o lta  la corte  di Spagna 
saprà valersi d ella  loro v iltà  qu an to  v o rrà , conform e l’antico 
p roverbio : Con p reti baston i o denari ».* L ’im p eratore però di
sap p rovava lo s ta to  d’anim o esasperato dol suo am basciatore 
co n tro  il p ap a , il qu ale gli aveva d ato  proprio recen tem en te dei 
soccorsi in denaro. L iochtenstein  eb b e l ’istruzione di m ettersi in 
m igliori rapporti con la C uria .* Ma ciò non p o tev a  riu scire , già 
perchè L iech ten ste in  non avev a la  necessaria  com prensione degli 
interessi sp iritu ali che per il papa stavano  in prim a linea. N ello 
stesso senso egli in terp retav a  m ale i passi del pontefice p er la  m e
diazione della p ace, cosicché Innocenzo X I I  d ov ette  ordinare ai

1 d r . la • lettera di Liechtenstein a Strattmann del 10 ottobre 1693.
• E per questo ardisco di «lire, oho quando l'imperatore voglia mantenere
o |M'r meglio dir ricoverare le prerogative che nono dovute a S, M. in Roma, 
il principale deve n w r  di non lanciare pa**are nè la minima cosa che vi pos»a 
e*ser contraria, con ohe non ni mancarti all'ossequio dovuto alia Sede Apost., 
ina nè manco si permetterà che si manchi a quel che si deve alla dignità impe
riale, come lo praticano gl'al tri prìncipi sin al Gran Duca». A r c h i v i o  
L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a .

* Vedi • Cifre al N'untio di Spagna del 30 settembre. 14 e 28 ottobre 
e 25 novembre 1691, 6 e 20 gennaio, Ì7 febbraio. 2. Ili e 30 m ano. 27 aprile 
e 22 giugno 1092, Sunsial. di Spagna 170. A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n *  
t i f i c i o . Ofr. A m a b i l e  II »17 ». Ad Innocenzo X II  è dedicato U libro raro 
di T o m m a s o  M f .x i ì i u n i .  Saero arte naie, orero prniliea deli Officio della S. Inqui
etatone. con l ’inserzione di alcune regole falle e di di terre annakuioni di dio  r. 
¡ ‘aequalone, Roma 1693. Il conflitto si trascinò per tutto il pontificato d'in- 
nocenzo X II . Cfr. le • Cifre al N'untio di Spagna dell'11 gennaio o 8 marzo 1699, 
loc. cit. Sulle ingereuze dell'autorità civile nella giurisdizione ecclesiastica 
vedi L\kmmk.k. Xnr Kirehengetek. 173.

* Vedi * Liechtenstein a Strattmann. in data 2« luglio 1692, A r c h i v i o  
L i e c h t e n s t e i n  d i  V i e n n a .

* le ttera  di Liechtenstein a Strattmann del 2 agosto 1692. ivi.
* Schema del 16 agosto 1692, loc. cit.
* t'ir. * Liechtenstein a Strattmann il 13 settembre 1692, ivi.
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nunzi di ten ersi in ta le  questione più r is e r v a t i .1 L a  tensione a u 
m entò an co ra  per l ’arresto  di un serv itore dell’a m b a sc ia ta  av v e
nuto nel giugno 1693; contro  di che L ie ch ten ste in  propose a  
V ienna le m isure più energiche. S i venne a  d iscussioni assai aspre 
e l'a ffare venne com posto con  soddisfazione d ’en tram b i, appena 
nell'au tu nno.2 P e r  d im ostrare il «uo favore Innocenzo  a cc e ttò  di 
essere il padrino del tiglio d ell’am b ascia tore , n ato  n ell’o tto b re .*  
Ma le forti prevenzioni d ell'am b ascia to re  si m an ten n ero  im m u tate . 
In  tu tto , perfino nelle tendenze rifo rm atric i di Innocenzo  X I I ,  
egli vedeva l'influsso dei francesi 4 e le rip etu te  esortazion i a lla  
pace del p ontefice conducevano so ltan to  a  penose discussioni. L e 
relazioni si peggiorarono ancora più, quando il Cardinal d’E stré es  
ritornò in  F ra n c ia  e al suo posto venne ch iam ato  nella  con 
gregazione con cistoria le  il cardinale F orb in . L iech ten ste in  elevò 
contro di ciò  p ro testa  nel gennaio 1694, m a Innocenzo X I I  
respinse energ icam ente qu esta  in d eb ita  ingerenza. *

Il leit-m olif di tu tte  le relazioni del L iech ten ste in  dell’anno 
ltìi)4 è che il papa è am ico d ella  F ra n cia  e nem ico dell’im peratore.

1 Al nunzio di Spagna venne spedita il IO maggio I«1*3 la seguente istru
zione: « Sentonni da V. S. Ili1»» i rincontri che da Msgr. Nunzio in Germania 
l'erano »tati recati, si in ordine alla pace generale, come alla particolare d 'Italia . 
Ma poiché tutti gli uffici, che si sono finora pannati per quanta particolarmente, 
hanno in si fatta maniera ingelosite non meno le case Austriache che tutti 
gl'altri principi collegati alle medesime, che par loro che chiunque entra in 
questa materia altro non intenda che di fare il maggior servizio della Francia, 
«in evidente pericolo di tu tti i collegati medesimi. Con tal riflessione si A sti
mato necessario, per toglier ogni ombra di gelosia alle parti interessate, di 
comandar, si come di mano in mano si va facendo, a ministri della Sedo 
A post, di non miti più entrar per hora nella materia di pace particolare d 'Italia , 
onde non mai s'apprenda che quello ch'è puro effetto della sollecitudine pon
tificia per l'unione e concordia de' principi christiani, per la quiete publica 
dell'Europa e per la particolare della nostra Italia, si afflitta e desolata per 
le continue contri butìoni che le con vie n pagare, sia mera partialità. anzi mala 
volontà contro le corone predette e lor collegati e però sia nell'avvenire pur 
ella contenta di non entrare più in questa materia se non per cagione di rispon
dere e di far comprendere ad un tempo non esser capace il sommo apostolico 
zelo di X . S. di «tendersi più oltre né in altro se non che in cooperare, per 
quanto sia possibile, all'unione e pace fra suoi figliuoli « alla quiete publica, 
come si è detto •. .V au isl. di Spaqna 170, f. 97 »., A r c h i v i o  s e g r e t o  
p o n t i f i c i o .

* Sull'affare cfr. oltre il Diario, ed. C av fe ix o  IX  62. 64 e 71 i *  rapporti 
di Liechtenstein, in data Roma 30 maggio 1603, e Frascati (ove Liechtenstein 
si ritirò) giugno 6. 20, 27. luglio 4, 8. 10, 18. 25; agosto I. 8, 15, 22, 29; settem
bre 12, 19, 25, loc. cit. e le *  Cifre al Tanara del 30 maggio, 6, 13 e 27 giu
gno, 4 e 11 luglio (cfr. inoltre LrtUra ai Tanara del 18 loglio). 2, 15 e 22 agosto;
5. 12. 19 e 26 settembre e 30 ottobre 1693, A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n 
t i  f i c i o  .

* Vedi * Relazione di Liechtenstein all'imperatore del 17 ottobre 1693, 
cfr. S  hmiuun 546; Diario, ed. C w m w  IX  74.

* Vedi la sua * Relazione all'imperatore del 5 dicembre 1693, loc. cit.
* Vedi * Relazione di Liechtenstein all'imperatore del 9 gennaio 1694, ivi.
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E g li e ra  ad d irittu ra  dom inato d all’idea fissa che il « buon vecchio 
fosse com p letam en te irre tito  dai fra n ce s i.1 N ella sua ansia  nervosa 
e n ella  sua ir r ita b ilità  vedeva d ap ertu tto  in trig h i francesi ed isti
tu iv a  contem poraneam ente paragoni fra  il contegno del papa verso 
la  F ra n c ia  e verso l ’im p eratore, trov an d o  che a  q u est’u ltim o usa- 
v an si sem pre dei to r t i .3 11 papa già al princip io del 1694 p er mezzo 
del nunzio a  V ienna a v ev a  ce rca to  di d im ostrare a ll’im peratore 
q u an to  u n ilatera lm en te ed erroneam en te egli venisse inform ato 
sulle cose di R o m a .3 N on è qui luogo di considerare qu an to  abbiano

I Giù noli» sua * Relazione a Strattonami del 16 luglio 1692 Liechtenstein 
(tarla «lolle arti dei francesi « per ingannar il buon vecchio ». Per il 1694 con
fronta specialmente le * Relazioni aH’imperatore del 9 gennaio, 13 febbraio 
e 6 marzo, loc. cit.

* Ofr. per esempio, la * Relazione all'imperatore del 29 maggio 1694, 
loc. cit. Circa le lamentanze del papa per le angherie delle truppe imperiali 
nel mantovano contro i preti e le minacce del generai Caprara, su cui Leopoldo I 
tlieile poi delle assicurazioni tran«|uillanti, cfr. * Cifre al Tanara del 17 «■ 
24 luglio; 7, 14 e 21 agosto 1694, Xunzial. di Germania 219, A r c h i v i o  
s e g r e t o  p o n t i f i c i o .

3 * Istruzione al Tanara del 9 gennaio 1694: ■ I gravi pregitiditii, ai quali 
qui si soggiace per cagione di questi mal intentionati ministri di S. M. Cesarea, 
sicome in altre congiunture ho  d’haver accennato a V. S. IUm». richiedono 
assolutamente che adoperi Ella tutti i gradi della sua attività per impedirli 
e rimoverli. Ciò dee farsi da Lei prevenendo l'animo della M*à Sua per mezzo 
di significazioni proprie del suo avvedimento e valevoli a farle toccar con mano, 
come pur ampiamente da tutti qui si scorge, esser la volontà de’ medesimi 
interamente inclinata e rivolta a dar ad intemlere a ootosta corte che il Papa 
sia tutto parziale della Francia e che, quando loro si niega per giustizia, 
siogtia a suggestione de’ ministri della Fraucia ¡stessa.

La perfetta cognizione che si ha di ciò. ci obbliga a prevedere e prevenire 
i mali effetti, che potrebbero produrr«' le insinuazioni loro, per le quali è precisa 
necessità di render opportunamente avvertiti non meno i ministri ben inten
tionati di S. M*à che la M** Sua medesima, e «l'indurla a non prestar fede
veruna alle maligne e perverse suggestioni di questi che qui risiedono, poten- 
done ben fare ad essi chiara e copiosa attestazione le «x»se già insinuate «la
Lei anche allo stesso Imperatore, il quale aU'incoutro ha si copiose riprove 
si de" retti e «inceri procedimenti e dell'inalterabile indifferenza della 8** Sua, 
che del paterno svisceratissimo amore, con cui la medesima ha riguardato
sempre 8. M*à, e le convenienze dell'augustissima casa «-on prove di grazie si
speciali impartitele fin dal principio della sua esaltazione al pontificato e nel 
contegno usato in tante «-ose intraprese senza riguardo alle ragioni e dritti
della 8. Sede, che assai ben distinta può farne comprendere la parzialità verno
la >l*à Sua.

II forte motivo, che si ha qui d'imprimer e ordinar a V. 8 . Ili“ » le cose 
predette, nasce ¡ter cagione dell'acri doglianze recate ieri a  8 . S** da questo 
sigr. ambasciatore Cesareo per il luogo conceduto dalla medesima al sigr. 
cardinale di Janson nella Congrogatioue concistoriale, da lui richiesto do|to la 
seguita assenza del sìgT. card. D'Estri1«* da questa corte, dando molto fastidio 
alla S*à Sua che il sigr. ambasciatore intenda d'opporsi alla libera et assoluta 
autorità ch essa tiene di ponre nelle congregazioni qualunque cardinale che 
le piaccia, come se l'autorità medesima Sua Beat“» non l’havmse.

Dell'avvedimento et efficace zelo di V. 8 . Ili«»» nel valersi delle ragioni e 
delle buone dispoaizioni che vi potessero essere in prò del giusto e convenevole.
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influito qu este  energiche rim ostranze sul rich iam o del L iech ten 
stein, ch e avvenn e nel luglio del 1694, dopo che il L iech ten ste in  
stesso av ev a  già espresso il desiderio di and arsene.1 E g li rim ase 
tu tta v ia  a n co ra  un certo  tem po, procurando sem pre di stuzzi
care l’im p erato re  co n tro  la C uria.* Q uando il 21 agosto  si con 
gedò dal p ap a, qu esti gli regalò un r itra t to  lav orato  in  argento  
sbalzato. N ell’udienza gli fece im pressione ch e qu esta  v o lta  In n o 
cenzo X I I  si espresse m olto più m item en te sul con to  di G u 
glielm o I I I  d ’In g h ilte rra .*  Il 2 se ttem b re  1694 L iech ten ste in  
abbandonò l ’e tern a  c ittà *  c p artì con  la  convinzione ch e In n o 
cenzo X I I  era  asserv ito  com e uno schiavo  a lla  F ra n c ia , m entre 
il popolo rom ano n u triv a  an cora  sem pre le più v ive sim p atie 
per l ’im p erato re .* Vedesse il suo successore Giorgio A dam o conte 
di M artin itz  di non sprecare anche qu este u ltim e. N onostante 
i suoi pregiudizi con tro  la  C uria L iech ten ste in  era  invero  troppo 
diplom atico p er spingere le cose a ll’estrem o: nel m om ento giusto 
egU sapeva sem pre svoltare a  tem po. D iversam ente il suo su c
cessore.

Il co n te  G iorgio A dam o M artin itz , nipote di quel luogotenente 
della B o em ia , d ivenuto celebre per il defenestram ento  di Praga, 
ersi devoto a lla  cau sa d ell'im p eratore e alle idee asso lu tistiche d el
l’ep oca con lo stesso calore «lei L iech ten stein , m a il suo tem p era
m ento  e ra  più passionale.* G ià durante il suo splendido ingresso 
nel gennaio 1696 egli si com portò in m aniera così p etu lan te , che si

attende X . 8 . con impatiente dmiderio gli effetti Militi, troppo importando a 
S. Beat*“  l'intendere che nelle malfondate, improprie e contrarie insinuai ioni, 
che costi venisser fatte, non rimangili in alcun modo offuscata la mente 
Cesarea.

Le aggiungo ancora di suggerir alla M1*  Sua, che, quando le occorra e 
desideri veramente alcuna cosa da Sua Beat“*, *i contenti 8. M1» di significarlo 
a V. S. Ili1“ , e non per mezzo d'altro canale, )k t farle conoscer* e sperimentar 
ad un teni|>o, quanto sia a cuore alla ì“ *  Sua di secondare in qualunque tempo 
et occasione, sempre che le sia permesso le todisfazioni sue, ben certa essendo 
per altro Sua Beat»* che, ove ai offerissero difficoltà al confederi®, il sommo 
zelo e bontà della M1*  Sua saprà rendersene interamente per»ua»a ». .V* uria/, 
«fi Germania 219, f. 113-11.5, A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .

1 *  Lettera a fUrattmann del 29 settembre 1093. A r c h i v i o  L i e c h -  
t e n s t e i n  d i  V i e n n a .

* • Relazione all'imperatore del 17 luglio 1694. ivi.
* « • Miratu-> *um profecto. quod contra solitum de seren. Anglorum 

rege mitili» Hit locutus, faune vigilante™. exspertum, strenuum et pruderitem 
dicendo, ad quod ego, inscrutabili« esse Dei iudicia et ideo adorando >. Rela
zione all'imperatore del 21 agosto 1694, loc. rit. Cfr. Diario, ed. C ao tìU O  
X  I SS.

4 • Diari di Liechtenstein, loc. c it.; Diario, « I . C u m u o  X  189.
* Cfr. la sua * Relazione Anale nell' A r c h i v i o  L i e c h t e n s t e i n  

d i  V i e n n a  I n .  3339.
* Cfr. Laxdau, Rom, l l i r t  mmd S ta  pel II  267 f.; W c t u t a t  X V II 47 s.
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suppose ch e egli avesse l ’intenzione di provocare un conflitto.' 
S e  n ’eb b e una conferm a, quando l ’im perioso co n te  esig ette  per la  
processione del Corpus Domini la  precedenza innanzi al governa
to re  di R om a. P e r  ev itare  co n flitti Innocenzo  X I I  ordinò a l gover
n a to re  di asten ersi d alla  processione. D i ciò  non an cora  contento, 
M artin itz  pretese che anche i gentilu om ini dei card inali diaconi 
gli lasciassero  il posto d ’onore e con  ciò fece a rrestare  tu t ta  la  pro
cessione per lungo tem po, cosicché lo stesso vecchio papa, che por
ta v a  il San tissim o, d ov ette  rim anere esposto a l tem p o ventoso. 
Il penoso in cid en te destò grande im pressione e per ev ita re  tali 
scon tri, i card in ali non p artecip aron o  a lla  processione nazionale 
deH’A nim a. Q uando ne giunse la  notiz ia  a  V ienna, l’im peratore 
Leopoldo disapprovò bensì il prim o in terv en to  del suo am bascia
tore , m a d ich iarò  ch e  l ’astensione dei card in ali d alla  processione 
d ell’A n im a eq u iv alev a ad  un « disprezzo d ella  sua persona e di 
tu tta  la  nazione ted esca  ». A ppena dopo lunghe tr a tta t iv e  riuscì 
a ll’a b ilità  del nunzio viennese di ca lm are l’a g ita to  m on arca  addu- 
eendo che i cardinali avev ano pensato  di sa lvagu ard ar meglio 
il r isp etto  a sua m aestà  con l ’e v ita re  ogni p retesto  a  nuovi con
flitti.* Con ciò il con flitto  sem b rav a  com p osto . G rande fu  perciò
10 stupore quando nella prim avera segu ente M artin itz  venne 
fuori con la  p re tesa  ch e  i cardinali dovessero p artecip are  a ll’annuale 
processione. Il papa d oveva n atu ra lm en te  respingere ta le  rich iesta ; 
acco lse  però la  proposta «li far te n e re  una processione rogatoria  
per la  g u erra co n tro  i tu rch i, a lla  quale l'am b ascia to re  avrebbe 
in v ita to  i card inali. P e r  la  processione del Corpus D om ini egli 
abolì qu alu nque p artico lare  accom pagnam ento dei cardinali e 
degli am b ascia tori, fa tta  eccezione ilei seguito più indispensabile.*
11 co n te  M artin itz  corrispose allo  sp irito  co n cilia tiv o  del papa, 
a  modo suo. L ’U  giugno 1697 egli fece affiggere nel suo palazzo 
due ed itti im periali, i quali d icevano ch e ognuno il qu ale possedesse 
in Ita lia  un fendo dell’im p eratore, dovesse p resen tare en tro  tre  mesi, 
so tto  pena della devoluzione, i re la tiv i docum enti. Innocenzo X I I  
vide in ciò un a tte n ta to  a lla  sua sovran ità  e  d ich iarò  gli ed itti 
per lo s ta to  della ch iesa nulli e  ir r it i .4 D i fron te a lle  energiche r i
m ostranze del papa * e del nunzio, Leopoldo I com preso di essere

1 II papa pa*>» «opra a eii» nel suo * Breve a Leopoldo I del 21 gennaio 
1696 auli'udienxa di M attiniti. E piti. A r c h i v i o  « e g r e t o  p o n t i *
f i c i o .

* t'ir, l’eepoaisione documentata presso Sc u v id l in . .4NIma 546 w.,
* Ivi 549 «a.
* Cfr. I Ha rio, ed. C aitn u xo  X I 108 f.; Lettera di Noria negli Slmdi e 

doctim. X I  330.
* Cfr. • Breve a I.eopoldo I del 17 giugno 1697 (Spisi, loc. eit.) nel quale 

è detto: « Otnuem explìcaliooein «upergreditur iniuria, quam nuper tuui orator



Eccessi dell'ambasciatore Martinitz. 493

and ato  trop p o av an ti e  revocò i d ecreti, ch e  del resto  avevano 
in con trato  la  generale disapprovazione.1 M a nell’anno seguente 
il con flitto  si rinnovò, benché il papa sostenesse con  tu tte  le forze 
l’im p eratore nella guerra tu rca .*

P er  le tendenze asso lu tistich e del rap p resen tan te  im periale 
è oltrem odo ca ra tteris tico  il colpo di m ano che M arti ni tz  eseguì 
nella prim avera  1697 contro  la ch iesa nazionale ted esca  delPA nim a. 
In  ciò egli eb b e  dinanzi l ’esem pio degli a ltri am b ascia tori i qu ali, 
com e è d e tto  nella  sua apologia, senza in terrogare ch icchessia, 
nom inano e depongono i funzionari nelle ch iese delle loro nazioni 
e soffocano ogni resistenza inesorabilm ente. P er in trod u rre una 
ta le  onnipotenza principesca anche aH'Anim », M artinitz profittò  
con successo dei dissidi ch e erano scoppiati fra  quei provvisori. 
Procedendo senza a lcu n  riguardo, gli riusci in fa tt i d ’im porre 
a ll’A nim a um» nuova costitu zion e e  a so ttop orla  in tie ram en te  al 
rap p resen tan te dell’im p eratore in  Rom a.* G ià alla fine del 1697 
si p arlava n ell’e tern a  c ittà  del richiam o di qu esto  prepotente, 
richiam o ch e com e osservava freddam ente il segretario  di sta to , 
stav a  più nell’interesse dell’im peratore che del papa.* Nella p ri
m avera del 1698 M artin itz  si perm ise dei soprusi nel cam po della 
g iu stizia pontifìcia , cosicché il cardinale segretario  di s ta to  si 
lam entò  che la  situazione era d ivenuta in to llerab ile .* A lla fine qu e
sto  stran o  d iplom atico nel suo accecam en to  si lasciò  trascin are  
perfino a  com p ortarsi sconvenientem ente e  a m ancare di rispetto  
verso la persona del papa. Dopo d 'a llora  non gli venne più concessa 
alcuna udienza.* Q uando nel N atale  del 1698, dopo la cappella 
papale nel Q uirinale, egli si avvicinò al S an to  Padre, gli augurò 
buone feste  e  chiese un’udienza, non venne degm ito d ’alcu n a r i
sp o sta .7 B enché l'im p eratore  cercasse incom prensibilm ente di 
m antenere un ta le  am basciatore, il papa rim ase ferm o nella sua 
decisione di non volerlo più ricevere. * Ciò era  generalm ente appro

iurisdictioui Nostra* inferri» ausus promulgata ac publice affila in l ’ rbe aule 
oculos Nostro* edirt&li sanctione tuum nomen prae »e ferente >.

1 Diario, ed. CaMMìllo X II  381; O t t i B R I  I 2. 312».; FlKKLB*. Rela- 
lionen II  432.

* Diario, ed. C ahpkllo  X II  380, 385. 3*8-3«».
* Cfr. 1"accurata e»poni«ione dello Somilil-IN. A mima 552 ss.
* Vedi • Cifra al Numi» di Vienna del 7 dicembre 1697. Xnnsiat. dt Ger

mania 219, A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .
* Vedi * Cifre al Numio di Vienna del 10 e 17 maggio 1098, ivi. Cfr. la

• Cifra del 21 giugno 1697, ivi.
* Vedi * Cifra al Nunzio di Vienna del 21 ottobre 1698. ivi. Cfr. G a l l a m i» 

in H i* . Jakrbn rk  I I I  217.
* Vedi Diario, ed. C a m m ìl i»  X IV  181. Cfr. ‘ Cifra al Nunzio di Vienna 

del 13 dicembre 1098. loc. cil.
1 Al Nunzio di Vienna, il 7 febbraio 1699- « Dopo esam i rappresentato 

da V. 8 . Ili“ », quanto occorreva alla Mi* dell'Imperatore et a’ snoi ministri
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v a to  e, com e an n u n ciav a  il nunzio spagnuolo, il 27  novem bre 1G9S, 
perfino in M adrid si era  d ap p ertu tto  sdegnati co n tro  il contegno 
del M artin itz . ¡Si sp erava che l ’im p eratore  sa lvagu ard asse i suoi in
teressi con u n  pronto  rich iam o,1 m a  durò an co ra  un anno intiero, 
p rim a ch e  Leopoldo tron casse qu esta  situ azione insosten ib ile  <■ 
n ell’o tto b re  1 fitti* sostitu isse al M artin itz  il c o n te  Leopoldo Giu
seppe di L am berg . Q u esta  decisione venne trop po tard i e  non pot<- 
far d im enticare quel ch e  era  accad u to , nè r is ta b ilire  l ’a n tica  arm o
nia, che in  qu elle c ircostan ze sarebbe s ta ta  d oppiam ente necessaria.1

S i può afferm are ch e  nessuno più di L u igi X I V  h a goduto 
del com p ortam ento  del con te M artin itz  e d ella  insip ienza del go
verno viennese. M entre M artin itz , secondo l ’espressione del suo 
collega veneziano E  rizzo, co lla  su a rudezza si rendeva l ’am bascia
to re  più od iato  di R om a, il rap p resen tan te  della F ra n cia , l ’abile 
e pru dente Cardinal F o rb in , ad op erava tu t te  le  sue a r ti per guada
gnare il fav ore  della co rte  e  del papa. E g li assicu rava ch e  il suo re 
era  pronto a  proteggere nel modo più energico i d ir itti sovrani della 
C hiesa ed aggiungeva che, in  v is ta  del procedere del M artin itz, 
b isognava tem ere il peggio per l ’av v enire  dalla potenza deU’impe- 
ra to re  e  a n co ra  più da qu ella del suo successore. Q ueste insinua
zioni fecero  su Innocenzo X I I  ta le  im pressiono ch e  egli com inciò 
a  in clin are  di più verso Luigi X I V .*  F in ora  egli si era  fa tto  ogni 
scrupolo per n on  pendere nè dalla p arte  della F ra n cia  nè «la quella 
d ella  Sp agna e  della G erm an ia ,4 perchè tu tto  il suo sforzo m irava, 
m antenend o la più rigida im p arzialità , a  raccom an d are alle granili 
potenze ca tto lich e  in  guerra di r is ta b ilire  la  p ace ,* il qu ale ristab i

intomo al particolare di non volersi più ammettere da X. S. l’ambasciatore 
Martinitz alla sua udienza, per le ragioni tante volte addotte e replicate, troppo 
chiaramente apparisce che nell'animo de' medesimi non sa darsi luogo nè alla 
ragione ben chiara nè alla giustizia ohe intieramente assiste alla nostra causa. 
Onde, non volendosi far tampoco alcun caso del perduto rispetto a Sua Beat°® 
in faccia sua medesima, nè di tanti altri eccessi commessi dal predetto ambascia
tore, flu colla carcerazione de' propri sudditi della Santa Sede, che pur anche 
tiene in prigione in sua casa, conviene haver pazienza ed applicare la soffe
renza ai meriti della passione del Signore, ed attendere appresso i castighi, 
che con si notabil petulanza ei vengono minacciati per mezzo del conte Palm. 
com 'Ella qua ci riferisce ». di Germania 2 1 9  s., 2 3 7 , A r c h i v i o
s e g r e t o  p o n t i f i c i o .

* Cfr. la relazione in G a l la n o , loc. cit.
* * Cifra al Xunzio di Vienna del 17 ottobre 1699, A r c h i v i o  s e 

g r e t o  p o n t i f i c i o ;  G a l u k p ,  loc. c it .; I ^ n» a c  II 26 9 .
* O rrtE R i I 131; G a l l a x d , lo c. c i t .  2 1 6 .
* • 11 mondo lo (U Papa) suppone per Francese di genio, ma io dico che 

nè è Francese, uè Spagnolo, nè Tedesco, nè è meno del proprio paese, dice 
D’E lce, l 'ila . B i b l i o t e c a  d e l  m o n a s t e r o  d i  E i n s i e d e l n .

* In questo senso uscirono i Brevi del 3 dicembre 1695 all'imperatore, 
il 4 dicembre al re di Spagna, il 6 dicembre a Luigi X IV  e al duca di Savoia. 
E  pi ti., A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .



li m ento solo av re b b e  perm esso una lo t ta  en erg ica  con tro  i turchi. 
Ma tu tte  q u este  prem ure rim asero senza e ffetto .

L a  G rand e A lleanza s ’era  te n u ta  assiem e a  lungo. Solo il pas
saggio del duca V itto rio  Am edeo di S av o ia  a lla  F ra n c ia  le  causò 
un danno sensibile. L a  Spagna e  poi an ch e l'im p eratore  si videro 
ora co s tre tti a  concludere per 1’ Ita lia  un arm istizio . B en ch é  il papa 
fosse d ire tta m en te  in teressato  nella  liberazione dell’I ta l ia  dalle 
sofferenze della guerra, onde non cadere in  sospetto  di parzialità  
per l'u n a  o l 'a lt ra  p arte , s’ora tu tta v ia  lim ita to  a  raccom andare una 
pace generale e, so ltan to  dopo la conclu sione dell’arm istizio , su 
preghiera della Sp agna avev a raccom an d ato  a  V ienna di ad erirv i. 
Che qu esto  contegno del tu tto  co rre tto  venisse m ale in terp reta to  
dagli im periali, lo d oveva p rofondam ente addolorare.1

L e  tru p p e ch e in  seguito a ll’arm istizio  d 'I ta lia  d ivennero d i
sponibili diedero la  prevalenza a l re  di F ra n c ia  nelle F ian d re e 
in C atalogna, m a egli non pensava a  serv irsene che per o tten e re  
una p ace favorevole. S iccom e Luigi fece grandi o fferte, G u 
glielm o I I I  e poi anche l'O land a, co lla  m ediazione della Svezia 
avviarono i negoziati. A lla fine anche 1’im peratore non poteva 
opporsi.

Cosi il 9 m aggio 1699 nel castello  di N ieuwburg degli O range 
si venne a  quel congresso della pace che prese il nom e dal vicino 
villaggio di R ijsw ijk . N ella lo tta  d ip lom atica i F rancesi sfru ttaron o  
così ab ilm ente  la  inclinazione a lla  pace delle potenze m arittim e, 
che l’O landa. l 'In g h ilte rra  e la  Sp agna il 20  settem b re Armarono 
la  pace. Guglielm o I I I  venne riconosciuto  com e re d ’ In g h ilterra ; 
a lla  rep u bblica  neerlandese vennero concessi im portanti vantaggi 
com m erciaU e la  Sp ag n a ricev ette  di ritorno  la  m aggior parte 
«li quello che av ev a  ceduto  a lla  F ran cia , poiché il re francese 
ca lco lav a  di venire fra  breve in possesso di tu tta  l’ered ità  dell’u l

La pace di Rijswijk. 4 0 5

* Lettera al Nunzio di Vienna del 14 luglio 1696: < N. 8.. e come Papa
e come sovrano, ebe ha tanto stato in Italia e «opra tutti gli altri, • come tale 
ancora che deve goder molto della quiete e dei vantaggi di essa. poterà ado- 
perarvisi. Nondimeno col traguardo principalmente di non mostrar di pender» 
più da una parte che dall'altra, e per non darne il minimo sospetto, non si è 
voluto mai avanzar ad altro in tutto il corso della presente guerra, se non che 
in raccomandare e procurare, per quanto li ai è reso possibile, la pace generale 
e la quiete publica dell'Europa. E se nella presente congiuntura, che 8 . Beat“*’ 
sente già conclusa la particolare accennata, non ( o s m i  stata supplicata a passar 
uffici colle M. Mt* Austriache, e che aneh'esse concorrano ad accettar la neu
tralità in Italia, non mai r i  ai sarebbe diapusta: siccome non mai ancora ha 
havuto fin qui il minimo rincontro della trattazione di rasa, che pur da molti 
ai sospettava. Onde si fa un gran torto alla S** Sua a crederai dirersamente 
anche per la somma particolar dilezione et amore, eqn cui f  rimirata da Sua 
B e a t o *  l'augustissima casa». .VaarMi. A  Gtrm**»«a 219 a., 16? a., A r c h i  * 
r i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .
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tim o  absbu rgo  spagnuolo. L ’im p eratore  d o v ette  a m alincuore ri
n u n ciare  a l l ’AJsazia con Strasb u rg o , m a tu tt i  gli a ltr i territori 
s ta c c a t i  dal tem po delle «riu n ion i»  d ovevano v en ir restitu iti ai 
loro leg ittim i possessori, com e pure T rev eri e L orena ai principi 
«caccia ti, F ribu rgo  e B re isach  a lla  casa d ’A u stria , Philippsbur;: 
a l l ’im pero. Su lle pretese della duchessa di O rléans a ll’ered ità  pa 
la tin a  doveva decidere l’a rb itra to  del papa e l ’arc iv esco v ato  di 
C olonia doveva restare  al princip e bavarese G iuseppe C lem ente.1 
Im m ed iatam en te p rim a della conclu sione della p ace, il 3 0  ottobre,
i negoziatori francesi o tten n ero  an ch e la  clau sola  di R ijsw ijk . 
secondo la  quale in  tu t t i  i paesi re s titu iti la  religione ca tto lica  do- 
v e v a  rim anere in  quello s ta to  nel qu ale si tro v a v a  ora, cioè al tempo 
d ella  consegna.*

Il p rim o pensiero di q»testa clau so la  era  p a rtito  dal con te pa
latin o  G iovanni G uglielm o di N euburg e presso il papa av ev a  tro
v a to  ta le  risonanza che venne racco m an d ato  a l nunzio d i Parigi 
D elfino di prem ere per ciò  presso Luigi X I V .  Q uesti riconobbe su
b ito  quale vantaggio  p o litico  si potesse tra rre  dalla cosa per la 
F ra n c ia . L a  clausola  aprì una b reccia  nella pace di V estfalia ; 
se riu sciva «l’indurre il co n te  palatino  e i suoi a llea ti ca tto lic i a 
p roporla, costoro  si sarebbero  a tt ir a t i  le più asp re o stilità  da parte 
dei loro a llea ti p ro testa n ti. Ma G iovanni G uglielm o non volle 
prendere egli stesso l ’in iz iativ a , e così a ll’u ltim o m om ento Luigi 
venne co stre tto  a  farlo  da sè ordinando al suo plenipotenziario 
in  R ijsw ijk  di far inserire a qualunque costo , co ll’appoggio del
l'am b ascia to re  palatino  e im periale , ta le  clausola  nella conclusione 
della pace. I  rap p resen tan ti di Leopoldo I ,  i qu ali procedettero  di 
propria in iz iativ a , consigliarono allora di p resentare la  dom anda,

* Giuseppe Clemente, il fratello minore del principe elettore bavarese. 
Massimiliano Emanuele, nato nel 1671. ricevette già nel 1685 l'amministra- 
«ione dei vescovati di Freisinjt e Rati*bona, nel 1688 Colonia e più tardi 
ancora I .ietti e Hildesheim. Di tenderne mondane questo »trailo vescovo laico 
accarezzò per parecchi anni il pensiero di rinunciare allo «tato ecclesiastico e 
divenne sacerdote appena nel 1706 e poco dopo ricevette anche la consacra
to n e  episcopale. Cfr. ScHRÒM nettli .4 nmiJcrt de* Ili*t. Verrimi tur den Sie- 
derrkrin X C V Ill (1916) 1 ss., il quale dimostra che Giuseppe Clemente più 
tardi condusse una vita religiosa ansi, in cose esterne, pia e, in complesso, 
adempì i suoi doveri d'ufficio fedelmente. Vedi ScttRÒBS ivi X C II (1912) 
125 ss.. XCV1I (1915) 1-77; B r i s c h a r  nel Kalkolik 1888. I l  488 s s . ;  B r  vi b a c ii  
nella lì»*ner Xeil*rkr. fiir Tkeol. a .  Setltorge 1929. 334 *s .

* C fr . X e c h a c s . D tr Friede ron Rynriek, Friburjto 1873; K l o p p  VII 
460 ss. Alla notizia della conclusione della pace il papa destinò 100.000 scudi 
alle truppe imperiali che avevano combattuto sotto il principe Eugenio contro 
i turchi. Diaria, ed. C a m p e l l o  X II  380). Luigi X IV  comunicò al papa con 
scritto di propria mano le decisioni di Rijswijk per il che Innocenzo X I I  rin
graziò con • Breve del 18 novembre 1697 (Epi*t., loc. cit.). M. W a g n e r .  
l ’HtereurkuHg mber die Rjincieker ReligioH*klam*et (Diss.). Vienna 1889.
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appena quando tu t t i  i negoziati fossero conclu si. È  certo  che Luigi 
nel suo a tteg g iam en to  non era d ire tto  da qu ello  zelo d isinteressato 
per la  diffusione della religione ca tto lic a  ch e fìngeva di avere; 
in realtà  quello che g l’im p ortav a so p ra ttu tto  era  di ria ttizzare  in 
G erm ania i dissidi religiosi a van tag g io  della p o litica  espansioni
sta fran cese.1 D a  p arte  p ro testan te  la  clau sola  di lt ijsw ijk  venne 
sen tita  com e u na grande scon fìtta . L eibn iz  d iceva ch e giam m ai 
era s ta ta  conclu sa pace più indegna per la  G erm an ia  e  più p eri
colosa per i p ro testan ti.*

P och e settim an e prim a, col paesaggio del prìncipe e le tto re  «Iella 
•Sassonia F ed erico  A ugusto a lla  ch iesa  ca tto lica , il p ro testantesim o 
aveva r ip o rta to  un secondo g rave colpo. L a  conversione, in qu anto  
è lecito  p arlare così, s ta v a  in  s tre tto  nesso con la  can d id atu ra  
•lei principe e le tto re  al v itcante trono p o la cco .1

11 17 giugno 1(596 Sobiesk i era  m orto, v ittim a  di un colpo 
ap op lettico . Im m ed iatam en te  incom inciarono in <|ucirinfelice paese 
g l'in trigh i e le tto ra li, poiché là , secondo l’espressione di un diplo
m atico  contem poraneo, dalla m a ttin a  a lla  sen i tu tto  e ra  in co n ti
nuo cam b iam en to .4 A nche qu esta  v o lta  il num ero dei candidati 
al trono  era  m olto grande: o ltre  gli indigeni, com e i figli ilei defunto 
re e  il gran  tesoriere  L u bom irsti, anche stran ieri e prim a di tu tti 
un p aren te di Luigi X I V ,  il principe C onti.

Innocenzo X I I  seguiva lo sviluppo della situazione polacca 
con ta n to  m aggior interesse, in  qn an to  egli era  sta to  colà una v o lta  
nunzio (1 6 6 0 -1 6 6 8 ) .*  L a  com posizione del lungo co n flitto  sul 
d iritto  dii patronsito «Ielle abbazie , d iritto  che la  Polonia voleva 
m antenere com e la nom im i dei vescovadi, n«m gli er»  riu scito .* 
AI co n trario  la  situazione si era  ta lm en te a cu ita  che nella prim avera

i Hu-T£BKANI>T iu Quellen u. Fortck. X I 11 154 m . Su lla  p arte
a r u ta  d a ll'a m b a scia to re  im p eriale nella clau sola , c fr . an co ra  W a o s k r , loc. d i .

* J u l i a *  ScHMIDT, Gttck. dei Geittifen Lebeni IH Ifrulirkland 278.
* Per ciò che segue cfr. il «aggio di Ho.TEMtAXDT, che è fondamentale 

e »frutta copiosamente gli atti dell’ A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o :  
Die polniieke KónigtiraJd po» 1697 «ad die Konoettton -Uy«MU  i r a  Sackten 
in Quelle» « . Fonck. X  (1907) 152 t*. Vedi anche Haakb, AuguM. ron 
Sarkten. Fine CkanUlerrludte (1902): Ziekurtrk nella ZetUfkr. fur Kirckenfeiek. 
X X IV  (1903) H6 ss.. 232 M.; Haakf.. Die IToAl A »fu tU  det Starken eum Kòntq 
rvn Fole» in B ù i. Vtertelfaknckr. IX  (190«) 31 •».. X  (1907) 3S2 •., in parte 
divergente da Hiltebrandt); ScHKUJUt-SrElirwAKi* in ZetUekrift ¡u t o leum - 
yaitekeGeuek. II 4SI ss .; HaaKE. Auqu* dee SUtrke im Vrteil temer Zeti, I>re*da 
1922. Qualche cosa di interessante offrono pure le * Memorie tulle turbolente di 
Polonia 1697 e 169S nel Cod. F  42 deU* A r c h i v i o  B o  » c o m p a g n i  
d i  H o ni a  .

• Vedi la relazione del 14 maggio 1697 in StUungtber. der Munrkner Akad.
BUI. K l.  ISSI, I I  21?.

» Vedi K a rttv n e n  25«; P n M U *a  IV 133: B  arom i-1!kr<iikt. Poma
II 442.

• Vedi Zeittekr. fur otieuropoitcke Gtnek. IV  (1914) 14 ss.

Psarroa. Storia dei pupi. X IV . t 32
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«lei 1696  si venne ad una ro ttu ra  form ale . Q uando il nunzio Santa 
C roce, il qu ale sosten eva energ icam en te gli in teressi «Iella Chiesa.1 
vo leva recarsi al suo nuovo posto in  V ien n a, Sob iesk i gli rifiuti» 
l'u d ienza di congedo. D opo la  su a p arten za  venne em an ata  una 
d eliberazione del senato , firm ata  dal re, in base alla  qu ale il nuovo 
nunzio sarebbe s ta to  ricev u to  so ltan to  dopo la  com posizione pa
c ifica  della questione del p a tro n ato , e in ta n to  il tr ib u n a le  della 
nu n ziatu ra  di V arsav ia  doveva ven ir chiuso. Ciò venne anche 
eseguito . L a  situazione del nuovo nunzio, G iovan n i A ntonio  D a via. 
era  perciò oltrem odo difficile ed egli o tten n e la  sua udienza presso 
la d ie ta , ap p ena alcu ni giorni p rim a dell’elezione del re.*

Com e nelle elezioni an teced en ti del re di P olon ia , an ch e questa 
v o lta  la  S a n ta  Sede osservò la  piti s tre tta  n eu tra lità . D el resto fu 
racco m an d ato  a D avia  so ltan to  di conservare la  qu iete  nel regno 
e di vedere che venisse e le tto  re un buon ca tto lic o , il quale fosse 
p ronto  e cap ace «li co m b a tte re  i tu rch i e di proteggere la  religione 
c a tto lic a  co n tro  eretic i e sc ism atic i.3

L ’elezione del princip e C onti sarebbe s ta ta  per i p rogetti an- 
tiab sb u rg ici di Luigi X I V  della m assim a im portanza, m a essa, 
d a ta  l ’opposizione dell’A u stria , della R ussia e della P ru ssia  aveva 
sem pre m inori p rosp ettiv e . Alla fine to lse il pallio al princi|H* fran 
cese un can d id ato  che e ra  sorto  in  tu t ta  q u iete , il principe elettore 
F ed erico  A ugusto di Sassonia, poiché di tu tt i  i can d id ati stran ieri 
q u esti possedeva i m aggiori mezzi per liberare l'im p oten te  repub
b lica  dalle sue stre ttezze  e godeva l’appoggio d ell'A u stria  e della 
R ussia. Il principe e le tto re  sassone superò l ’ostaco lo  principale 
«■he gli veniva opposto, cioè la su a  confessione p ro testa n te , passando 
il 2 giugno 1697 in R aden presso V ienna a lla  C hiesa ca tto lica . 
N on si tr a tta v a  «lei resto  «li una form ale conversione, m a il principe 
e le tto re  r ip etè  so ltan to  una prom essa che egli av ev a  fa tto  in  tu tto  
segreto già nel 1691 al suo cugino co n v ertito , ( 'r is tia n o  Augusto 
«li Sasson ia  vescovo «li H aab, cioè ch e in  caso  d ella  sua elezione 
professerebbe la religione ca tto lic a . L a nom im i tu tta v ia  segui 
il 27 giugno 1697, solo «lopo che il nunzio eb b e  con ferm ato  com e 
au ten tico  l’a tte s ta to  rilasc ia to  dal vescovo di R aab , e benché 
la m aggioranza si fosse d ich ia ra ta  i>er il principe C onti.*

P u b b licam en te  A ugusto d ivenne ca tto lico  so ltan to  il 23  luglio 
1697 a  P iek ar dopo che il suo am b asciatore F lem m ing av ev a  g iu 
ra to  per lui la cap itolazione e le tto ra le , c  il 15 se ttem b re  ebb e luogo

* Vedi ivi 17. Sopra 1» riformi* cUuittrale di S ic . Riccioli ( f  1693). 
c tr . G a s » , Aiin-Amjw4. II  620 .

* Vedi H h .T k b ra su t, loc. cit. X  172 sa.
* Ivi 174.
* Ivi 186««.
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a C racovia  la  sua incoronazione.1 Ma con  ciò  egli non era  punto 
padrone «lei suo regno. Egli vinse bensì il principe C onti, il quale 
era sb arcato  in  D anzica alla  fine «li settem b re , m a anche dopo ebb e  
da co m b a tte re  co n  p o ten ti avversari.

In  ta li c ircostan ze P atteg gi am ento  del papa d iv en tav a  per lui 
m olto  im p o rtan te . Innocenzo X I I  non s 'e ra  pu nto  m esso subito  
dalla sua p arte , anzi il papa m an ten ev a un contegno «strem am ente 
riservato , p erch è da principio non credeva al fa tto  della con v er
sione.* L ’unico passo ufficiale da R om a fu un B rev e  al Cardinal 
p rim ate R adziejow ski e agli s ta ti polacchi per esortarli ad eleg
gersi a  re solo colui, dalla cu i pietà e valore si potesse a tten d ere  la 
propagazione della religione ca tto lica  e la d ifesa della cristian ità  
contro  i tu rch i.*  U na le tte ra  di Augusto al papa del fi agosto  r i
m ase senza risp osta , com e a ltre  le ttere  «lei 25  e 27 se tte m b re .1 
A nche lo zelo o ste n ta tiv o  col qu ale il nuovo re assisteva  a lla  m essa 
non fece m u tare  i sen tim en ti del papa. A ppena quando alla  line 
d ’o tto b re , m unito del sigillo «lei principe e letto re , arrivò  a  Rom a 
la professione di fede di A ugusto,* su bentrò  un cam biam ento . 
Ma Innocenzo ev itò  anche adesso ogni d ire tta  com unicazione con 
A ugusto; solo al vescovo di K aab  venne inviato  il Iti novem bre 
lfi97 una le tte ra  di ringraziam ento .*

A ppena la  v itto r ia  finale di Augusto co n tro  i suoi avversari 
costrin se il papa a  lasciar cadere la  sua riserva, il m antenere la 
qu ale u lteriorm en te a v reb b e  danneggiato gli interessi della Chiesa. 
Il 13 gennaio 1698 ebb e luogo un concistoro  nel quale venne d ata  
le ttu ra  delle le tte re  di A ugusto al papa del fi agosto, 25 e 27 se t
tem b re e venne an n u nziata  ai cardinali la sua conversione.7 Il 
18 venne in v ia ta  ad A ugusto una le ttera  di felicitazione e al nunzio 
di C olonia Paolueci l ’ordine di recarsi su bito  alla  corte  polacca 
com e nunzio straord inario .* Egli doveva congratularsi con Augusto, 
esortarlo  a lla  devozione verso la C hiesa ca tto lica  e la S an ta  Sede,

1 Vedi Haake nella MM. Vietici fairerkr. IX 5». #1*.
* Vedi HllTKBRASDT,. loc. cit. X  188*.
* Vedi ivi 18# *s.
* (¿ueste lettere negli * A rt* consist. al 13 gennaio Kit»». I) i b 1 i o t e c a 

V a t i c a n a ,  le lettere del settembre stampate presto Thki>er, M o n .  p a i .  

IV I s .
* Vedi la lettera di Spada a Santa Croce del 2 novembre 1697 prww 

iflLTEBRAXDT, loc. cit. X 211. O. I.
* Stampato nel TlIElNEH. Oeeck. dcr Znructlekr der .S'cAo«« der regicrenden

I l  a ver ron HraunMrk«rtg itiv i Sacktcm im dem Sckott der katk. Kirrke, Kinsie- 
dein 1843. Urk. 54.

* * Art* consist.. loc. cit. L'ambasciatore del re Augusto arrivò a Itoma 
il 19 gennaio 1698 (D iario, ed. Camfeia«  XII 3«3|; il 4 mano si teune il consueto 
Te de«m per il nuovo re (ivi 384). Ctr. • .Ieri*» ilarematti dell'8 manto 169». 
b i b l i o t e c a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  di  R o m a .

* Theiner. loc. cit. documenti n. 5«, 56.
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indu rlo  a  scegliere so ltan to  consiglieri ca tto lic i, av v iare  la  conver
sione d ella  principessa e l’educazione ca tto lic a  del p rin cip e elettore, 
perdonare ai suoi avversari, prom uovere a  vescovi so ltan to  dei 
sacerd oti degni, r isp ettare  l ’im m u n ità  ecclesia stica  e continuare 
la  guerra co n tro  i tu rch i. R ich ieste  in favore d ella  C hiesa ca tto lica  
di Sasson ia  non vennero p resen ta te .1 I l  re eresse più ta rd i in  D re
sda una m agnifica ch iesa  di co rte  c a tto lic a  e m an ten n e i gesuiti 
in D resda e L ipsia. P erso n alm en te  egli era  an ch e forn ito  di doti 
straord inarie . Ma A ugusto era  in saziab ile  nei p iaceri e la  sua v ita  
p riv a ta  s ta v a  in ta le  contrad dizione con le esigenze del cristianesim o 
che non può m erav ig liare che la  Sasso n ia  sia  r im asta  paese p ro te
s ta n te  com e prim a. L a  posizione di A ugusto verso la C hiesa c a t 
to lica  era  m u tev ole, a  seconda ch e egli cred eva necessario  il suo 
appoggio. E gli ruppe nella m aniera più in fam e le sue prom esse, 
ta n to  verso gli s ta ti generali com e verso il papa.*

A nche nel P a la tin a to  le conseguenze della clau sola  di R ijs -  
w ijk  non corrisposero , nè ai tim ori dei p ro testan ti nè alle  speranze 
dei ca tto lic i. L a  cau sa fu in en tram b i i riguardi, la  s tessa : cioè 
che so tto  la  co p erte lla  degli in teressi ecclesiastic i si nascondevano 
degli in teressi pu ram ente m ondani. L ’acu to  nunzio a  P arig i D el
fino lo riconobbe su b ito  dopo la  grande v itto ria  che di per sè 
rap p resen tav a  la ro ttu ra  della p ace di V estfa lia  m ed ian te la  c lau 
so la  di R ijsw ijk . « Assai raram en te , così scriv ev a  D elfino il 9 d i
cem bre U>97 al card inale segretario  di s ta to  Spada,* la  p olitica  
del m ondo si co n cilia  co n  gli in teressi della religione. S iccom e la 
prim a segue com e u nica norm a so ltan to  l ’egoism o, il qu ale ce rca  di 
volgere tu tto  a  proprio vantaggio  senza rigu ardo a lla  g iu stizia e 
precisam ente a  spese della religione, così ben si professa con le la b 
b ra  la  v erità  che la religione deve predom inare su ogni interesse 
m ondano, m a di fa tto  si pospone e si concede il prim o posto a l
l’orgoglio e a  tu tte  le a ltre  passioni um ane ».

2

Innocenzo X I I  aveva ta n to  più sicu ram en te fa tto  assegnam ento  
sulla tradizionale devozione della casa d 'A bsburgo verso la  C hiesa, 
in qu anto  eg li, com e nunzio a lla  co rte  im periale , avev a im p arato  
a conoscere ed apprezzare la  sincera p ietà  »li Leopoldo I . Fu  quindi

1 H u .T F .n R A S U T , loc. cit. X  » .  Un altro Ziekariek nella ZeiUckrifl tur 
K w J M j f i r V  X X I V  104.

* Queeto è dimostrato inconfutabilmente da II a a ile nelle * Relaxioni 
della nunziatura polacca in Zetltfkr. j » r  Kirrhe*gf*ck. X X IV  86 té., 232 M. 
Ofr. anche ZriU cAr. fmr tttlru r o  f>aì*rke Otteh. IV 11914) 24.

• In H i l t e b r a n d t .  l o c .  c i t .  X  138.



Politica di prepotenza di Martinitz. 501

per lui u n 'a m a ra  delusione qu ando ai suoi a iu ti co n tro  i tu rch i 
si rispose co n  sgarbi. D opo la p arten za del L iech ten ste in  sarebbe 
s ta to  a n co ra  possibile di r im ettere  il tu tto  su ll’a n tic a  v ia ; ma 
quando il suo successore M artin itz  volle con  a tt i  di prepotenza 
au m en tare il prestigio  del suo sovrano, venne raggiunto proprio 
l ’opposto. L a  S a n ta  Sede suole ca lco lare coi secoli, nei quali perse
cuzioni e v itto rie  si avvicend ano. Il mezzo più in ad atto  quindi 
di o tten e re  q u alch e cosa  in  S o m a  è quello di voler terrorizzare 
con im provvise e  p rep oten ti offensive e costringere cosi a lla  resa. 
Ma il M artin itz  spinse qu esta p o litica  a ta l punto, da to ccare  per
fino la  sacra  persona del papa.1 Il danno che egli con ciò  fece alla  
causa del suo im p eratore fu ta n to  m aggiore, in qu an to  il governo 
francese perseguiva una p o litica  del tu tto  con traria . Esso avev a 
cerca to  so tto  Innocenzo X I  di sp aventare la S a n ta  Sede con  m isure 
v iolente, m a senza nulla raggiungere. O ra egli provò per diventa 
v ia : il papa doveva v en ir guadagnato coi modi concilianti e colle 
cortesie.* P erciò  il Cardinal F o rb in , dopo la sua p artenza nel luglio 
1<)97 3 il Cardinal B o u illon  4 erano le persone ad atte , incom p arabil
m ente più a b ili e più flessibili del rapp resentante dell’imjH‘ratore. 
E ssi seppero sfru tta re  in m odo em inente la  tensione fra V ienna 
e R om a a  vantaggio  di Luigi X I V .  Leopoldo, così essi insinuavano, 
si considera nella  sua am bizione di dom inio com e l ’erede e il su c
cessore degli an tich i im peratori rom ani ehe erano s ta ti timi v o lta  
i signori del m ondo. N ien te ha da tem ere di più la S a n ta  Sede «li 
quello che un arcid u ca au striaco  d iventi re di N apoli. P er questo 
anche i papi, sp ecialm ente Leone X ,  non hanno m ai voluto in v e
stire  gli im p eratori di qu esto  regno. N on si dim entichino le soffe
renze che d o v ette  sopportare C lem ente V II  da parti» degli im pe
ria li, m en tre  i re francesi erano sem pre pieni di benevolenza e di 
devozione verso la S a n ta  Sede. 11 loro sangue scorre nelle vene di 
Luigi X I V ,  figlio prim ogenito della Chieaa e devoto al papato, 
al quale nulla  s ta  più a cuore della salute delle anim e e della e lev a
zione della S a n ta  Sed e .* Q ueste insinuazioni non m ancarono del

* Cfr. «opra p. 45*1 m .
* D 'E ie » , • Relationr, B i b l i o t e c a  d e l  c o n v e n t o  d i  E i n -

• i e d e 1 n .
* Secondo 1' • i r r i to  ìlarrtn ttti del 3 luglio 1697 (loc. cit.) forb in  «ver« 

saputo cattivanti a tal punto l'affezione del Papa che Innocenzo X II  alla 
»ua partenza versò lagrime.

4 "B re v e  a Luigi X IV  del 1° luglio 1697. A r c h i v i o  s e g r e t o  
p o n t i f i c i o ;  F . R e t m i ì  Le eardtmal de Bnmdlom 1647-17l i .  Parigi 1899.

* O t t i e h i  I 353; G a l l a n o  nell'ffùf. Jakrbmrk III  217 ss., ove si trovano 
i particolari sulla lega italo-papale rbe alla fine però non venne attuata. Con
fronta anche LaMiaC II 48 ss. Ostentativamente Luigi X IV  accentuava il 
suo zelo per la conversione degli Ugonotti nelle trattative per l’erezione delle 
nuove diocesi di Alai« (1694) e Blois (1097). RuU. X X  623-791.
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lo ro  e ffe tto . S ’aggiunse an cora  che l ’uomo il q u a le  dopo la  partenza 
di M artin itz  lo doveva sostitu ire , e ra  im pari al suo difficile com pito.

Il co n te  Leopoldo G iuseppe di L am b erg , d al 1690 rapp resen
ta n te  dell’im peratore a lla  d ie ta  di R a tish o n a , giunse n e ll’eterna 
c i t tà  a  m e tà  gennaio 1700.1 S e m b ra  incred ib ile , m a viene confer
m ato  da una relazione del L am berg  del 27 m arzo  1700, che il nuovo 
am b ascia tore  il quale era  com p letam en te  ignaro della situazione 
rom ana, non trovò  nessuno che lo  sapesse in form are. M artin itz  
che abban d on av a R om a a  m alincu ore fu così perfido da m andar 
v ia i suoi a t t i ,  cosicché il suo successore non ne potè prendere v i
sione, « il ch e , com e lam en ta  il L am berg , non avviene in  nessuna 
am b a sc ia ta , nè ho sottom an o alcu n o che avesse cognizione di ciò 
che avvenne d u rante l ’a m b asc ia ta  di M artin itz , per cui il servizio 
im periale p otreb b e facilm en te  p ericolare ».* A ppena quando M ar
tin itz  finalm ente il 25 ap rile  1700 eb b e ab b an d o n ato  R om a, senza 
v is ita  di congedo presso il papa, e fra  le m aledizioni degli italiani 
e dei francesi,* L am b erg  p otè veram en te occupare il suo posto 
d ’a m b a sc ia to re .4 Egli o tten n e  il 22  giugno 1700  senza difficoltà 
la nom ina del vescovo di V arsav ia  G iovanni F ilip p o con te di L a m 
berg a  card in a le ,*  m a ciò doveva essere il suo prim o ed unico su c
cesso.

11 papa era bensì a llora  g u arito  da una pericolosa m ala ttia , 
m a un suo lungo governo sem brava tu tta v ia  escluso. Innocenzo X I I  
possedeva un fìsico estrem am en te  forte . L ’in felice  cad u ta  ch e egli 
av ev a  fa tto  a ll’inizio del suo governo gli riuscì sa lu tare in  ta n to  
in  (pianto egli s ’im pose m aggiori riguardi. P er qu esto  il suo sta to  
di sa lu te  fu per lungo tem po m olto  sod d isfacen te.* In s ta n ca b il
m ente e fra un continu o  a ltern arsi di avvenim en ti tr is t i e lieti, 
p otè dedicarsi a  tu tt i i doveri del suo a lto  ufficio. Q uando a lla  fine 
del 1697 si celebrarono le grandi v itto rie  del principe Eugenio sui 
tu rch i in U ngheria, egli d iceva «‘he ora m an cav a an cora  la  pro
clam azione della pace u n iversale .7 .Ma l’anno 1698 portò  «li nuovo 
m olte am arezze. M olto dolore cau sarono al papa le difficoltà nelle

1 Landau II XI tu. Su L . J .  von l.anlxrn d r . W okxbacu X IV  3ii«s.
* L and au  II 34.
* Sciim idu n  573.
* « Perciò ¡m'orniuri« appena ili questo giorno il diario della mia ambasciata 

pre«o la corte romana «otto Innocenzo XI I ,  «ircorne io arrivai il 13 gennaio 
dell'anno 1700 e comincia questo diario alla partenza dell'anteceaoore Conte 
Martinitz » (25 aprile 17**0). ¿’od. D. E. It. 59, dell’ A r c h i v i o  L a m b e r g  
n e l  c a s t e l l o  d i  0  11 e n (* t  e i n .

* Cfr. «opra p. 475. La nomina del vescovo di I’a**avia era «tata presen
tata dal Lambert il 15 tri ugno: vedi il «uo * Diarium, loc. cit.

* Cfr. D iario, ed. CampSLLO IX  83. «9. X 19«, X I UHI. X II  3H4.
’ Vedi • .Im w  Maretratti del 7 dicembre l(>97. B i b l i o t e c a  V i t 

t o r i o  E m a n u e I e d i  R o m a .
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quali si u rtarono le sue prem ure per la  costruzione ili un porto  in 
Anzio e più dolore an cora  gli recarono le notizie d ell’oppressione 
dei c a tto lic i in Irlan d a , per opera di G uglielm o I I I .  Qui si vede, 
dicevano i F ran cesi, com e l ’O range in terp retasse la  p rotezione «lei 
ca tto lic i ch e egli av ev a  pur prom esso a ll'im p erato re .1 Innocenzo 
cercò di v en ire in  a iu to  dei sacerd oti e  vescovi esiliati non so ltan to  
con le tte re  di consolazione * m a anche con  ricche elem osine.* P er 
sopperire a lla  loro crescente m iseria, in una circo lare del ♦> luglio 
1699, egli si rivolse a ll'in tero  ep iscopato per co n trib u ti in appoggio 
dei ca tto lic i della G ran  B retag n a , specialm ente di quelli che erano 
sta ti sca ccia ti d a ll’Ir la n d a  per cau sa della religione.4

N ell’anno 1098 Innocenzo X I I  era  sta to  colpiti» gravem ente 
di podagra. Al principio del novem bre 1609 lo colse una m ala ttia  
pericolosa che però non gli im pedi di procedere an co ra  ad lina 
nom ina di card in ali.*  I) 'a llo ra  il suo sta to  di salute fu cosi in
certo , che gli affari subirono un arresto . • Il papa ne soffriva 
assai, ta n to  più che allora il grande giubileo traev a  a ll'e te rn a  c ittà  
tan ti pellegrini che, secondo l’espressione di un contem poraneo, 
R om a parve essere P a rig i.7 Il m iglioram ento ohe nel gennaio 
1700 su bentrò  nelle condizioni del papa fu cosi leggiero, che un cro 
n ista  lo disse una continu azione della m a la ttia .1 Con robu sta  vo
lontà il vegliardo si dedicava tu tta v ia  an cora  sem pre agli affari, 
avendo a  cuore so p ra ttu tto  che non si turbassero  le feste dell'atm o 
san to .* Al principio di febbraio  fece tenere un concistoro, in una

1 Tedi Moban, .n’pio/. II  326.
’ Ve*li ivi 353 wi.
* Vedi BkLUUUUCIM, I riami III  10. 31 m.
* Vedi M ora* Il 357 B e l l e m i e i *  III  35. 1.» conferma papale «eguit» 

nel 1696 delle deli Iterazioni della Congregai» particolari« circa • iuri«ditionetn 
Vicarioruin Apontolioorum in Anglia eontra Regulare» • nel liu li. X X  752 ».

* ('ir. »opra p. 474. Notizie particolarizzate «olla inalai tu  negli * .4 rrt*i 
Marrecotti del 7, U , i l  e Ì J  novembre 1499. loc. r ii. Cfr. anche U * Relazione 
nel Cod. C. 15 dell' A r c h i v i o  B o n e o m p a g n i  d i  B o n i » .

* Cfr. • /Irrori MarteeoUi dei 5. 12 e I# dicembre 1699 e 9 gennaio 1700. 
loc. cit., come pure la relazione G kavisa nel Giara. tlor. M ia  M I. ilaì. Suppl.
1 125».

’ Mi Vedi Diario, ed. C a u te li»  X IV  189. Cfr. *  .Ieri»» Maremvttt del
2 e 16 gennaio 1700, loc. cit.

* Vedi • .1 crino M arem Ui del 30 gennaio I7W , ivi.
* Vedi ivi. L'anno del giubileo venne indetto il IS maggio 1699 lHall.

X X  876). Il 20 ottobre furono emanati gii * inviti ai principi cristiani (Kpiet.,
A r c h i v i o  » » g r e t o  p o n t i f i c i o ) .  Intorno al giubileo del 1700 
cfr. MaNM 220»».; S'ÒrHKN 149 «a.; S i » « .  £ i f .  1888, 214; A. L a ic i, Oli 
amai nauti, Roma 1*99. 48 ». Innocenzo X II  in occasione dell'anno »auto fondò
nel palazzo Giraud-Torlonia nn o»pizio per i «Acenloti poveri. <|>ec talmente 
per quelli «cacciati dall'Irlanda [Bail. X X  883; * .Irri*»  Marrtroth del 30 mag
gio 1699, loc. cit.: Diario, ed. CASTELLO X IV  183). Cfr. KtriiOKRI, L'arct- 
eoafraternita M  Gonfalone. Roma 1866, 247 («alla «uà attività durante il giù-
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sa la  a ccan to  a lla  sua cam era da le tto . I l  suo asp etto  era  quello 
di un con valescen te , la  sua voce fo rte  e il co n ten u to  del diseor>o 
bello  e corrispondente allo  scopo.1 A llora non verniero an cora  la
sc ia ti en trare  gli am b ascia tori. N ell’u ltim a settim an a  di febbraio 
su bentrò  un peggioram ento, che lo costrin se  a lla  cessazione 
tem p oran ea delle udienze e del lav oro .2 A l princip io  di m arzo al
cuni card inali ten taro n o  di indurre il papa ad assum ere nel sacro 
collegio l ’arcivescovo  di T a ra n to , P ig n ate lli. Quando gli elenca
rono le sue ecce llen ti q u a lità , In n ocen zo  rispose: ciò è vero, m a è 
m io nipote.* C on ciò la  preghiera era  resp in ta. S iccom e si trovavano 
in  R om a pellegrini g iu b ila » ,4 co n tin u am en te  in  grandi masse, 
l ’o ttan tac in q u en n e racco lse an co ra  una v o lta  le sue forze e il 17 
aprile im p artì la  benedizione solenne dal balcone del Q uirinale.*

In coragg iato  dalla felice  r iu scita  di qu esto  risch io, il papa volle 
ora v isitare  an ch e le q u a ttro  p rin cip ali basiliche e i lav ori portuari 
di Anzio. I l  v iaggio  al m are non fu possibile, m a In nocenzo  bencht 
sconsig liato  d ai m edici, nel m aggio 1700  com pì le v isite  a lle chiese; 
il 2 m aggio com inciò con  S . P ie tro .*  P iù  volte egli im p artì anche 
la  benedizione «lai Q u irin ale .7 Il 23  m aggio venne ricevu to  in 
udienza un illu stre pellegrino, il grandu ca Cosim o I I I  di T oscan a.* 
A m età giugno Innocenzo parve fosse di nuovo com p letam ente ri
s ta b ilito .*  A ncora una v o lta  verniero v is ita te  num erose ch iese e nel 
luglio anche la  nuova fon tan a  presso 8 . P ie tro  in  M ontorio.10 Sopra 
ogm  a ltra  cosa però il p ap a era  a llo ra  preoccu pato  da una ver
tenza che m ettev a  in m oto  tu tto  il m ondo, cioè dalla questione 
d ella  successione spagnuola.

C arlo I I ,  il re di Sp ag n a m alaticcio  e senza figli, av ev a  il 14 
novem bre 1698  nom inato  nel testam en to  suo erede universale il 
p rincipe e le tto re  bavarese Giuseppe F erd inand o, quale n ip ote di 
su a sorella, la d efu n ta  m oglie di Leopoldo I. T a le  decisione era

l'ileo); l'H lm ratdm rr Zriltchr. IX  (1915) (intorno ai romei). II celebre lirico 
Filicaia compose allora delle Laudi per la confraternita di S. Benedetto 
(XOKRENHKKtt II 136).

* Vedi • .Irrwo M arttcoiti del 6 febbraio 1700. loc. cit.
* Vedi • .1 evito Manicotti del 20 febbraio 1700, ivi.
* Vedi • -IrrÙK» Marrtcotii del 6 manto 1700, ivi.
* Vedi • .1 cri'« Marrtcotii del 20 m ano e 10 aprile 1700. ivi.
* Vedi • -1 r i i* )  Marrtcotii del 17 aprile 1700, ivi.
* Vedi • .lrc i* i Marrtcotii del 24 aprile. 1. 8. 15 e 22 maggio 1700. ivi. 

Cfr. il * Diarium di I.amberg iteli' A r c h i v i o  L a  ntb e r g  n e l  c a • t  e 11 o 
d i  O t t e n a t e i n .

1 Vedi * .1 r r it i  Marrtcotii del 22 maggio e 5 giugno 1700, loc. cit.
* Vedi il * Diarium  di Lamberg, loc. cit. Qui anche intorno ai doni che 

il papa fece a Coairno I I I . Cfr. inoltre * Acta ronaiat.. B i b l i o t e c a  V a t i 
c a n a ;  CONTI. F irm i*  dai Mrdici ai ¡torma, Firenxe 1909. 537 M .

* Vedi • . I n i «  Marrtcotii del 19 giugno 1700, loc. cit.
'* Vedi * .1 t r it i  Marrtcotii del 26 giugno. 3 e 17 luglio 1700, ivi.



ap p ro v ata  «lai papa, poiché essa scon g iu rava il pericolo ili una 
d ivisione d ella  m onarch ia, com e anche la  te rr ib ile  gelosia fra la 
F ra n cia  e l ’A u stria . M a ecco che unii m o rte  im provvisa portò via 
il principe e le tto re  il 6 feb b ra io  1699. Con ciò  tu t ta  la  questione 
della successione al trono spaglinolo divenne ard ente e quindi la 
tr is te  n o tiz ia  causò a  R om a dolore e p reoccu pazione.1

In  Sp ag n a tu tt i  eran o  com e prim a d’accord o  che n ell’interesse 
nazionale e religioso bisognasse ev ita re  una d ivisione della m onar
ch ia , qu ale desideravano sp ecialm ente l’In g h ilte rra  e l'o la n d a ; 
m a c irca  i  cand id ati le opinioni differivano assai: il re com e A bsbur- 
ghese era  per un arcid uca au striaco , i G randi invece e i m inistri, 
specialm ente l ’influente carilinal prim ate P ortoearrero , preferivano 
un principe francese. Com e in R om a, cosi anche in  Isp agn a il go
verno viennese, in  p arte  per colpa dei suoi am basciatori, avev a 
perduto preziose sim p atie. In  Madrid si com pì un’evoluzione in 
favore del re Sole. In  circoli sem pre più vasti si form ò la convinzione 
che non la  rilassa ta  co rte  im periale, m a il potente re francese 
so ltan to  fosse in  grado di proteggere la m onarchia spaguuola dalla 
spartizione. Su lla  base di qu esta  convinzione il consiglio di S ta to  
suggerì di proclam are erede di tu tto  l’im pero spagnuolo il secondo 
tìglio del D elfino, il duca F ilip p o  di Angiò. P er  suggerim ento ili 
P ortoearrero  C arlo I I  in qu esto  difficile problem a chiese consiglio 
al papa, il qualo e ra  d ire ttam en te  in teressato  iu tu tta  la faccenda, 
non so ltan to  per riguardo al bene religiosi», ma anche j»erchè 
gli sp e tta v a  la  suprem a signoria feudale sul regni» di Napoli e 
S icilia .

Il 3 luglio 1700 l’am basciatore spagnuolo, duca di Uzeda, con
segnò un au tografo  del suo re con  la preghiera re lativa. Il papa co 
s titu ì su b ito  coi card inali A lbani, Spada e Spinola una speciale 
congregazione per stu d iare a tten ta m en te  la  difficile questione. 
I l  parere dei tre  cardinali venne approvato  da Innocenzo X I I  e 
m esso a  ba*e della risp osta  che venne d e tta ta  dal cardinale A lbani, 
am ico  della F ran cia , e su b ito  con corriere trasm essa a  M adrid.*

G li originali della dom anda di C arlo I l e  della risposta  di In 
nocenzo X I I  non si sono finora tro v a ti, né a  Itom a nè a  M adrid;’ 
essi sono s ta ti verosim ilm ente d istru tti. I l  testo  delle due le ttere ,*  
p u bblicato  più tard i da p arte  francese, è s ta to  nuovam ente d ich ia
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1 Vedi G a l l a m i  neU Z/iX. Jabrburb I I I  222 m. Cfr. R i e i l e k  V II 42» m. 
446. La notili» arrivò a Roma il 25 febbraio 1690; ve«li Diario, ed. CaH^ELLo 
X IV  182. Il • Breve di condoglianxa » Mawmmiliano Kmanuele del 21 marxo 
1699 nelle Kpirl., A r c h i v i o  « e g r e t o  p o n t i f i c i o .

* O t t i m i  I 39 » ; P o lw o iu ,  V ita  C irm m li* X I  p . 40.
* Vedi ( t a l l a s d  neil'/fwl. Jabtbneb III  226.
4 Dapprima nel 1875 da I I i m A l ' .  A rinrmrnl 4rt Bourbon* I I  227 e  233, 

poi in L e g r e l l e  III 631 * * . ;  c fr . 37 5 .
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ra to  un falso  del Cardinal F o rb in .1 Ciò può esser vero, p er quello 
ch e rigu ard a il tenore le ttera le , m a  c irca  il co n ten u to  non vi può 
esser dubbio che Innocenzo  X I I  si espresse nel senso che la  propo
s ta  del consiglio di S ta to  spagnuolo p reserv av a  m eglio dell’a ltra  
g l’interessi generali ed ecclesiastic i.2 M entre l ’am b ascia tore  im pe
ria le  L am berg  si a ffa tica v a  invano di sapere dal papa e dal cardinale 
segretario  di s ta to  q u alche cosa di preciso c irca  la  risp osta  del papa,3 
il cardinale P o rto carrero  il 3 o tto b re  1700 , rich iam andosi a l con
siglio del papa e a ll’opinione della m aggior p arte  dei m in istri riuscì 
ad indurre C arlo  I I ,  m ala to  a  m o rte , a  firm are un testam en to  
in favore del duca F ilip p o  d ’A ngiò, nel quale testam en to  del resto 
venne esp ressam ente sta b ilito  che la  Sp ag n a non dovesse mai 
venire u n ita  ad un’a ltra  m onarch ia .

Il re d ’om bra C arlo I I  m orì il 1° novem bre. Innocenzo  X I I
lo av ev a  precedu to  già il 27 se ttem b re , cosicché dunque due m o
ren ti av ev ano  deciso su ll’avvenire  del m ondo, in favore della d i
n a stia  dei B o rb o n i.*

N ella n o tte  an teced en te  al prim o agosto il p ap a ricadde m alato  
in  modo a lla rm a n te ,4 cosicché il giorno segu ente, il concistoro  già 
in d etto  d o v ette  ven ir rim an dato . In  esso il p osto  di decano del 
sacro  collegio v a ca n te  per la  m o rte  del C ibo, av rebbe dovuto 
to cca re  al subdecano K ouillon, benché costu i, senza volerlo , si 
fosse t ira to  addosso lo sfavore di Luigi X I V .*  Il 4 agosto  subentrò 
un m iglioram ento che fece  di nuovo sperare in  una rip resa ,’ m a 
già il 7 le condizioni peggiorarono di nuovo.* T u tta v ia  la  forza »li 
resistenza »lei quasi o ttan taseen n e  era  an co ra  così grande che

1 Cosi da KLorp (V il i  635 ss., IX  33 •».. X  158»., 162. X I  89 e B itt . 
Fot. Ulatler L X X X I1 I  (1879) 2S iu.) e da G a lla n o  (loc. cit. 229 ss.). il quale 
affermò di aver« in mano « indisi e prove documentarie • per il falso, ma non 
le pubblicò. Contro entrambi L a n d a C l i  454 ».

* Jm xicu , Slaatmti/tlrm 180; KeoLK'ii VI 533. Quest'ultimo ha posto 
line alla controversia col ricordare il verbale della conferenza »egTeta in Vienna 
del 23 agosto 1700 stampato anche in Gakokkk II , Ari«» unti Urkundrn 193 
e col quale si accordano gli ulteriori verbali del 23 e 24 agosto.

* K lo p f V il i  507ss. Quando Lambert; faceva presente al Papa che se Napoli 
diventasse un paese vassallo della Francia, vi verrebbero introdotti i principi 
gallicani, ciò poteva soltanto rinvigorire in Innocenzo X II  l'opinione d'aver 
dato a Carlo l i  il giusto consiglio. Che i suggerimenti di Lamberg avessero 
influito |>erchè questo stesso consiglio venisse dato, corno DÒLLIM.LK ( l'or- 
tràgr I 313) afferma, è tuttavia errato, poiché il Lamberg ebbe udienza soltanto 
il 24 luglio.

* Iìaxkk, Fratutot. C w i .  IV 144.
* Vedi il • M ario  di Lamberg al 1° agosto 1700, loc. cit.
* Cfr. Klqpp V il i  511 a».; G a lla n o  nell'//i*f. Jahrbu rk  I I I  252».
’  Vedi il • D iario  di Lamberg al 4 agosto 1700, loc. cit.
* Vedi ivi. Cfr. * .ir r ito  MartteoUi del 7 agosto 1700: B i b l i o t e c a  

V i t t o r i o  E m a n u e l e  d i  R o m a .



la  m a la ttia  si p rotrasse por lungo tem p o a n co ra .1 N ella notte 
2 2 -2 3  il p ap a  si fece am m in istrare l’E u ca re stia  e il 28 trasp ortare 
nella cam era  nell»  quale era  m orto  In nocenzo  X I ,  da lui ta n to  
v en e ra to .2

Il m edico L u c a  Corsi, a ltre tta n to  celebre ch e il suo predecessore 
M alpighi, fece quello che era  possibile, m a gli a iu ti um ani furono 
inu tili. I  soccorsi sp irituali vennero p restati dal cap puccino C asini, 
al quale il papa fece la  confessione generale.® U n notevole a lleg
gerim ento nelle disposizioni di sa lu te  d ell'am m alato  il 1® settem b re 
ridestò an co ra  una v o lta  la  sp eran za,4 ch e però alla  fine si dim ostrò 
ingannevole.5 Nelle prim e ore del 27 settem b re Innocenzo venne 
lib erato  co n  la  m o rte  «lai suoi d olori.* L a  salm a venne p o rta ta  
dal Q uirinale in S . P ie tro  ove il 1° o tto b re  ebbe luogo la deposi
zione nel sem plice sarcofago ch e il defunto a v e v a  a ciò  d estinato. 
A ppena nel 1716 vi fece erigere un vero m onum ento sepolcrale il 
cardinale P e tra , con  l ’a iu to  di B en ed etto  X I V ,  su disegno del Fuga 
e con  scu ltu re »li F ilip p o  della V alle, di fron te al m onum ento della 
m archesa M atilde di T o sca n a .7 II m onum ento com posto in un modo 
sim ile a  quello di G regorio  X I I I ,  fa tto  da Cam illo Rusconi, non 
corrisponde però alP im p ortanza dei nove anni «li pontificato , pieno 
di ta n ti successi e di ta n te  d ifficoltà. Erede del nom e com e delle 
virtù  di In nocenzo  X I ,  Innocenzo X I I  lasciò  fam a «li padre «lei 
poveri, di am m in istratore oltrem odo d isinteressato  «lei patrim onio 
ecclesiastico , «li sacerd ote pio e giusto.
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1 Le notizie più esatte ni trovano nelle annotazioni inserite quasi giornal
mente nel • Diano del Lambert!.

* Vedi il • Diario  di Lamberg al 23 e 2» a* »*t » 17«l l, lofi. cit. e gli * A rrU i 
Marncotti del 21 e 28 agosto 1700. loc. cit.

* XoVAES II; Innoc. X I I ,  n. 53.
* Secondo il * Diario  di Lamberg il Papa avrebbe detto il primo «et- 

tembre- • siamo guariti ! »
* G ii il 2 settembre Lamberg iloc. cit.) annuncia: aumento della febbre 

e della diarrea; il 4: molto mal«1; il 5: m ejlio ; il 14: ogni giorno pili debole; 
il 18: nessuna speranza: lo «te«« Papa d i w  « Iiigreilimur viam universa** 
carni» ».

* * Oggi, notte, alle quattro, il Papa è morto », * D iario di Lwnbrrg, 
loc. cit. * ¡¡finzione (IM I'un|'*<1 tl*Wap*rlMM dei cndarere di Inttorrnso A l l ,  
28 settembre ITIMI nel f a i .  8194. p. « I . B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .

’ Vedi Dinrio, ed. CaHFMXu X IV  l*9 .C fr. B m «C K «as*. Hamrk*k*lpt*r
I l 275 a. (con illustrazione); PoftCKt-t-A VI 177; CmrtAKD 1 46. Anche nel 
duomo di Xapoli. navata sinistra, Innocenzo X II  ebbe un monumento; il 
suo ritratto viene eolÀ portato da due seni 'incisione del l7«HI;vediCalaUtyo 
de' libri r  i n » ,  del P r . P  u ) nateli i 6.1). IV ¡scrizione «t»pra una nera tavola di 
marmo celebra fra altro il suo buon ctton», conw ajnvw coro di Napoli, e I alio- 
lizione dei nepotismo.
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A VVEU TEN ZA  PR  E LI MI N' AR E

1 docum enti qu i raccolti debbono con ferm are e com pletare i l  testo 
del m io  lib ro : non era  nel m io  p ia n o  d i d a re  una p rop r ia  raccolta d i 
docum enti. In  ogn i nu m ero  è  stato in d ica lo  i l  fondo d i provenienza  
quanto è  p iù  poss ib ile , p reciso . Con le an n otazion i esp licative dovetti io , 
p er  rag ion e  d i sp az io , essere parco . P e r  c iò  che rigu arda  i l  testo stesso 
io , p e r  regola, ho conservato an che la  m an iera  d i  scrivere d e i docum enti 
e lettere, es istenti p e r  la  p iù  p a rte  in  o r ig in a l i ;  i  cam biam en ti intreidotti 
in  r igu ardo  a lle  g ran d i lettere in iz ia li  ed  all'in terpu n zion i non abb iso 
gn an o d i a lcu n a  g iustificazione. D o te  furono tentate correzion i, t  stato 
sem p re  in d icato . P ic c o li spostam en ti e  m an ifesti errori ortografici fu ron o  
a l  con trario  corretti sen za s p e c ia l i  osservazion i. L e  citaz ion i d a  m ia parte  
sono contrassegnate con p aren tes i quadrate, i pu n ti in eom pren sib ili o  dubbi 
con un s e g n o .* s ic » . Q uei b ran i che io  n el trascrivere, o  p iù  tardi, nella  
p rep araz ion e  d e lla  s tam p a  esclusi volontà r io  mente o  mone non essenziali,
o  p erch è in u t ili a l  m io  scopo, ton o  in d ica ti con pu n ti ( . . . ) .

I. Il cardinale ¡segretario di Sialo Paneiroli al nunzio di Spagna.'

Roma. 17 dicembre 1830.

Il sigr I>. Diego de Silva Velasque» della (laniera di Sua Maesta 
C attolica , il quale, havendo qui dim oralo lungo temisi per »e i r l i  io «Iella 
M1* Sito, ha non isolo in esso adempito intteram cntc le »ut» parli, ma 
m ostrato ancriru straord iiw iio  valore nri fare il r ilra tto  di Nostro S i 
gnore mederà mo ha porto m ateria alla  S u Sua d 'inclinare I »enigmi- 
mente ad ogni giovamento «li lui. j>er lo che mi ha ini ponto <11 scrivere 
a V. S ig ‘* che nnlki pretensione, che «*gli ha, «li c«»nseguire «la Sua 11** 
mio de' tre  h »b 'ti m ilitari. E lia  promuova con ogni efBmcia listan x a  
del «igr D . Diego. E t io havemlo ancora particolari cagioni d i «le»i 
dorare a lui nodisfaxioni et auguroento. nono ad accertar \ . S igu che 
recherò a m io d e b ito  verso Lei tu tto ciò ch 'E lla  sarà jm t operare in 
vantaggio di lui. E  le prego da! S ig "  Dio vem pnwiperita.

«fi Spagna f. 347*. A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .

i Cfr. Parte I di questo voL p. 2*.
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2. La Santa Sede e la pace di M ünster.1

—  Abbondano le fonti sull'opera conciliatrice svolta dal Chigi al 
Congresso per la pace di M ünster e su la politica della C uria, e tutto 
ci è stato conservato. Tu tto  quanto il Chigi ha scritto , letto  e avuto 
su lla  mia (scrivania è an cora  in nostre m ani. Una parte dei documenti 
si trova nell'.Vrchivio segreto ]>ontitk'io, u n 'a ltra , non meno impor
tante, nella biblioteca Chigi. L ’A rchivio segreto vaticano conserva nel 
fonilo «N unziature «li p a ci»  16-2S, la completa serie «lolle copie decifrati* 
«lei rap|K>rti «lei Chigi da M ünster e A qnisgrana, in«Atre le sue lettere 
non cifra te , in fine anche le risposte e istruzioni c ifra te  del segretario 
di Stato . Lo Steinliorger sii è servito di qmisti a tt i ,  ma so ltanto  allo 
scopo speciale «lei suo pregevole lavoro su 1 G esuiti e la P ace, mentre 
il m ateriale della biblioteca Chigi sfortunatam ente gli era rim asto 
inaccessibile. Il primo che riferisse  »-u questo m ateriale  fu il Gachaiui 
( Ijfi h ib lio th èq u c  den P rin ceg  d e C hin i), indi il Ciampi in un suo a r 
tico lo : L 'e p is to la r io  in ed ito  d i F a b io  C h ig i, p o i P u p a  A lessa n d ro  V II  
(in A lti d e i L in c e i,  CI. di scienze m orali. Serie  I I I .  vol. I ,  1877), ma 
ambedue in un modo insufficiente. I l  Bkom ne fece uso per il  3° volume 
dei suoi A r c h iv a l ia ,  ma soltanto  per la  storia  olandese.

N'«*lla m ia <|ualità «li d irettore d ell'istitu to  storico au striaco  mi 
risolvetti nel l!KtT> a pubblicare un lavoro sulla parte presa dalla 
S c iita  Sede nelle granili tra tta tiv e  «li pace europee dtfl s«*e»»li xvn 
e  xvin. 11 congresso i»er la pace di W est fa Ha toccò al «lott. \V. K ybal, 
professore «li St«»ria a llT n iv e rs itù  «li Praga. I dottori v. Löhr, M artin, 
Stolz, Ila id , Grosz, membri d<4 nostro istitu to , furono i  suoi colla- 
ta ra to ri. 11 ]>rincipe M ario Chigi, morto nel 1!>1.*. il «piale dal 1S7!* 
aveva asse»*onda<o i miei lavori d 'a r  bivio nel iimwìo più lilterale, lo 
fé«-«' anche «|iH*sta v«dta danilonii il permesso di usare .li tutto il m ateriale 
della sua bibliote«-a. Il seguente estra tto  del catalogo dei m anoscritti 
ne prova la  riech«*«»»:

A I 1. R egistro  «li lettere  scritte  in M ünster per Li pace generale 
al sacro collegio, a Papa Innocenzo X, a ' signori cardinali Panxirolo 
« Paiutilo, dal 1644 al 1645. —  Cod. ritti r i., ipsig annis script u-, In fol.

A I 2-5. R egistro «si -.ibitozzo «li lettere in et m iiv o  a diversi, in 
IV  tinnì d ivisi, d all'a . 1631 al 1644. —  CotUI. rh u rt., pitieiU t is  annis 
exarati. In foi.

A I i». [F a b io  Chigi] le tte re  scritte  da 22 di dicembri* 1644 fino 
a 26 di ottobre 164!*. — Eonim . ad quos m issae sunt, secunitum litte- 
rnrum seriem. index praecu rrit. —  C. eh . praedicto tein|»ore exaratu*. 
In fol.

A I 7. [F a b io  ( 'b ig i] Lettere ita lian e scritte  «lai 16 di Novembre 
«li 164», tino tu tto il 31 di Dicembre del 1650. —  Sc«|iiuntur: Lettere 
latine  scritte  «la' 11’ di dicembre «lei 164!* lino a tu tto  il 31 dii*emhr* «lei
1650. —  lltrinaque lingua«* epistolis index litterarum  online praeeedit.
— C. eh ., »er. praedictis annis. In fol.

* Oft. Pnrt«* I ili questo voi. p. 73.
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A I  9-13. Stiripturarm u ad pontiliWum secretami inwxarum et per 
numero» expressarum  acta, cum litte r is  separati« F a b ii C liisii, X untii 
apostolici ord inarli ad tn u tn s  Rheni, et extraord inarii M onasteri! prò 
pace generali, ab a. 1644 ad a. 11*50. —  (¿uinquc valhuuittibiis compre- 
LenWuntur : nonnullae ita lo  sermone et gallico exaratae  m iscentur; 
singulis voluminibiks m ateria nuu index praetixus. —  Cotld. eh ., scr. 
saee. xvn. In  fot).

A I  14-18. [F a b io  C higi] Registro di lettere e cifre  scritte  a  l ’a 
la zzo, m entr’era N'iuizio ordinario a l Reno e s  tra  ordinario per la pace 
generale a M unstar d i Vestfulfiu, dal 1046 al 1651, che fu il suo niiorno 
in Ita lia , comprose in V tomi. —  C. eh ., scr. praeilicto tempo»«. In foJ.

A I  2L  [F a b io  O higi] R egistro di lettere a M”  Ma«vhiavelli, pa
triarca  di Constantinopoli, e vescovo di F e rra ta , poi cardinale. «tal 
1641 al 1652. —  C. eli., praedictis a jin is exaratus. In fol.

A  I  22. [F a b io  C higi] R egistro di le ttere  scritte  a monsignor 
Albizzi, assessore del S a n t’Officio, dal al 165L — C. eh ., scr. prue 
«lieti« anni*. In  fol.

A  I . 2 3  [F a  bio C higi] Registiro «li lettere scritte  da Munnter «Il 
V estfalia ..., e poi da Aqn ¡sgrano. a monsignor Camillo Meli io, arciv" di 
Capoa e Nunzio «Iella Sauna Sede appresso l'im peratore, «lai 1611 al 
1652. —  eh ., w r. praedicti* anni*. In fol.

A I  21. [F a b io  C higi] R«*jjistro di lettere im ft t t  «I» Munnter «li 
A’estfa lia  dal congresso jie r la  pace generale, e poi «la Aqulagrano, «lai 
1614 lino al 1651, ta monwignor Ni«x*>li> de' conti Guido, Nunzio al Re 
C ristianissim o Luigi X IV . — C. eh ., scr. p nm lictis anni». In foL

A I 25. [F a  bio C higi] Registro «li battere a nion*ign«»r d’E lc i, arci- 
vescovo di P isa  e Nunzi«» apostolico in W wfcia. «lai 1617 al 1651. «• a 
monsignor Hospigliosi. Nunzio in Madrid, dal 1611 al 1652. — V. eh., 
w r. sa««, xvii. In fol.

A I  26. [F a b io  C higi] N«*gozi»to «lei 1*212 fatt«» «la >1. C o H n l 
* t  «la M. Chigi. commi-«a ri «opr.i le con tiw eraie  tra  la Sede A p "  e 
la  Rep“  di Venezia per li confini «li A riano e  «li Loreo. — C. eh ., *cr. 
saec. xni. In fol.

A  I  3L  [F o ttìo  C higi] le t te re  a fam iliari, dal 1632 al 1617. —
C. eh ., an ep ,, itu toyr., scr. saec. xvii. In fol.

A I  32. [F a b io  C h ig i] Lettere a diversi, «lai 1626 al 16i:t. — C. eh ., 
titu lo  carens. au log r ., pra«*d. ann. In fol.

A I 39. [FW rio C higi] Lettere a Don AugtrMo e lH»n Agostino Chigi, 
«lai 1618 a l 1651. —  C. eh ., au ingr., praed. In fol.

A I -IO. [F a b io  C higi] Lettere a I*»n M ario Chigi, «lai 1611* a l 
1651. —  C. eh ., antni/e.. ip*. annomm. In U*.

A I  42. [F a b io  C higi] Memorie, note e polizze circa I tro tta ti «Iella 
paoe in Munater dal 1614 al 1619. —  C. eh ., am togr., «aec. xvn. In 4*. 
(O fr. p. 80 m. c ita to  mme Diarium).

A II  27-29. [FV.bio Chigi] Rezi «irò «li lettere ¡«-ritte a varj per*«- 
napjri dal 1632 al 1652. racrol te in tre tomi. — Viro rum iwlex »iuguli» 
libris praemiuitur. — Codd. eh., «li«1!!*  anni« set. In W.

A I  44-15. [F a b io  C higi] B pisto lan im  latin.» ni in ab a. 16*» a«l 
a . 161* va ri U n  loris datanim  a r ia , in dno ««lumina d iv isa : utrique 
eorum, ad qnos litiottoe ucriptae sunt. in sta  littera« Index p raecu rrit;

Pura, Storia iti Papi. X IV , t 33
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interni iscentur quaedam italico  et gallico sermone exarata . —  Cod. ch., 
nncp., scr. praedietis anni». In  4°.

A I I  3*5-40. IiCttere e c ifre  di Palazzo a monsignor [F a b io  C higi], 
vescovo di Nardi. Nunzio per la pace generale a M unster in V estfalia, 
dal 1029 al 1651, in X I  tomi nu.m>lte. —  V iri, qui scribunt, singulos 
tomos praeccdunt. — C odd. ch., au tog r ., scr. saec. xvn. In  fol.

A II 47. Registro di c ifre  di Seg retaria  di Stati» a monsignor Chigi, 
arcivescovo [ ! ]  di Nardi e Nunzio apostolico a l Reno, dal 1640 al
1651. — Scribi'ntium  index praem issus. —  C. Ch., scr. saec. xvu. In  fol.

A I I  Hi. Lettere della Congregazione del S a n t’Oflizio a monsignor 
[F a b io  C higi] Nunzio di Colonia, ed in specie c irca  il miatrimonio del 
duca di Lorena, il G¡anneriio e le  m issioni di Olanda, dal 1639 al 1648. 
Aliquae la tia e  e t galliae  im m istae. —  C. ch ., au tog r ., scr. saec. xvn. In  fol.

A  I I  51 52, I I I  53-69, R  1 1-3. le t t e r e  su varie m aterie scritte  in 
diversi tempi laid Alexandrum  V II ,  dal 1620 al 1654, in X I I  tomi rac
colte. —  C. ch., scr. saoc. xvn. In  fol.

B  I  -1. C ontarin i, Aih-ise, Venetae reipublicae ad Romanain a ulani 
legatu s: L ettere  scritte , ila ’ 13 agosto 1649 a ’ 29 luglio 1650, ad Alessan 
dro V I I ,  m entre era Nunzio in Colonia. —  C. ch., scr. saec. xvn. In  fol.

Q I I  46-19. L ettere a varj personnaggi. brevi, decreti, rekizioni, e 
soritture su varie  m aterie i>olitiche, did 1643»all 1644, r ip artite  in IV  tomi. 
A lia  latine, a lia  gallice  s c r ip ta ; singulis tom is m ateriarum  index prae- 
flxus. Index IV . tom i est F a b ii Ohisii manu exarutus. E pistola« et ora- 
tionns aliquonun viro rum litte r is  illustriun i m ista» reperies. — Codd. 
ch., an ep ., scr. saec. xvn. In  fol.

l i  I I  54. S crittu re  diverse sp ettan ti a l tra tta to  della pace di Colonia 
e di Munster. —  M ateriarum  index praecedit: haec italo , iHa gallico 
sermone exarata . —  Saec. xvn. In  4*.

<¿111 57. S crittu re  per la pace generale delle due corone di F ran cia  
e di Spaglia in Munster, d a ll’a. 1644 al 1649. Ingoiala note, pracm issa 
et a liae  passim  inw rtae manu F ab ii Chisii. —  Sa««, xvu. In  fol.

Q I I I  5S. S crittu re  per la  pace tra l ’im peratore e ri Re di F ra n cia  
in M unster d a ll’a. 1614 a l  1649. Logendne notae scrip tae  manu F a b ii 
Chisiii, pleraque gallico et la tin o  scrip ta  sermone. —  Saec. xvu. In fol.

Q I I I  59. tiene randa, comes et Ilispaniarum  Regis legatus et a r 
b iter in pare M onast«rii firma mia : Lettere spaglinole per la pace di 
M onster, dal 10-15 al 1019, a F ab io  Chigi. Accedunt nonnulla«' Im pera- 
to ris e t G alli m in istri epistolae ad eundein. — In fol.

Q. I I I  60-63. S crittu re  diverse del tra tta to  di M m i-ter. dal 1649 
al 1650. raccolte in IV  protocolli. Praeoedunt nonnulla ab  a. 1638 ad 
1613. Omnia kitine, ita le  e gallici1 exara ta . —  Scr. sacc. xvn. In  fol.

Q I I I  65-66. T ra tta ti, concordati e 'lettere diverse p«r la  pace di 
Munster. dalPa. 1610 al 1646, raccolte in due tomi. Singulis m ateriarum  
index prnemissns. —  Scr. saec. xvn. —  In  4*.

Q I I I  69-77. Scrittu re , tra tta ti , editi, a rtico li, rim onstranze, pro
trate. le ttere  e cose sim ili per la pace di Munstnr, dal l a. 1644 al 1649, 
divise in IX  volumi. A lia la tin a , a lia  ita la , a lia  gallica . In I* vol. inter 
seruntur nonnulla poetica et aliqua in hoc et in  ultim o F a b ii Chisii 
manu scrip ta ; praeter quatuor prima, cetera indicetu m ateriarum  ha- 
bent praetlxum. — Saec. xvu. In  4*.
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F a tto  l ’elenco di tu tto  il m ateriale della biblioteca Chigi e anche 
di quello d ell’ArcM vio Segreto Pontificio, il prof. dott. K ybal, api*là- 
candosi a l lavoro con grandissim o zelo, cominciò a fare  copiare tu tti 
i documenti di qualche importanza, a spese del m inistero della pubblica 
istruzione austriaco . E  si andò avanti così rapidamente che il Dengel 
nel suo lib ro : « L ’istitu to  storico austriaco a Iioma 1901-1913 » (Vien
na 1914) potè esternare la  speranza che se ne comincercblie prossim a
mente la  pubblicazione. Ma intravvenne la guerra mondiale. Spero 
sempre che, m igliorando i tempi, si troverà il modo di proseguire 
la pubblicazione iniziata con tanta fa tica  dal Prof. Kybal. Appunto 
per questo io mTastenm dalla pubblicntione di rapporti isolati.

3. Paolo Casati 8. J .  su la conversione della regina di Svezia Cristina.1

19 noveratili- 10.V.,

Al M. R . P. ni C hristo  P . Fnui«® Itonelli della Compagnia di Uiesù.
Non passo lasciare  di sodisfare a lla  giusta curiosità di V. it. che 

ha desiderato dS sajw re in ristre tto  e brevemente, con qual progresso 
sia andata la  ircsolutione della S er“  Regina di Svetta di lanciare il 
regno e  fa rs i catto lica . Ecco dunque brevemente il fatto. Cominciò la 
liegina internam ente a dubitare di molte cose della setta Luterana, « 
tanto più, quanto meno le  vedevm spiegate dalli suoi P astori (che coai 
chiam ano colà li predicanti e m inistri), onde con maggior attentione e 
diligenza studiando ne* lib ri di quella setta, tan to  più si confermò ne’ 
suoi dubii, e perniò con sollecitudine e straordinaria agitatione di 
mente si diede ad inform arsi di quante sette sono inai state , e per tro
var se in alcuna potesse acquietarsi, et in questo occupò lo «patio di 
cinque tumi continui non mancando di conferire con jsrt dotti homini, 
che colà capitassero, anche da lei ch iam ati; ma non ritrovando sodi- 
sfattion e in alcuna, s i risolse di seguire quolla. in cui era allevata , s t i 
mando che dal canto  suo bastasse noU’opre seguire In tutto il dettame 
della ragione, nè fa r  cosa, di cui potesse giamai a rro ssirs i; p arrele  di 
haver trovato quiete, e  cosi stette  due anni in circa  ; ma il Signore Iddio, 
che vedeva la  sita buona volontà, volle illum inarla n^D'lntelletto con 
(incitar di nuovo la sollecitudine per trovar la vera fede. S tav a in questa 
anzieta. quando giunse a Storkolm  un "a m i« sciatori- di Portogallo, che 
seco condii!*-va due P adri della Cootp. di Ow>4, uno «le’ quali era il 
P . Antonio Macedo, che «irviva d'interprete all'am ba sriatore  con 
sua Mu : quesfoccasione di tra tta re  col Padre fece che ha ltegina lo 
scoprisse per huomo prudente e fidato: onde amicurandosi «Iella di lui 
secretezau ne spera mio d'haver m ai piò sim ile orrasione, s'indusse a 
persuaderlo di p a rtir  nascostam ente, ut a ll ’improvfao alla  volta di 
¡toma, consegnandoli sue le d e i*  indirizza!*- a l P . Frane. Pierolomlni

i  Cfr. Parte I di questo voL p M 3 « . EaUitd io R asur III 01«.. 1*3• g», 
Su Casati v. Aacacraot/rz 1 4T1 ; fk>wwcarooia. II 790 s .  IX 2».
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G enerale dell« Compagnia, nelle quali lo richiedeva che mandasse doi 
P a d ri, e nominatlamente li voleva Ita lia n i, co’ qu ali potesse conferirti 
alcune cose di religione«, dando intentione di fa rs i ca tto lica , reconosciuta 
eh’ b a res i»  la  verità. Giunse il P . Macedo a Roma sul fine di Ottobri* 
ilei 1651, dove trovando morto il P . Picoolom ini, diede le lettere al 
P. V icario , che bora è G enerale. E g li te apri, et essendo quelle in lingua 
f itiiiciwe fam iliari ite ima a lla  Nefriti a , le confidò a l P . Anat Assistenti- 
di F ran cia , col quale e cdl P. A ssistente d’ Ita lia  e P . Segttetario con 
miltò per elettiione ili chi dovea m andarsi, et a  me toccò questa buona 
fortu n a; e si scrisse acciò da Torino si spiccasse il P . F ra n a  ile Mh 
lin e*, e venisse a trovarm i nel luogo assegnato. P a r tii  ulti 22 di No
vembre ili q u e lla  uno 1651, et accompagnatomi j>er strada col I*. Maline> 
arrivanuno a Stockolm  il giorno di S. M attina 1652, c irca  il qual tempo 
S. Mtà ci stava appettando, conform e la quello che ila Roma se l ’era 
wiritto. Furono frequentissim i e d i molte bore |>er volta li colloqui! 
(trovando la  prudenza di S. Mu l ’opportunità del tiiiupo e del luogo) 
et assicuro V. R . cjie ho visto con evidenza gli effetti della divina bontà, 
la quale inunodiatameitte scioglieva i nodi inestricab ili che tenevano 
imjK“(niatta la niente dril-la Regina, et operava molto più nel cuore di 
quello di fuori apparisse. E lla  havea tan ta  cognizione delle cose della 
religione cattd lica , che non havea m estieri d’istruzione, sgom brate le 
nebbie de’ dubii che ha ve va intorno ad alcune cose p artico lari; e la  
perspicacia del suo ingegno, a iu ta ta  da una sin goiar gratin  dello Sp i
r ito  Santo, iacea «¡he in un colloquio si | Hit esse d iscorrere di molte d if
ficoltà , alle  quali date che liavevamo le  risposte, che il S igT Iddio ci 
suggeriva proportionate a lle  interroga fiotti, lasciavam o ‘he il S ig" Iddio 
pefettiouasse l ’opra che havea com inciata. E lla  finalmente alla  fine 
d iaprile si risolse d abbracciare la  santa fede catto lica , c  perché già molto 
prim a havea pensato a ciò, ch'ella dovesse fare in evento che a ciò si risol 
vesse, e t in caso «ile senza pericolo della -sua sa lu te  non jtotesse con- 
ginngere a llo  stolto reale la  vera fede, vedendo non «»ser possibile in tro
durre nel itvgno (la religione catto lica . m> ferm arsi nel governo di essa 
senza |x*ricolo di fa r  cosa ripugnante albi protestai ione della vera fede, 
chiaram ente disse, che voleva rinunciare al regno, e  disdegnatone il 
modo, subito spe«U me verso Roma, acciò per mezzo «lei P . nostro S e lle 
rai«« si rappresentasse a Nostro S ig "  l mioceni io X  di tei. meni, et acciò
10 p igliassi alcune in forniti t ioni sp ettan ti a questo. P a rtii «li Stockolm 
con suo passaporto sul princip io di Mkiggio di queU'anno, ma non po- 
teiKlomi d ar lettera per Sua S a n tità . {»oii-M non era gionto certo cor 
riere, ch 'ella aspettava, mi commandò le aspettassi in Nambourg, uni 
tardam lo b a rriv o  del corriere, con lettera  delli 21 di \hi«rgio m'impone, 
che p artissi con una sola sua lettera  al P . Generale, ch'em lettera di 
crethuiza a  quello, ehe io liaverei esposto, ma con «"»precisa r is e r ia  di non 
parlarne con N”  S ig " , sim-hi- non r im e s s i  le lettere ch’ella mi havria 
mandato «  Roma per mezzo del P . M alines, ehe pensava doversi spedire 
d«»|*o 15 giorni. Non «iwiparve mai il P. M alines, nè le lettere, onde »¡le
d iti g l'a ltr i negotii commemtmi, et havute le  inform ationi n e .w sarìe . 
paìrte «Ielle quali s ’hebbero <laH'E“ ° Chigi ora X "  S ig "  Alessandro V II ,
11 quale unicamente era consapevole «lei butto sin da principio, p artii 
sul fine «li Settem bre «la Roma, et «"ssendomi per strada per varie con
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tingenze tratten uto , giunsi a lla  fine del 1115:2 a Xambourg. Iv i trovai 
lettere di S . M'* che m'ingiongevano «li non p assar a v an ti: avvisai del 
mio arrivo  e ricevei ordine di mantiiire le inform ationi portate e d’aijx it- 
tare M P. M M im *; ma t’’mando questi, finalmente hebbi licenza di 
tornarmene in Ita lia  c irca  la metà di Marzo 1653, et il penultimo di 
Gingilo p u n si d i ritorno a Itoma.

Mentre nell’estate  «lei 1653 io era di ritorno a Ron(a, p u n se a 
Stockolm il S igr I). Antonio Pim entel inviato dal Re di Sp ap ia , che 
*eco havea il P. d ir lo  Manddracheidt della nostra Compagnia, et ani-
1 >e«hie riconobbero il I*. M alines già da loro conosciuto in Diandra 
molt'anni prim a. In progr«**» di tempo 8. Mu prose confidenza nella 
prudenza del Pim entel, e conununica tagli la risolutione di lasciare il 
regno per fa rs i catto lica , e che prima di venire «  Itoma volea ritirar« ! 
nelli s ta ti di S. M'* C att“ , dovea I». Antonio nn<lare in llispagna » rap
presentarlo al Re. Ma non potendo egli a ll'h ora andare, si prese iiqte
di ente d’inviare un Padre Domenicano Spagli uolo, il quale, quand'io 
era in Svetia . stava iin Ooppenhagen cappellano «lei conte di Kelsiglinlo 
am basciatore di Spaglia appresso il Re di D anim arca. Se questo Padre 
fosse chiam ato a punta o ivi si trovasse a caso, non lo so, jiervhè giù 
erano molti mesi che in'ero p a rtito ; n  lui, «m ie a Religioso prudente 
che havria  p ia n ta to  il (segreto, fu «-oniiuunicata l i  risolutione già presa 
dalla Regina, e fu sjtedito in Spagna, dovendo jhn-o dopo seguitare 
D. A ntonio; ma questi tardando la sm  partenza, al liuto»* Malines, che 
al fine di Marzo dovea venire per ritornare meco in Ita lia , mandò la 
Regina online di passare in Sp agr» , d’onde fu di ritorno a Roma al 
fine di Giugno 165.’!.

Xon slwva la  Regina otio*a |*-r l'ewteentione de' suoi dix-egni, e 
già inviava la sua biblioteca, «tane m'avvisò con lettera di Agosto 1653, 
e con a ltre  lettere scritte  al P . G enerile  mostrava grandissimo «lewi- 
derio di venire a fine de' suoi d k aep ii. sempre a-sicurandori della «un 
costanza e della i«rontezza per superare ogni difficoltà- Quando final
mente con una delli 26 «li Febbraio  lff i l  scritta  da l psal tu tta pi«*nm 
d’allegrezza mi avvisò di haver conehioso la sua rinuncia del n-gno, e 
che con pretesto «Mie acque di Spali »aria venuO» in Fiandra il che 
s 'essepii o«»m'è noto la tu tti. S i tratt«*nne q u a lc h e  tempo in Anversa, poi 
am bita a Brusellns immediatamente avanti la festa <tt N atale ristesso  
anno 1651 a lla  presenza «lei Ser“  Arciduca Le«jpol«lo. del «nmeral conte 
Monteciiccoli. chiam ato da Vienna «lalla strm a  Regina, di D. Antonio 
Pimentel e I>. Antonio «le la Coeva fere priva tan n ate  la professione 
dell» fede c jilto lica . E  perchè molto si pnvmeva che la cosa si communi- 
casse «  quanti meno si poteva, gindicorno di non chiam are a ltr»  per
sona ecdesiflatica. hav«wkxri ottenute le necessarie facoltà per il Padre 
Domenicano, ricondotto di Spagna dal Pim entelli per segretario suo 
<Mn'amhnsriata: e questi poi ha sempre segretamente servito la Regina 
«la cappellano e di confessore. Q uest'estate poi «W 1655 seriose la Re- 
gina a X"> Sig** A lessandro settim o dando a Sua S 1* p arte  «Iella riso
ninone f  <Ji venirsene tt Roma, e si rom vrtò che uscita «la luoghi mi-sro- 
la ti d 'eretici, in Inspruck facesse putii icu profeswUjne della f«|e ca tto 
lica. com'ella ha fatto  all« 3 di Novembre, con quelle circostanze che 
per esser note a V. R. non giudico «li replicare, bastamlomi <-on quest»
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sem plice e breve racconto di liaver soddisfatto al desiderio cbe ho di 
d ichiararm i.

D. V. K.
dal Collegio Romano li 19 Novembre 1(>55.

U m ilissim o nervo ne.l i4igr" 
P ao lo  C asati 

•Iella Compagnia di Giesù ».

Copia contemporanea nell’A r c h t v l » d i S t a t o  di  M o d e n a ,  
Documenti di S iati Ettori, Svezia, B*» I.

4. Parere del P. Sforza Pallavicino per Alessandro V II 
su i benefici dei nepoti.1

9 maggio 165fi

1!ingrazia |xic la  fiducia del papa. D iscussione dei motivi in favore 
e contro la chiam ata dei n«poti. Q uindi:

« P er e v ita r i n a rra ti incomodi dell’una e  d etl'a ltra  parte io non 
veggo a ltro  modo se non quello che le accennai nell’ultim a udienza, cioè 
che la S u  V . col pubi ira ne 0« risolutione di chiam are i (»ignori suoi pa
renti prom ulgasse anche una Ixdla g iurata  da lei e da tu tti i cardinali, 
la  qual è necessaria ta due cose: l'una sui Hssicunw il mondo della sua 
fu tu ra moderazione, d ella quale non si fidarà m ai in a ltra  m aniera, 
havendo valuto questo primo passo ed anche d’esempio degli anteces
sori, ciascun de’ qilalli ha com inciato protestando d i voler esser moderato 
e poi ha dato in eccessi. L ’a ltra , obligare i successori all'im itazione, 
g ià che un motivo principale della chiam ata è lasciare  un esempio 
im itabile.

In  questa bolla si potrebbe prescrivere quello che i P api al più 
dovessero d ar a i loro p arenti, non già con tan ta  strettezza quanta 
V. S 1* disegna rispetto a se. perchè io stim o che a questa i pontefici 
non siano ob ligati, ma dentro a quei concetti, t r a  quali si custodisse 
insieme la discrezione e la  edificaaione, aggiugnendosi che quando fusser 
più il suc<<essore, debba rito rlo  con tu tte  le albre cautele, per le quali 
liabbiaiuo vellute osservate le  bolle di P io  e di S isto .

O ltre a ciò dovrebbe contenere la  medesima bolla che non debbano 
i Papi promuover al card inalato  alcun de’ loro parenti se non dopo 
tanto  tempo di vita clerica le  e di prelatu ra, il che sarebl>e di grand'edifi
cazione per molti cap i e tettrebl»e in officio fra  tan to  quello, il qual suol 
poi esser l'a rb itro  del pontificato e darebbe commodità al l*apa et agli 
a ltr i  dì <t>noacerlo nell’esperienza. E se V. Su non provale a questo 
con bolla da se g iu rata , non potrà difendersi ella medesima dalle vio
lenti istanze de’ principi, i quali penswranno di guadagnarsi il signor
D. F lav io  con « frap p ar d alle mani dì V. S 1* in poche settim ane un 
capitello per lui. E pure la sua gioventù e l'essere sta to  fin bora seco

> Cfr. Parte I  di questo voi. p. 32»l.
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lare  non piar che lo feruta m aturo a questa dignità nè secondo l'idea 
di C risto  nè secondo di quella della S<* V. E  finalmente converrebbe 
statu ire  in  questa bolla che a sì fa tti card inali non s i potesse dar più 
che una en tra ta  ragionevole, ]M*r esempio di 12“  scudi, il che sarebbe 
di gran consolatione tal Collegio.

Terzo potrebbe V. S u  ordintare che i signori suoi congiunti t r a t 
tassero con assa i m inor a ltu ra  che non hanno iUsata i passati nepoti 
de1 P ap i. I l  che cagionarebbe edificazione e t  amore. E  ciò senza verna 
pregiudizio, perchè non essendo quella magniiion scena de’ nipoti de' 
Rapi durabile dopo la morte del zio. è meglio m etterli in posto d'onde 
poi non debban calare.

Q uarto. Potrebbe d ich iararsi fa  S. V. publicam ente in concistoro 
che da’ card in a li, li quali ella  è per fare in sua vita, non richiede J>er 
gratitudine che ne' condkrvi futuri seguano a ltr i d ie C risto, «anzi che 
riputerà in ara ti a lei quelli che procederanno Ivi con a ltro  rispetto.

Con qtKtsti concetti ni la  chiam ata di quei signori può riuscire utile 
e non dannosa al governo nè scandalosa al cristianesim o, anzi d'edifi
cazione ».

B i b l i o t e c a  C h i g i  i n  R o m a  C. I l i  70 p. lSftl.W

5. Istruzioni per Baldeschi. nunzio di Svizzera.1

1086

« . . .Q u e l l i  Pontefici «he mossi da sm isurato zelo stabilirono che 
sotto pena di scomunica non si dove*«* p ra tticar cogli eretici, non ebbero 
m ai la m ira d’includer coloro che dovevano affaticam i alla  loro con
versione: e t in fa tt i come è possibile di t ira r  gl'himetici a lla  nostra fede, 
se non ai prattiOano. se non si conversa con essi loro?

lo  non dico «he V. S . entri a tra tta to  alcuno con i Cantoni pr<  ̂
testan ti, nè com unicar con i loro deputati; ma bensì di levarsi ogni 
scrapulo di conversar con i loro ¡»articolari, et è certo che quei X untii, 
che sono s ta ti li più r»*tinenti a  fa r  ciò, sono quelli che hanno meglio 
riuscito  ne' nogotiati e  che hanno rotto e non risarcito  i tra tta ti» .

Conviene conosoer prima gl'immoti particolari deglhuom ini, chi vuol 
b e n  negotiare cogl l i  uomini p u blk i delle nationi; che però I I  «invernar 
di quando in quando con le persone civ ili «lei Cantoni p ro te sa m i e 
l'ord inare a lli  suoi domestici che faccino lo «tesso, non può portar 
che grandi avvantaggi a lla  sua Nunziatura, perchè in questa m aniera 
im parerà a conoscere li loro hum ori: sopra di che le sarà più facile 
di fom lare quel tanto  «The «lere n«*g»tiare.

O ltre a questo, conversando V. 8 . li  pPotè*Santi con quella genti
lezza e prudenza che sono sta te  sempre naturali alla sua persona, 
p ortarà un gran beneficio a lla  nostra religione medesima et a p rir*  
tanto maggiormente la strada a lla  conversione di quei |>opoli. quali

> Cfr. Parte I di questo *oi. p. 417
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hanno impresso nell'anim o, come ancora tu tti jil 'a ltr i protestanti del 
i i io ik Io, il cattivo  concetto che noi habbiam o di loro e l'avversione chi- 
verso di loro hanno i nostri popoli, che si muovono, se non per altra , 
|x-r questa ragione ad odiarci e a s fa r  costanti a lla  loro durezza; onde 
bisogna con la  frequenttaitione d isingannarli a puoco r. puoio della opi
nione che hanno che noi li odiamo, e farg li conoscere che il nostro 
Immoti; è contrario a lla  loro imaginiitione. Così, se una volta saranno 
spogliati della avversione che hanno per noi, si renderà facile  il modo 
d 'istru irli nella nostiti d ottrin a , particolarm ente nei punti che e*si 
ignorano e che noi siam o oldigati di fa r li  conoscere.

Non sono 20 anni che alcuni deputati d’tin certo luogo d e l . . . ,  che 
non voglio nomare ]«ir qualche considerai ione, andarono per negotiare 
nella corte d'un principe d 'alto  grido, ma quello eh'è più curioso, essi 
avevano in trapreso la d ep u tatone con ferma speranza di guadagnar 
tutto, perchè s'im aginavano questa corte  piena d'h uomini di puoca 
iisperienza, et eccettuatone un solo, m ettevano tu tti g l'a ltr i alisi doz- 
zena; e pure li m inistri di questa corte per lungo spailo di tempo si 
erano assu efatti nel tra tta re  con li m inistri di m olti principi ne- 
gVufTari e negotiati più im portanti dell’E u ro p a ; et essi non havevnno 
mai negotiato a ltro  che qualche causa civile di diece scudi, o per lo 
più essercita-ti a condannare alcuna puttanella aiUa fru sta ; tanto j»iù 
che essendo resta ti puoco meli che due mesi in «letta corte, si viddero 
loro stessi lig a ti con quei medesimi lacci, con i quali credevano ligar 
g l'a ltr i, e posti in un labirin to , di dove non poterono svilupparsi che 
con puoca l<»ro riputazione e con danno notabile del loro principe.

Som igliante cotta successe ad un nostro Monsignore astiai bene 
conosciuto «li V. S„ il quale nel pontificato di Crimini V i l i  fu eletto 
|wr esscre ita r  la X u ntiatu ra nella Kvissa, che abbracciò volentieri, 
l»avemln ancor fg li negl'alTari politi. *i maggior fumo che arrosto , «>ssen- 
«Icts-i (tosto in testa di poter ridurre in lireve tu tta  la  p arte  heretica 
in catto lica e tu tta  la catto lica  obligar a riconoscere il l*ontefi ie per 
a rb itro  sovrano «li tu tti jil'a ffari civili e crim inali de’ Cantoni. Foni fava 
questi suoi pensieri e ventose in traprese sopra alcune liistorie vecchie 
lette  iki luì e so|«ni certi rapporti interessati r ife r iti più tosto per 
rìdere che per a ltro , quali gli havevano preoccupato lo spirito  e ridot
tolo a credere che gli Svisceri cro no burnii ini di grosso legname, mer- 
'**naru della loro vita ¡stessa da loro orilinariam ente venduta per denatri, 
ignoranti «li lettere. ptlOco assidui n e lli lettura dei buoni lib ri e costn- 
m ati ad im briaearsi dalla m attina fino a lla  s«>ra: che però stim ava 
egli facile  di guadagnar tu tto sopiti lo sp irito  di huomini si fa t t i ;  
onde nel viaggio in quelle parti andava «licendo a«l alcuni suoi più 
confidenti che spettro» in btvve di poter mettere i S v i--eri tu tt’ìnsieme 
in un fiasco.

Ma giunto a lla  gìuris«litìone della sua X untLitura. trovò le cose 
molto «lìverse «la quello egli si era immaginate. «* in cambio «li m ettere 
lì Svi*z«‘ri in un fiasco, si vitkle egli incile-imo |s»sto «tagli Svizzeri 
in una scato la , e in tre anni di X u ntiatu ra non potè mai spuntare 
alcuna cosa che futtse favorevole a lla  Sc*le Apost., e pure i Svizzeri 
spuntarono molti punti in loro favore et in detrim ento di Roma, che 
non havevuno mai potuto <»rten«flv in tempo d ellV ltro  Xuntio. Onde.
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ritornato doppo questo pur buon m inistro a Konia, andava dicendo per 
tutto, ohe «sili Svizzeri erano grossolani di nome, mia non d’e ffe tti» ; et 
è certo ehe questa carica  lo lece  iperder molto di stin&i, e non jht a ltro  
forse se non perché si era  addormentato sopra la  sperando! di dover t r a t 
tare con popoli irozzi e  di puoeo valore; che è un grand'errore proprio a 
far perdere m olti m in istri, quali devono s«in*pre im m aginarsi di dover 
uegotiair don li uomini molto più esperti «li Ioni, perché «lunsPa immagi
nai ione l ’obligliera a stud iar sempre più le maniere dì ben negotiare.

Sono veramente li Svissori puoco inclinati a lle  lettere, |wché il loro 
m estiere ]irincipale é quello «lei l 'a rm i; ad ogni iuimIo vi trattengono di 
buonissime università publiche, dalle quali sono usciti sapientissim i huo 
mini, ma in  picciolo numero, esscmlo vero ehe generalmente il loro sp irito  
non è del li  più so ttili  del mondo nè dei più «perniativi della te rn i, con
servando non so che di rozzo, che si erede generato <lall*H«pn‘ZBe di tante 
montagne ehe circondano quel |iaese. Ma, sia come si voglia, ha vendo da 
qualche tempo in qua introdotto il costume di fa r  viaggiar la gioventù, 
hanno dato con questo quasi un 'altra natura a quel luogo, e con la pnit- 
tica delle nntioni stran iere  si sono cord bene assottig lia ti che feti presente 
sorpassano nella finezza qiéisi tu tti g l'a ltrì (popoli di Kuropa. Onde un 
(vrto m inistro  di sperim entato valore che haveva lungutimntc negotiato 
con quelli Cantoni, si lasciò intendere che qu<-»ti |h ipoli erano divenuti 
tanto  so ttili, che bisognava stracciare  i fogli di tutti quei libri che li 
descrivevano (per grossolani. E t  io ho inteso dire i d  un Francese, che al 
presente era più fa c ile  d'ingannare un cattivo Spagmiolo che un buon 
Svizzero. E t  in questi sentim enti s'acconlano molti a ltr i m inistri che 
negotiano con detti C antoni.

Bisogna di necessità confessare esser questi popoli molto prudenti 
et accorti nel m aneggiare i loro interessi, e dicano g l'a ltr i quello che 
vogliono, giachè hanno saputo m antener*! per si lungo teni|>o in Hliertà 
e vivere nel mezzo d'una diversità si grande di religioni oon tanta quiete 
tra  di loro, o ltre  che sanno cosi ben fare i fa tti loro, che i più gratuli 
principi d’Europa con solenni am basciate li ricerrano per confederarsi 
con essi loro, e li trattengono con buone somme di danaro, e tra  tante 
rotture tra  F ran cia  e Spagna hanno saputo benissimo e con molto inge
gno m antenersi con ambe le parti, cavar dall'nm i e «JalIViltra immensi 
teoori. e ben spesso per ragion di politica si sono dati a contrapesar la 
b ilancia, potendosi d ire che la  liberta d ell'Ita lia  è stata più volte man
teunta dal valore e prudenza delli Sv isceri: n«‘ queste coae Mi operano 
<*be «l.i grandi g indicii; essendo vero che sotto una «cattiva «conta si na
sconde «pesso un dolce f r u t t o . . .» .

A r c h i v i o  « e s r e t o  p o n t i f i c i o  X musimi, é i r*Tlc 242 Stl-SM .

m . . .  Iwi m alilia  li umana *  cresciuta et aw an zata  *1 oltre, che molti 
principi e senati de' più cattolizzanti si vanno allontanando con ogni In
dustria da quella continua obbedienza che «loverrbben» prestare alla  He«le 
Apost.. e  ¡per lo più tengono a gloria di allontanare il Pontefice da tu tti 
li lon» negotiati, et. in cambio di «ottomettersi a 'su o i consigli paterni, 
non vogliono neanche conunnnicarlt quel tan to  che da loro »itami ha- 
vranno negotiato con » Itr i . *cu*an«l«»»i « hi d ire che il Pontefice non «l«n-e
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ing erirsi nelle m aterie  di stato , ina in  quelle cose d ie  riguardano l'anima 
solamente, come se non fosse l’anim a quella che dee condurre il corpo ad 
op rar bene, o  che fusse (possibile la  divisione di queste due p a r t i; e già 
ai sa  che ultim am ente nel tra t ta to  di pace tra  F ra n c ia  e Spagna li pie- 
nii>otentiarii da per loro accommodarono tu tti g l’artico li e, quel che più 
im(porta, anco in ciò dove vi andava (F interesse del P ap a , senza che gliene 
p a rti ci passero cosa im m aginabile, essempio invero di m olto pregiuditio 
tulla grandezza della Sede Apost. e t a lla  M aestà pontificia, perdhè dicono 
gl’a l t r i :  Se il M azarino, che era  card inale e per conseguenza obligato a 
p o rtar inansi g l'in tcro-si «lei Pontefice e t a render la  M aestà di questo 
di maggior riputazione, non volse nè meno che si sapesse che egli havesse 
parte alcuna, a ’ tra t ta t i  di quella paoe procurata m olto tempo prima dal 
zelo dello stesso  Pontefice, ]>erchè perm etterem o noi che detto Papa s'in 
troduca « ' maneggi politici de’ nostri s ta ti e  consigli?

Li Cantoni p ro testan ti, che «anno molto In*ne questa puooo buona 
dìspositionc de' principi ca tto lic i verso la  Sede Apost., ne godono som
mamente, essendo un punto di gran conseguenza a l  loro mantenimento 
che la  M aestà del Pontefice perda di concetto nel mondo e che la corti- 
di Homa non sia  chiam ata a p arte  d i alcun m aneggio; onde, come già 
ne ho toccato qualche cosa, studiano ogni indu stria  per d ivertire i Can 
toni catto lici e fa r li  risolvere a fare  le cose da per loro, w n a i mescolarvi 
l ’ au torità  del P ap a ; e fortificano questi loro cousigli con gl' essempii 
de’ prìncipi ca tto lic i medesimi. Ohe però V. S . deve s ta r  con gl’occhi 
ap erti in questo p artico lare, perchè, se una volta s’impossessa qualche 
sin istro  concetto del Papa nella mente dell! 8  vis se r i, potrebbesi in breve 
rinversare tu tta  la  religione in quei paesi. Certo è che tra  tu tti l i  prin
cipi del oh rist innestino non se ne trova alcuno che sia  p iù  ossequioso 
de Hi Svisceri verso la Sede Apost., onde bUognn saperli conservare pro
curandoli qualche avvantaggio col fa rg li vedere che l ’intentione di Ronfi* 
non batte  ad a ltro  che ad avvantaggiare sopra tu tti g l’a ltr i  i loro inte- 
nsssì, e t in fa tt i  converrà m ostrarlo con l ’opere.

F r a  le  m ani de’ O intoni protestanti vi sono un'infinità di beni eocle- 
s iastic i a lien ati e venduti d a 'lo ro  m ag istra ti a  m olti p artico lari, che li 
godono come proprii e  d ie conviene a nostro dispetto, per cosi dire, la 
sciarg lieli godere, non trovandosi alcun rimedio sino a  che la  Providenr-a 
D ivina non disponga le cose in a ltra  forma e non g li dia a ltra  faccia.

Il p a rla r  di racq u istar ta li  beni, ciò sarebbe il m etter tu tta  la  Svissa 
in rivolta, e t in questo sHnteressarebbero gl'Olandesi e tu tte  le a ltre  città  
ile’ protestanti, per le «onseguenie che da ciò ne risultarebl*cro a lor de
trim ento. Ben è vero che tra  lì contini d'alcuni Cantoni <*»t,tolici e pro
testanti vi sono certe cure e beni ili m onastnriì. che «ssi protestanti 
godono, quantunque confinanti con i te rrito r ii de' ca tto lic i: in che po- 
t rebbe V. 8 . adnprarsi per la restitutione, se non in a ltra  form a, almeno 
<wn la compra di detti beni, quando però volessero i-onsentire per levargli 
dalle lor i n a n i . . .» .

Ivi 242»..
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6. « La Vita di Alessandro VII » di Slorza l’allaviciuo.

Quando fu eletto Alessandro V II . lo Sforza l ’allavieino aveva quasi 
finito il  m anoscritto  della sua celebre S to ria  del C oncilio di Trento, di 
cui il  prim o volume venne pubblicato nel 1650. K jjli «i accinse o ra  ad 
un a ltro  compito di storiografia, «‘animciando una biografia del papa 
regnante, suo intim o amico fin dalla sua giovinezza.1 Purtroppo l’ojwra 
non fu com prata. I l  M uratori (ad a. 1656) dice che egli non avrebbe voluto 
continuarla perchè vedeva il papa tnopj»o favorire i «tuoi nipoti. Ma 
questo, creduto da tan ti a ltr i , non è vero, perchè appunto qmwt'episodio 
si trova iv i d escritto  molto diffusatnente. * I l  Pallavicino arrivò fino 
al line del 1659. Poiché il 10 novembre di quest'a imo «»gli fu crealo c a r 
dinale, non vi ha ¡alcun dubbio, che la soapensione «Iella biografia si 
ricongiunga con ta le  avvenimento, poiché essendo «-gli «xMciensioso ««1 
assumendo con lo «tesso rigore i doveri di »tori«» come quelli «li membro 
«lei sacro Collegio, i secondi furon da lui preferiti ai primi. Inoltre egli 
«enti le  debolezze della sua età. *

L a V ita  non fu continuata e. morto il Palla vicino M««antetuie il 5 Ali 
giugno 1667, rim ase fram m entaria per wmprc. • Nessuno pensò di pub
b licarla . se ne fecero però non po«*he «»pie, talvolta molto Inesatte .. 
X e troviam o nell’A rchivio Segreto pontificio (Coti. B o l o g n r l l i  3-16 347), 
nella biblioteca V aticana (Cod. O llob . 2571 25751, negli archivi degli 
A ltieri, A lbani, B arb e rin i,*  C o rsin i,* Chigi e nella blbliote«-a Ab*«- 
san d rin a .T L ’Affò * parla «li esem plari a Mantova e Torino, il Nova«*

1 C'fr. M a c ch i* . lì* lozioni fra II P. &f. Pallaririuo e I alilo Chigi. To
rino, 1007.

* Cfr. Parte I «H questo voi. p. .TA>«s.
* Il 12 luglio HW4 scrive Palla vicino ad Ang Correr: • I ji  sterilii* cWI» 

mia età e della mia cotnpl<“S8Ìone mi prwilcano. f i »  l'ultimo volume <!cUi mia 
Istoria, pur uscito ora a luce, sarà l’ultimo della mia peana *■ (Lettere III, 
Roma 1848, 171). Pallavlclno scrisse quindi pure la ama spleroUda introduzione 
alla sua < arte della perfezione cristiana » che venne in Iwe nel luglio IM I 
poiché egli si sentiva obbligato «di acri ve nr alcuna cosa indignata mera
mente ad onor di Dio» (Lettere I 28). Egli qui pure parla del cumulo degli 
affari che gli incombevano, c tr .  Luigi Beasi-Oa-Lueca In « t *  Proriiu+i éi 
Teramo » 1002. a. 42.

* La sua semplice e elamica Iscrizione sol l«viroenio la 8 Andrea al Qui
rinale In Forcella IX 120.

» CotL LTV 54 e 55. « Alexandrl VII de vlia prozìa liber primo.» et tertiua 
cum fragmentis libri secondi» nel 0*1 . Batti. » 7 5 . B i b l i o t e c a  V a t i 
c a n a .  Gir. Ranke IH  appendice X. 130. 11 quale, come di <vanx-to. non d  da 
alcuna segnatura. Tutto lo squarcio In Kanke è restato Invariato pare nelle 
edizioni successive, come avera già notato U Reumont (Ilia r J»B astica V. «3«) 
e quindi è del tutto antiquato.

* Cod. 173-174. 728-731
t Cod. I l  h. 9.
» Utmorie irg li  » rrU larl Parmigiani V. 15<**.
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n ' h a  t ro v a to  uno n e lla  b ib lio te ca  «lei G e su it i in  R o m a .1 C e rtu n i di 
q u esti m a n o sc r it t i hanno ta n te  lacu n e  che il  C ia co n in s  cred eva  ai chi t ra t
t a r s i  in  u n a  V it a ,  ma d i una ra c c o lta  d i n o tiz ie  p e r uso p r iv a to , cioè 
p e r  r ic o p ia re  g li even ti p iù  im p o r ta n t i .2 In  r e a ltà  la  V it a  d 'A le ssa n 
d ro  V I I  del P a l la v ic in o  è u n a  b io g ra fia  d i tolto v a lo re  sto rico , esauriente , 
e finem ente e la b o ra ta  s in o  a i p icco li d e t ta g li . N on se ne stam parono 
p rim a  che a lc u n i b ra n i s c e lt i , nel 18 37  il  p r im o , cioè la  d escriz io n e  della 
]M>ste d i Kom a 3 e nel 18 3 8  un a ltro , i l  v ia g g io  a Rom a di C r is t in a , re
g in a  d i S v e z ia . * L a  p rim a  ed izione com pleta  fu  p u b b lic a ta  a  P ra to  
nel 1839  in d u e  vo lu m i, se  ne fece  un a r is ta m p a  a M ila n o  nel 184 3 .

Sebben e l'ed iz ion e  d i  P r a t o  ci d ica  su l t ito lo  che sareb b e  « t ra t ta  
d a i  m ig lio r i m a n o sc r itt i e s is te n ti n e lle  b ib lio tech e  ili R om a », p u re  è 
m olto  in e sa t ta  e O tta v io  G ig l i ,  e d ito re  d i a l t r i  l ib r i  del P a lla v ic in o , ebbi; 
ra g io n e  d i in tra p re n d e re  u n ’edizione n u o va  b a s a t a  su  d i un m ig lio re  ina 
n o s c r it to .8 M a so p ra v ve n u ta  la  b u fe ra  r iv o lu z io n a r ia  del 1849, non «i 
s ta m p a ro n o  ch e 2 10  p ag in e  del p r im o  vo lum e, cioè i l  p rim o  lib r o  in tiere  
e il secondo fino a ! q u in to  ca p ito lo , tro n c a to  nel mezzo, dove s ì racconta 
com e l ’A s t a l l i  fu  c re a to  c a r d in a le .9 L a  stam p a  è  d ive n u ta  ra r iss im a . 
G iu se p p e  C a g n o n i, p ro fe sso re  d e ll 'U n iv e rs ità  d i R o m a e d ire tto re  della 
B ib lio te c a  O h ig ia n a , vo lev a  fa r e  un a nu o va  ed iz ion e  m a non tro vò  un 
ed ito re . K g li d ied e  U lto g r a n  p a rte  del su o  m a te r ia le  a l  p ro fe sso re  L u ig i 
R o ss i D a-L u cca  |ier g li o ttim i a r t ic o li  d i q u esti su « S fo r z a  P a lla v ic in o  
p ro sa to r e » , p u b b lic a t i s fo rtu n a ta m e n te  in un  se ttim a n a le  poco d iffu so  
(L a  P rovincia di Teram o, 1902, n. 27-52 ; 19 0 3, n. 1- 13 ) . A n ch e  io  r in 
g ra z io  il O ugnoni ] h t  ta n te  preziose  notiz ie  le  q u a li m i fu ro n o  u tiliss im e  
non so lta n to  j»er q u esto  stu d io , m a finche p e r tu tta  la  s to r ia  d i A le s 
sa n d ro  V I I .

I^a b ib lio teca  ch ig ia n a  co n serva  i segu en ti m a n o sc r itt i d e lla  « V i t a  
d i A le ssa n d ro  V I I »  del P a lln v ic in o :

* N'oraes X lft".
s Vedi CXACOXirs IV 741.
a tlescri alone del contagio che da Na.j»di si conuunnlcò a Ilmna nell'anno 

1QS0 e «le- snpKl provvitllmentJ ordinati nllorn ih» Alessandro VII. estratta ila Ha 
vita del medesimo che conservasi manoscritta nella bihllotecn .Villani. opera 
inedita del card. Sf. Pallavlctno, Komn 1S.17.

‘ I*eserizlone del primo viacvlo fatto a noma dall« retina di Svezia Cri- 
stloa Maria... e delle «eccellenze quivi «rute «ino alla sita partenza. opera 
•Inedita ilei p. Sf. Pallavirino. tratta da un manoscritto della biblioteca Albani. 
Homa 1S3S. La pubblicazione «lette occasione alla falsa opinione conrtivUw pure 
ila t*i.AREiTA (Crini¡Hit _V) che il Pallaviclno al>bin scritto una storia parti
colare di questa regina svedese.

* Vita d i A le»tandro V II. O pera turi/ita. pu bblica la  secon d o  la lez ion e dii 
co d ice  chip iano. tomo 1. Roma. Tipo«r:i(la della Società Kdltrice Romana. 1S49 
i O pere ed i le  ed  in ed ite d el card in a le  S fa r  za l'nlla ricino, tomo XIV. IMO: 
B ib lio teca  c la n ic a  sa era  a  s io  H acrolla  d i op ere relig iose d i ce leb r i a u to r i  
ed ile  ed  in ed ite d e l seco lo  xiv a l XIX. ord inata  e p u bblicata  da  O rn n o  iiii.il. 
secalo xvii. tomo X X X I1.

* Nelle parole: «F u  d'Iufinita atimiirazlone «Ila qual non visiea nel» 
(Kdlz. di Prato I 155).
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1)  K  I  l-ò, 5  vo lu m etti ¡u  4*;
—) D  I I I  40 e  47, 2  vo lu m i iu fo lio , p ro b a liilm en te  l'e sem p lare , c i 

tato  da l i ’A ffò  (ved i so p ra), del C a rd in a le  Im p e r ia li, venuto con a lt r i  
suoi m a n o sc r itt i n e lla  C h ig ia iia :

3 ) D  I I I  40, 1  vo i. in fo lio , in com pleto ;
4) non se g n a to : V it a  d i A le ssa n d ro  settim o  Ano a l la  s it i e lesione 

a pontefice, cioè  fino a tu tto  i l  secondo lib r o ;
5) D I I I  42, trad u z io n e  la t in a  d e ll«  V ita , p u re  in com pleta.

I l  p rim o  d i q u esti m a n o sc r itt i è senza dubbio  il  m ig lio re , Emto 
è l 'o r ig in a le  la s c ia to  «la P a lla v ic in o  nel suo testam ento  a l C a rd in a le  
F l a v i o , 1 1 1  q u a le  lo  depose n e lla  b ib lio teca rom ana ili sua fa m ig lia . 
I v i  il m a n o scritto  rim a se  d im en ticato  p «r m olto tempo. L u ig i M a ria  R ezzi 
fu  il p rim o  che ne fece  noto il  v a lo re .*  A nche il  (t ig lio  l'ap p rezzò  g iu 
stam en te e  lo  p ub blicò  n e lla  sua  edizione, m entre  l'ed izione di P ra to  è  
b a sa ta  q u a s i in teram en te su lla  cop ia  meno e sa tta  d e lla  b ib lio teca 
A lb a n i.

I  co d ici E  f 1-5  sono s c r it t i d a  d ive rse  m an i ma non c ’è d iffico ltà , 
aven d o  il  Pallla .vieino ste sso  in fo rm a to  il p ap a  che a cagione d e lla  su a  
c a t t iv a  s c r it tu r a  e g li fa re b b e  c o p ia re  il  suo  la v o ro  da c o p is t i . 1  C he 
q uesto  testo  s ia  in fa t t i  il  p iù  p regevole d i tu tt i, s i vttle d u lie  nume* 
rosse co rre z io n i d e ll ’a u to re  le  q u a li sono fram m isch ia te  con co rrez ion i 
fa tte  d a llo  s te sso  A le s s a n d ro  V I I ,  d i p ro p rio  pugno, il q u a le  ricevette  
d a ll 'a u to re , l'u n o  d op o  l 'a lt ro , i s in go li <<stpitali « le llo fiera . L e  c o rre 
zioni d ’A le s s a n d ro  r ig u a rd a n o  sp ecia lm en te le  d ate  <*1 i nomi, ta lv o lta  
anche e n tra n o  n e lla  m a t e r i a ;4 sono sc r it te  o nel testo o  a l m arg ine. 
P ecc ato  che u n a p a rte , s c r it ta  con la p is , non s ia  p iù  leggib ile , Dietim le 
co rrez io n i del p a p a  m o lti t r a t t i  fu ron o  d a l P a lla v ic in o  o r i fa t t i  o a g 
g iu n ti. I l  p a p a  v i m o strò  g ram i L-* im a accu ratezza c o rn v g e n d o  anche 
i p iù  l ie v i s b a g li. *

L a  b io g ra fia  d ’A le ssa n d ro  V I I ,  s c r it ta  d a l P a lla v ic in o , è d i a l t i s 
s im o  p re g io . lòssa fu fa t ta  p er cosi d ire  so tto  g li (ooclu «lei p ap a , «la 
uno dei su o i p iù  vecch i e più in tim i am ic i, il q u ale  p er m olte cose /u  
testim on e o c u la re  e  a u r ic o la re .*  e  co n sig liere  in m olti g ra v iss im i a f 
fa r i .  7 K g li s te sso  d ite  nel su o  proem io che |>er trenta ann i a veva  go

* Vedi Affò. i'ila  d e l rard . Hf. f a l l a  ririmo. Roma 1*4.".. 1X1.
* Vedi Pietro (ìiouim i al ct-iet». Mono. A. Mal. I W  IS rr llll edili r pu

titim i I I I  404).
* Vedi Cod. O III  63 p. 231 della CMg. B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .  La 

brutta calligrafia del Palla virino rilevasi dai «no manoscritto nella B i b l i o 
t e c a  C a a a n a t e n a e  In R o ma .

« Cosi la proposizione ut la dimora di iTiijCi In MflaMcr: «e  tappare * sino 
a c Spaiamoli » (I  132). è uaagsfunta del papa.

* Cosi egli ha cambiato IV 9 («si. di Prato II 731 « nipote • in • casino * e 
< zio » in < cugino * ; IV 16 Palavfcino dette al Oretnaalao il nome di Andrea 
corretto poi dal papa In O sare, Qootf*ultlina correzione trovasi già nell'edl- 
ziooe di Prato ( I I  123).

* Vedi il giudizio «il L e m  Roasi-D»-Leccz 1a * Im  Pntrfnci« di Tirami/ ».
■ Ofr. la lettera di Pai la ricino ad Alessandro VII in M vocili« 07 sa. 82as-
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«luto talm ente «1«*11h fui nei a d’A lessandro V II ,  e ricevute da Ini tante 
com unicazioni, in iaomtto «1 orali, da poter credere di conoscer«» tutte 
le  *u o azioni, anzi tu tte le  sue intenzioni. A nche divenuto papa, Alo- 
sandro Rii avrobbe com unicato tu tti  i segreti, che doveva sapere per
il suo lav o ro .1 L a corrispondenza di P allav icino  con A lessandro VII 
conservata n«*l Codice diligi O I I I  63, c i dim ostra quanto sia stata 
s tre tta  la  loro fam iliarità  e come P a lla  vicino si rivolgesse al suo a m i«  
pontefice per avere da lu i degli schiarim enti. * S i  intrattenevano en
tram bi non so ltanto  sul contenuto della V ita  ma anche sullo stile e 
la  stessa ortografia. P er comporre il suo libro  il P allavicino , diligen
tissim o, faceva anvpii preparativ i i quali in parte «i conservano ancora 
nel l ’A r c h i v i o  d e l l a  f a m i g l i a .  M olti capitoli furono scritti con- 
temporaneamente, come risu lta  da qualche n o tiz ia ,*  con gran profitto 
per l ’esattezza. Niente fu cam biato dopo, p. e. non fu  cancellato il celebre 
passo su Luigi X IV  g iovane,4 l>enchè dopo schiettam ente contrastato 
«lai biasim evole contegno di questo m onarca.

È  molto raro  che si trovino veri sbagli nella biografia. * Anche 
i giudizi d ell’autore, con poche «‘«sezioni,4 sono esatti. Rileviam o la 
franchezza con cui tra tta  delle ombre del governo «li Innocenzo X. 8«‘ 
di questi non p a r la  nella V ita di Alessandro, si spiega col fa tto  che 
nei primi cinque anni del suo governo non era  niente da biasim are. 
Dopo «meli'egli cadde nel vizio del nepotismo e il P allav icin o  prim a di 
m orire lo giudi«» severam ente.7 E ra  un am m iratore sincero «lei suo 
eroe, m ai però un adulatore, e molto meno aurora disse delle bugie 
sapendo bene che sMwbbe stato  il mezzo più sicuro p e r perdere il favore 
del papa. *

I  nuovi dociunenti rinvenuti poi in gran numero, confermano asso
lutam ente la narrazione del PaJlavicino " e ci fanno più desiderare 
che avesse continuato il suo lavoro oltre  i prim i cinque anni del pon
tifici ito. Anche i capitoli su lla  regina C ristin a  dim ostrano che Palla- 
civino aveva a sua disposizione le m igliori fonti orig inali, c ita te  da la i 
talvolta testualm ente. È  vero che le  notirie  cronologiche sono troppo

1 Vedi l iio I 20 : cfr. 11 171.
1 Vedi le lettere nel Cod. 8. 22. 28, 41?.
» CTr. I l io  II oa
* « Ludovico XIV giovane di Iti anni candid» e pio di costumi > (Vito 11

28«),
* «’osi il Mazarino è «letto < piccolo gentilhaocno di Sicilia > mentre il car

dinale era nato a reseina neU’Abrnsao ; V. OaLASnnfi, ÌM pairia e la famiglia 
ilal card, M inori«o. in ftiv. Abruisrtr IX  (1911).

* Anche Adriano VI (I 272» viene giudicato erroneamente come Dell» 
Storia del Cbocilio di Trento: vedi la jawente opera voi. IV. 2. 146.

* .4 re A. iitor. Hai. App. .'tSM ss.
* Vita I 21.
» O d  fti fatto rilevare da S c .o u u ic i .i j nell'Are*. Slor. iImi. app. VI 

e agsiunscndo su bito che «love A. C orrer non è  «jooiwusiente con PalUwIcin«. 
«Hiest'ultlnio merita maggior fe«le. Sonni bel II rileva anche nella v ita «lei P a lla 
vicino € la  parsémonia delle lodi e  delle fra s i affettuose, si che pr«n>rio 
trovi che i4ù che l'encom iato non avrà p otato  com andare a ll'am ico  di togliere ».
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scarse , m a  q u esto  d ife tto  è com une anche a g li a l t r i  s c r it to r i ctm tem po
ranei. M a q u e lle  che d à  sono sem pre esa tte . L a  n a rra z io n e  è  d e tta g lia ta  
e v iva c e , lo  s t ile  è m olto a p p rezzato  da co n o scito ri com e L u ig i R o ss i 
D a -L u c c a .1 T a lu n e  in esattezze sono d a  a t t r ib u ir s i  a J l ’edizione sta m p a ta  
che non fu  f a t t a  su l m an o scritto  o rig in a le .

7. Bargellini a Rospigliosi.3

Parigi 25 settembre llttSH.

«C on mia estrem a mortiti catione et infinito dispiacere hiari in  oc
casione di vedere monsieur di Lionne a San Germano, e questa m attina 
in casa  «u'a propria* ho iconosciuti avverati i miei sospetti. Dolendomi 
confidentemente, e rappresentando a 8 . Eoe '* ciò oh»* babbi l ’honore di 
portare coH’ultim a mia c ifra  a V . E ,  mi ha ri*q>osto che, quando i 
quattro vescovi habbino iat-to un proiwtso verbale, e  che stia  nasco«to, 
la Ghie«« non dere giudicare delle cose occulte; che hanno im itato 
l'esempio di q u aran t'a ltri. de’ qu ali non si è parlato , e che le pareva 
di havermene dato motivo una volta nel bel principio che s i fece la  
prima p ro p o s to n e  a V . E . Ho risposto che assolutamente non mi è 
«tato p o rtato  di processo verbale o di a ltra  « » a  che potesse intorbi
dare ila pura signatura, e m ostrata la  copia della lettera  scritta  a 
V. E . i l  pruno giugno, ricordato quante volte io mi sono dichiaralo 
che la  sottoscrittione doveva essere «incera, S. Eoe** mi ha replicato 
che questo colpo era inevitabile, che quando li com missarii ha vesserò 
proceduto contro l i  q u attro  vescovi, li medesimi havrcbl>ero prodotta la 
loro signatura sincera e libera in questa m aniera; ma con il procnmo 
verbale a parte e che all'h ora trattandosi giuridicamente, Roma era 
in necessità o di lasciarla  passare, o di proceder contro qu arant'a ltri, 
e che liora si può dissim ular saperlo, e  dar la pace a lla  Chiosa-. ».

A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o  di franria  1871. 339.

8. A Bargellini.*

Roani. 11 ottobre 106*.

L

« Sen titasi dalla 8** di X . 8 "  la  forma tenota «te V . 8 . nel rispon- 
dere alle  lettore che a lei serinsero li quattro rwtrovi, quando le del- 
ter© ragguaglio della sot Umori tt ione che dicevano ha ver fa tto  del fo r

i Prorincùi di Trramo 1902. Nr 3». « nari o l i .  r a l l a  o r i n o  e Stvnrri ». 
dice Wisemas (8o*venir» tu r le» qnatrr derni*** Pape» 11 1*4), «non furono 
tocchi dal cattivo gusto del loro tempo», 

s Cfr. Parte 1 di questo Tot j». 5 » .
* Decifrato 1"8 ottobre.
« Cfr. Parte I di questo voi p. 507.
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m ulario, delie quali risposte Ina. ella  (inviata copia con le  sue lettere 
«lelli 18 »corso, rame anco il contenuto <li tre  sue c ifre  scr itte  sotto
li  21 e 25 del medesimo, m i h a  «'omandato la  S ,à Su)a «li scrivere a V. ti. 
ch ’e lla  insista  i>er haver l ’a tto  autentico  della sottoscrittione del for 
mulairio, qual sottoscrittione non im porta che in alcuna scrittura, sia 
chiam ata lib era , ma sa rà  veram ente e qui si .stimerà libera e sincera, 
quando sotto la  form ula d ata d alla  Sede Aipost. si saranno in effett i 

«ottoscritti i d etti vtwcovi senza, restrittion e  nè lim itatione alcuna. 
M ostri però V. S. di haver «seduto maglio di non dar p arte qua delli 
processi verbali, che possano esser « ta ti  fa tt i, o possano fa rs i intorno 
a quest’a tto  «la i  q u attro  vescovi, e t h a v e r_ella  così operato anche in 
riguardo del consiglio datole dal signor di Lionne, e perché in  realtà 
s i come la Se«le Apost. non ha voluto a ltro  da i quattro vescovi che la 
sottoscrittione ipura «lei form ulario, co s ì  essendo questa ìseguita, et 
asserendosi tafle «la i «piatirò vescovi medesimi e  «la quelli «-he hanno 
tra t ta to  a nome loro n«*llo scrivere a tS. S 14, «Ila  deve presum ere, o che 
non vi « ¡a  akttin processi) verbale, o  che essendovi non s ia  punto con 
t ra rio  a lla  sottoscrittione sincera, nè appartenere a lei hora il cercar 
a ltro . S i d ich iari però col «igr «li Lionne, che l»e m ai apparirà  in qua 
linrqtte modo essersi «la’ quattro  vescovi fa tto  processo veri la le che prv 
giudichi a lla  s in cerità  della «sottoscrittione, V. 8 . sa rà  obli gatti a seri 
vere a S . S 1*, «• saranno gHlnoonvenienti maggiori «li prima

A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o  X u n zin t. ili F ra n c ia  137 f. 64‘ .

«»

« l ’rixmri V. S . di sapere con la m aggior destrezza ch'ella potrà 
non «la nionsù di Lionne nè da alcuno di quelli che han tra tta to  a nome 
«1«*’ qu attro  vescovi, ma con sonvnm cantala e per quella via per la 
quale |M>trà «*lln più assicu rarsi «Iella segretezza, e vile non sta penetrato 
«la aliuma persona, liencliè sua confidente, e particolarm ente m inistro 
«Iella «-orte, «e 1 p tw essi vrtnliali che Irti imo fa tt i i «inietti vescovi neQl'atto 
«Iella sottoscrittione. siano s ta ti da loro fa t t i  nel sinodo in modo che 
stano parte <l«»gli a tti del medesimo sinodo, e però publktt a segno che 
non passa n a stra rse n e  ignoranza.

S a rà  a neo op|>ortuno ch’ella  s ’in fonni se ne' processi verbali fatti 
«la i  qu attro  vescovi vi sia  sta ta  Aatta o inserita cosa contraria  all-* 
lib era  e sincera sottosontt ione «lei form ulario, rati avvisar j»oi qua dò 
«•he ne lm vrà rip ortato  di vero e di sussistente, ma senza m ostrare a 
persona venuta d i haver fa tta  ta l diligenza».

Ivi f. (Kb.

3.

« S arà  incito opportuno che V. S. dica a monsù di Lionne ch'ella 
ha stim ato meglio «li non scriver qua co*a alcuna de' p ro clis i verbali 
fa tt i  «la’ q u attro  vescovi, perchè essendosi X . .Sr* in questo punto mosso 
a«l operare ad instarne* «lei Re e ri por* indo nell'au torità  e nel zelo «li



Documenti inediti e comunicazioni d'archivi. N, 9, a. 529

8. M‘* e  d e ll ’ is te sso  s ig n o r d i L io n n e, h a  e l la  s tim a to  che s ia  il m a g g io r 
v a n ta g g io  d i S . l ’h a v e r  s ie u re z a t d e lla  s in cera  so t toner ittio u e  del 
fo rrn ilu r io  d a lla  p a ro la  d i 8 . i l 1*  e d e ll’ isto sso  s ig n o r «li L ionne, .senza 
c e rc a r  d i  p iù , supponendo che cosa s i g ra v e  e  che im p o rta  egualm ente 
a ll 'in te re s se  e t a lla  p ie tà  d i S . i l '*  che a ll 'a u to r ità  del P a p a , non p om a 
S . S u  tem er d i e s se r  d e fra u d a ta , m entre s i è  a p p o g g ia ta  a lk i fede d e lla  
Mlà S u a  e d i m onsù d i L ion n e m edesim o, e  i>er conseguenza v i va del- 
l 'h o n o r d e lla  M*4 S u a , che non jxwwa m ai d ir s i  e s se rs i in  q uesto  punto  
m an cato  a S . B n“ ».

Iv i t .  06b.

9. Seduta dell’inquisizione dei 23 dicembre 1668.1

i< ( r i  n e t t i :  Q u a tu o r ep iscopo* s a t is fe c is s e  piene. O t t o b u n l :  
P a r im e n t i ; neque o b sta re  voces et s c r ip tu ra s  inforni««, qu ibu * d ic itu r  
su b sc r ip s is s e  cura re se rv a tio n ib u s  c irca  quaestioncm  fa r t i  et ¡u ri«  et c irca  
m a te ria ta  g ru fin e  efficaci«, q u ia  «-inu conatet ¡ k t  publiea dociunenta «le 
s in ce ra  su b e c rip tio n e , et «le c o n tra r io  non «jonstet nini «le a u d ltu  et per 
s c r ip tu r a s  in fo n u e s , non v id e tu r  iu«i »temi uin (prò a lia  d iv Ja ra t  ione, 
m axim e cuui im m ineant m axim a et g ra v iss im a  p erlcu la  ». I q u a ttro  non 
debbono e sse re  lo d a ti « ne e la t i , ub i sunt au d a c iss im i, ostentent in 
G a lli ig  fa v o re m  et g ra t ia m  San t ita t i*  S u a e  ». B o r r o m e o  «lixit. coti 
v e n ire  cum  O ttoboni et p ra e c ip u e  qu ia  a  p rin c ip io  scraper proti««tatù* 
fu it , quod in rebus fa r t i  non potest S S . P o n tife x  obligsire fldele» u«l art ita 
in tern o s e t n u n c verscsn us in qu aestio n e  fa r t i  quoad iMatn |m rtem  fo r  
m u la r ii , in  qua « lic itu r : iu x ta  sen su m  ab  au cto re  intamtum. A l b i n i  
d ix it , aotuni e sse  «le re lig io n e  in I t a l l ia  et «le in fa llib ilita U ; S S .  l ’ont ¡Uri», 
s i  q u an d o  e x  co n sta n ti rum ore et n o to rietà  te  n a ilo n  e x  d ep o sltio n ib u * 
can onicoru m  c a th e d r a lis  A p M iin n i«  «-onstat «le restrictlo n ib u * ap|>o*itÌJi 
in  su b sc rip tio n e , S S .  P o n tife x  iis  p<e»tpo«iti* Tespondet ip iw a p la  et «le 
c la r a t , ip so«  satisfecH M e m an d ati*  Sed i*  Apo«toli<»**, p raec ip u e  rum  «le 
c la r a t io  e p isco p i ( ‘h a lo n . s it  <le vo lu n tate  a lta r iu *  e t arch i«^ii«w pn* Ilo- 
tu o m ag en sis  e x p lire t  p rn ed ictam  d eclarntionem  iu x ta  Ipaluwnet metileni, 
(¿tiare a d d u lit , consulentium  esjse IV sitiflcem  [ s o ! ] ,  ut em iswi nova Con 
« titu tio n e  conflrm et condetunatione» fa r ta *  p e r Innorentium  X et A lexan - 
d ru m  V I I  fefl. r e e ,  necnon oinii«"> et s in g u la s  proli ibi tione* tara m anda 
m ontonini quatti a lia ru in  sc rip tu ra ru m  etitenataruin  a*lver*u» p raed lctaa  
oondem nationes. Q h i s i n s :  Inrum bendnm  e«»e in exh ib ition e  p r iK »  
suuni v e rb a liu m  et su b scrip tio n ib u » . Q uatenu» vero  a li i  h H  D D . a l i t e r  
cen sean t, «lebere res|»onstuii [ d a r i ]  p e r  breve, in quo 8 . D. X . d ira t , 
ep iscopo« p u re  et s im p lic ite r  subwcrip*i*»e. K  a  *  p  o  n u *  : K m e in voto 
«•uni Chiedo, sed p rae c ip u e  an im ad vertem lu ni. u t in  b iv v i non ap p o  
n a iitu r  ve rb a , ex  q u ibu s p o ssit d u b ita r i. quod S S .  P«»ntifex non fu erit 
c e r t io r  fa c tu s  d e sin eeiti su lu v r ip tio n e  ad  fo rm a ni O onstltutionuro. R o 
s p i g l i o s i :  R espondendum  «-»«e ad  form ani « lertaratio n ls epiwcopl

i Cfr. Parte I di questo voL p. W t

P u n ì ,  Stori* it i  P*p1. I IV . t. ò*



Appendice.

Chalón, et Anton ¡i A rnaldi, necnon iuxtia, d ed aration es archiepiscopi 
RotJiomngensis, quia ex carum  tenore d a re  peroipitwr, quod si episcopi 
contum aces m ibscripserunt eo modo, ut d ed aran t epiaoopus e t Am auld 
necnon Rothomagensis, piene sa tisfa ttim i fu it manda tis Sedis Aposto- 
licae, noe am pliti* jx itest ex peti a quocunque episcopo ca t bulico, cuiu 
sul) il la  genera lita  te rema nea ut a ttr ita  iuandamenta et processi!» ver- 
lialles, necnon omnia, quae in coiitrarium  adduci uiujuam pò*sent. A z 
z o l i n i  riepilogando omnia d ieta  et adhaereudo -sententiae Rospigliosi 
dicit : Respondmdum om nino neque protrahendum am plius tani grande 
negotium, perpendenda turnen esse vertía responsioni». C e l s i u s  d ix it: 
S i constaret «1« sincera subscriptione quatuor episcoporum, utique coii- 
veniret cum 1>D„ vero pia confessio subscript ionia non est subscriptio, 
ideo instamliun. ut episcopi dotfeant de reali subscriptione (a c ta  in sy- 
nodis. Tunc em. O t t o b o n u s  netspoinlit. regulam proceder» in  actibus 
prodinvutibus obligationeni, non in carni praesenti. E t  eni. B o r r o -  
m a « n  s d ix it : l ib i agitili- de ded aratione animi tautum , sufficit quae- 
cunque m anifestati» . Eni. tamen C e l s i u s  p erstitit in sua sententia.

Omines igitur, exceptis eni. Albizzi et Celsio, d ixeriu it: Responden- 
diun esse episcopi*, flrm etur minuta brev is; re  videa tu r  primuin per eni. 
Azzoliniitm, deinde comniunicetur omnibus eni. cardiim libus Congrega- 
tionis p articu laris e t m itta tu r X u n tio  iuxta mentem candinalis Rospi
gliosi.

Kadem die hora prima n o l i s  retu li S. D. X o omnia acta  et gè-Ih 
in s. Congregatioaie, necnon singula sutt'iagia E E . IH), et m inuta Con- 
stitutioni.H fad end ae iuxta sententiam  eni. Albizzi [aveva dato lo schema 
stesso ], qnilius aud itis San ctitas  Sua praecepit m ihi A ssessori, ut coni- 
poneKUi minutimi brevis illamque traderem  R . P. D. archiepiscopo Flo- 
runtino, necnon agerem cum em. Rospigliosi et Azzolini, ut quam p ri
llimi! expediantur iesponsa danda in ( ìa lli is , ut cito  rediret ad suos 
tabella  ria*.

I jh seduta presenta .indie una lettemi anonima di un gesuita fran 
cese.

Dal codice /»nrnio c fo rm u la r io  del S. Ufficio nella 
B ll> 11 o t e c a A n b e 11 c ii In  R o m a, S. 3. 1 1». 44* ss.

Seguono nel cwlice diverse minute del breve, e quindi i cam biam enti 
di Albizzi a questo:

« A l b i z z i :  l*i più avendo i medesimi ve» »vi piildicato non sola
mente nei loro sinodi che X . S. ('Uniente IX meglio inform ato della dot
trina del Ja n se n io  li aveva approvati i loro mandamenti ed era  receduto 
dalle C onstitntioni de' suoi predecessori, ma fa tto  d ò  publicare per 
mezzo dei loro ndherenti per tu tta l’Europa, come si vede d alle rela
zioni e dalle gaiette  di P arig i. d'Am sterdam e di Bruxelles, non ¡mi reva 
rimedio bastante per salvare l'onore e  la fam a di X . S. e l'au torità  
«Iella S. Sede, d i p u lsarlo  con una risposta a lla  lettera dei quattro 
vescovi, la quale se si manderà alle  mani «lei X untio  per preservarla 
[p rese n ta rla ? ], itnp«>gnato a  sostenere il suo inganno, I>io sa, che non 
vi faccia difficoltà in porla nelle m ani dei q u attro  vescovi, e  mandi 
in lungo il negotio che pure fa «li m ediari [m estier i? ] «li finire pre
stam ente. Se poi « i mandara a d irittu ra  ai vestavi, o negheranno d'ha-
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veri a ricevuta;, o la  glosseranno o la falsificheranno, come hanno fai- 
«iiìcata la  mente d i X . S . . . .

Io  prego V . S . a leggere ]>er disteso questo mio voto a X. tf„ a f 
finchè io resti sicuro d’haver ladentpieto qucU'obligo. che mi corre «mi®  
cardinale di s. Chiesa, persuadendomi che S. S. potuta avere a me qualt-he 
credito più degli a ltr i, perchè per le mie mani è piumata la m ateria

Ì del -lausen¡sino nel suo nascimento e nel suo progresso, nè posso sop
portare, che si voglia fa r  parer«* al mundo esser estin ta  quest erw ia, 
mentre n e lla  sua pretesa est in t ione si vede più ohe mai rinovata. 
[6 gennaio 160!iJ.

A ltre tta n to  «leniso è Celsi contro un B reve: Dico <lun«|ue breve
mente, che o li vescovi suddetti hanno »ottoscritto  al detto fonnolarlo,
o no. Se hanno sottoscritto , è necessario che apparisca «letta sottoscrit- 
tione, et in ta l caso forse sarà luogo “alle dichiarazioni da essi fatte, 
di aver sotu«sfritto  puramente e sinceramente. O non hanno *otto*4«tftto, 
r non può 3a Sede Apost. senza gran discapito recedere da bolle, decreti 
e tan ti a ltr i  fa tt i. G li schiarim enti non bastano, perchè colui che deve 
•«seguire un atto , non basta il dire d'aver lo fatto, se non consta effet- 
tivaniente l'adempimento <h esso. Piccolotnini. che non fu presente a lla  
seduta, è pure contrario all'invio  di un breve.

Iv i  p. SflO.

1 0 .  R o sp ig lio s i a  R a rg e ll in i .1

30 gennaio 1000.
L

« L a dichiara tione fa tta  a V. S . da HMtnsignor «li Chalou* in a s
senza degli a ltr i  due vescovi mediatori, sottoscritta  «la moro»il Am auld 
e conferm ata poi dall'arcivescovo di Sens. le certificati<mi autentiche 
a lt*  inviate parimente in scritto  da i quattro vescovi di haver silice- 
riunente sottoscritto  e fatto sottoscrivere il formulario, e le s icu rax e  
che monsù di Lionne ha di ciò date to V. 8 . <wn qu«*l «li più che l'aivi- 
vescovo di R«Kino et a ltr i ne hanno attestato . pare a X. 8 "  che cuali- 
tuiscano una prova, la  qual prevaglia di gran lunga per ogni ragion* 
a quanto s i era  sparso in contrario  so qualche foglietto e t avviso par
ticolare «lei contenuto «le’ processi verbali, onde possa e «leva la S u Sua 
su la  fede del Re e de muletti gravi e replicati testim oni! ben appoggiar 
la  sua credenza «lell'effettiva et in tiera  obedienza «le' quattro reacovi 
e «Iella sincera «ottoocrittione fa tta  «la loro del formulario.

Ha però 8. B "  risposto a i me< lesimi Teaeovi nella forma che V. a  
vedrà d alla copia del breve che se le  manda per loro, la quale V. 8 . 
dovrà ben considerare in ogni parte e  prenderne a mente il tenore 
per poter conform arsi ad e*»o anco ne' discorsi eh ella havra occasione 
«li fa r  con chiunque bisogni nella m ateria. S i è stim ato necenmrio l'a c 

1 O fr. P a r te  1 «H q u n a o  v o i  P- « 3 .
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cennar nel breve ciò che nell’animo di S. S là h uve va 110  eccitato  gli avviai 
e le scrittu re  uscite c irca  i processi verbali, e t  insiem e l’impulso liavuto 
d alle  nuove e gravi testim onianze giunte a S . S u  della sincera sotto- 
scrittiorie e della piena sommissione et obedienza de’ qu attro  vescovi, 
perchè essendo questo il fondamento, a l quale s’appoggia la giustifica- 
tione della clemenza <{he S . B Be usa bottu verso d i loro, chiunque vedr.i 
m ai ciò vegga insieme la  ragione che porge a S . B ne giusto motivo di 
fa r lo  e riconosca haver la  San ta  Sede ricercato  per una risolutici!*- 
d i tanto peso ciò che conveniva i»cr condescendervi.

Se |H*r li riguardi a ltre  volte considerati costì di so ttrarre  a gli 
sp iriti inquieti ogni m ateria  di nuovo cimento, e per conservar più 
stabilm ente l ’unione e la  pace s i stim erà conveniente il non d ar fuori 
copia del breve scritto  da S. B n® a i qu attro  vescovi, potrà V. S. non 
d arla  nè fa r  a ltro  p er sua parte che |K>sisa in terp retarsi ad ostentatiom- 
e p ro p a la to n e  non necessaria di quanto è  .seguito.

Ma in term ini gravi e generali non lascerà e lla  d i dire ove bisogni, 
h'aver S . B ne, sod isfatta dell’in tiera  obedienza de’ quattro  vescovi, usati 
verso di loro gli a tti della sua clemenza.

Non è già dovere per la  libertà  che prenda alcun cervello inquieto 
di spargere o scriver cose contro la verità di questo successo, fa r  pu- 
bliche d ich ia ra i ioni e  racconti della serie  di esso, ma quando si prò 
cedesse veramente con doppiezza (il  che non si crede, nè si ha hora 
cagione di credere) e s i volesse in pregiuditio d ell’au to rità  della Santa 
Sedo e del candore e decoro col quale si è d i qua operato, divulgar 
menzogne che facessero ap p arir minore la piena obedienza che s i è 
professato di rendere <ai S . S*4, sarà  necessario d a r  fuori non solo ta 
copia de’ brevi, ma quant’alltro appartiene al fa tto  per sincera testi
monianza del vero. Onde V . S . dovrà col signor di Lionne ferm ar bene 
questo punto per non esser ridotta a sim ile necessità, nella quale j>erò 
quando pur e lla  si trovi, san i bene che potendo d am e avviso qua e rice
verne ordini in tempo, lo faccia, schivando di prender impegno, quando 
non vi sia necessità, per quelle ragioni delle quali si lascia il giuditio 
alla  sua prudenza ».

A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o ,  Xunziat. di Francia 137 f. ÌH f.

2.

«N on si è stim ato che convenga, nominando nel breve il formu
lario . aggiungervi la parola ” di fede*’, perchè essendosi preteso da 
chi ha havuta sin istra  intentione che il form ulario havesse due parti, 
l una dì fede che riguarda il ju s . e l ’a ltra  non di fede che riguarda il 
fatto , poteva quell’aggiunta in terp retarsi per tassativ a  e restrettiva 
nel significato «»»detto. I l  che sii partecipa a V. S . non perchè ella  for
m alizzi o faccia  nuova contestatione sopra quella parola, ma perchè 
sappia tu tto  ciò che può intendervi»! da a ltr i , benché hora convenga 
dissim ularlo e t intenderla a nostro modo.

Sarebbe sta to  molto gradito il sapere, quali fossero le due parole 
«he l'arcivescovo di Sena haveva la s c ia »  nella d ich iara  tione sotto



scritta , che poi ha egli mandata in tiera , essendo in questa m ateria 
sì grave impotrlantissima ogni minuzia ».

Ivi t. 97b.

11. AI nunzio di Spagna.1

Uomo, SI ngojto 1

« La pace fra le corone; la parola ottenuto dal He C h rist“® di non 
offender cotesta per quest'anno; le concemioni e le proroghe di grafie  
notabilissim e d’impositkmi nuove sopra il clero, che l»en stt V. S . quanto 
siano gravi a chi le soffri- e questo in tempo non di guerre con g l'in 
fedeli, su le  quali eran fondate molte di esse, ma di leghe «. 
jfctct- con tu t t i ;  la  tran qu illità  ultimamente ristab ilita  in cotesta mo- 
naircliia con m aniera di Imito impegno e ¡tericolo |ht Sua S u , che 
ogn’&ltro secondo il solito  di qui haverebbe fuggite; e finalnioite la 
riserva spontanea d'un cardinalato, nel modo e  nelle circostanze <itc il 
mondo e la  corte di Roma ha veduto con amm iratione, mostrano, qual 
sia la  tenerezza di 8 . 8 U verso cotesta corona. E  l'ha vere impegnate in 
Onndia le  arm i del Re Christ*® e fattele  servire a defender l'antemu
ra le  di S ic ilia  e di Napoli contro il Turco, fa  vedere eh«-, m- Sua S u  
ha fa tto  un cardinale a lla  F ran cia  per averne ottenuta un’annata In
tiera  m arittim a e terrestre  pagata per tutto quest'anno contro il Turco, 
l ’ha fa tto  per m antener con questo mezzo la pace a lla  Spagna e difen
dere gli s ta ti di essa con l'arm i di Francia . I l  che piaccia a Dio che 
non apparisca pur troppo vero dall'effettiva incursione di questi b ar
bari n«l regno di S ic ilia  dopo che Candia si sarà  perduta. Nel rim a
nente 1» mia gita in F ran cia  sa il mondo et i m inistri medesimi qui 
del Re Catt«» non essere stata per alerò che per procurar di len tiar 
l ’arm i del Re C h rist“® dall’ln o lfra n i in Fiandra, e se ciò non mi fu 
ponti esso, rim asero almeno incam inate le cose ai tra tta to  d'Aquisgrnna 
et impegnato il Re a consentir non solo alla  pace, ma a prometter che 
per ragioni delle nuove conquiste non se ne sarebbe. impedita l'esecu- 
tione. Onde se ben si riguarda costi, sarà facile il ravvisare, il» ogni 
passo che Nro S ig "  ha dato verso la F ran cia , una particolare intenzione 
e volontà di giovare a cotesta corona, la quale, se per la condizione 
de' tempi ha in tante cose stim ato ella medesima di dover <vden* a lla  
fortuna e deferire a lle  sodisfattloni del Re fTirist»*, quanto più «leve 
conoscer la  necessità che preme S. Beat®* come padre muntine di tenersi 
in buona corrispondenza con chi può influir tanto al bene del christta- 
nesimo e  della pace, e di conservarsi in stato  di poter sostentarla, et 
e*ser di profitto a lla  Spagna medesima nell’occsialonL

A ll'in contro  a Napoli ai tengono in sequestro a i vescovi l'entrate, 
ai fa violenza depposi tione a lle  decime e pregiudiHo insoffrìbile col-
l istessa permissione del farle  esigere; si suscitano pretensioni »opra
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le  lu m ie re  con »ina in so lita  n o v ità  senza esem p io  e  r i s e r v a t a  so lo  al 
]H>ntili()uto d i N . K '* ; s i nega l 'G x e q u a tu r  a g li  a p p a lta to r i d e lla  C am era 
A p o st . j>er ven d er l 'a lia n e  nel regno. C iò  è  s t a t o  sen tito  d a  S . S ,à vi 
v isa ìm a m e n te  e  V . 8 . non jw trà  d o lersen e  a  b a sta n z a  <»sti, i>erchè è un 
«om ino torto , ohe s i  f a  a l l a  S . Sed e  ili m etter sOlo in d isc o rso  la  p re 
ten sion e  d 'a p r i r  lu m iere  nel regno  d i  N a p o li ;  m a  i l  p ro ced er de facto  
a  n e g a r  l ’E x e q u a tu r  a g li  a p p a lta to r i  d e lla  C a m era  A p o st., dopo il  p o s
se sso  ch ’e s sa  ha in  c o n tra r io , non m a i in te rro tto  nè co n tro verso , è 
u n ’a p p a re n te  v io laz io n e  d e l g iu sto  et un ’a p e rta  vo lo n tà  d i to g lie re  a l la  
Sed e  A |>ostolica quel che è  suo senza r ig u a rd o  d i rag io n e .

I/ ‘  s tra v a g a n z e  del C a p p e lla n o  M a gg io re  e  ta n t 'a lt r i  p re g iu d iz i 
d e lla  im m u n ità  e g iu rL sd ittio n e  e c c le s ia s t ic a , le  in n o v a tio n i ftitte  qui 
n e lla  D a te r ia  non sono in v e n t im i del s ig r . c a rd in a le  L i t t a ,  il zelo del 
q u a le  è so lo  d i so sten ere  i d r it t i  d e lla  C h ie sa , e  non può con segu irlo  
con tu tta  lw s u a  v i r t ù . . . ,

A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o ,  A'ttm ia l.  d i Spagna  136 f. 124-120.

12. Al nunzio di Spagna'.

Roma, 13 agosto 1672.

« I due d isc o rs i fa t t i  con V . S . d a l c o n te 'd i P e n e ra n d a  e  d a ll'am - 
Im scia to re  d i F ra n c ia  sono l>en in gegnosi, essen d o si c iasch ed u n o  d i e ssi 
p re sn r itto  il  fine d i t i r a r  il  P a p a  ne’ p ro p r ii in te re ss i, l 'u n o  e sa g e ra n 
done la n ecess ità , l 'a l t r o  proponendone hi g lo r ia .

Q uando il  H e C h r is t “ 0 op p rim e g l ’ e re t ic i, fa  r is o rg e r  la  fede se
p o lta  in q u e lle  p ro v in o le  ed a ccresc e  i fig liu o li e  i su d d iti a l l 'a u t o r it à  
s p ir it u a le  d e lla  S . Se d e ; non può S u a  B e a t"*  se  non ren d er g ra t ie  a D io  
d i sì fe lic i su cc ess i. A ll 'in c o n tro  «d ii s im il p ara g o n e  i |>regiuditii che 
s i  ricevo no  in  F ia n d r a  d a l conte d i M ontereij «lopo la d isa p p ro v a ta  
p e rm iss io n e  «lata a g i i  O lan d esi, indio g ravezze  ohe vuoU» im p o rre  a  i 
iu en d ìitin ti, por t r a r r e  d a lle  lo ro  p o vere  sostan ze  g l ’ a iu t i d a  sosten ere
i r ib e l l i  a D ìo  ed  a l la  re lig io n e  c a tto lic a , sono tro p p o  se n s ib ili , e  p re v a le  
ta n to  nel p a te rn o  cuom  d i S u a  S ,à il bene d elle  an im e  ad  ogn i a lt r a  
q u a l s ia  fo rte  co n sid e ra i ione, che non sa p re i >!>*> d a r  luogo a i  m o tiv i 
d e i p e rico li o  dei v a n ta g g i te m p o ra li, .wnza un  vehem ente dubbio  di 
d e ro g a re  a l o b lig o  »lei suo  quiksi d iv in o  m in istero .

£  ve r iss im o  ohe i p r in c ip i u n iti potreltbono non so lam en te  re s i
stere . m a a s s a l ir e  i Turith i p er im p rese  a s s a i  p iù  v a n ta g g io se  ohe non 
sono q uelle , le  q u a li r is u lta n o  d a lle  gurtrre ohe t r a  e s s i s i rim ovono 
e  s i c o lt ¡« in o  di tem po in tem po; m a q u an to  s ia  d iffic ile  d i com porne 
l’ unione. I’es|>erieiiza l ’ha d im o stra to . C iò  che h ora conviene è d i p re g a re  
la  Itonta d iv in a  che fa c c ia  r is p o n d e re  il  zelo  ilei B e  n**lla m ortificazione 
di^fli O lan d esi e  iw»lla re stitu tio n e  d e lla  lilie r ta  a i  fe iM à. non perm et
tendo d ie  il fuoco p iò  o ltre  s i stenda che a co n su m a r g l ’ e re tic i, nel

1 Ofr. Parte 1 di questo tot. p. 653.
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q u a l caso  tu tte  le  uuzion i ca tto lich e  r im a rra n n o  o b lie n te  a lle  o|tt«re 
g r a n d i del R e , e s a n i g lo r ific a to  D io  nelle  p ro sp e r ità  <li e *w . (ì l i  Hpa 
p in o l i  h a v ra n n o  in F ia n d r a  m ig lio r i v ic in i : l 'e re s ia  non s a rà  fom en
ta ta  a ltro v e , od i T u rc h i sa ra n n o  m eno u rd it i . q uan do tra  i r t itto lu i 
s a rà  m a n c a ta  la  con tiimditt ione e  la  d isu n io n e  del cred ere  la v e r ità  d i 
fede, che ren d e i p r in c ip i m eno at t i  a  congrega re le fo rse  « 1  a  ten tare  
g l ' a c q u is t i d e ll’O r ie n te . . .  ».

A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i  o. Xunziat. di bpaffna 13» f. 41* 1.

13. Il cardinale A ltieri al cardinale X erli. ‘

Itoma. 11 lucilo 1073.

« F r a  le cose, che nel corso di pochi mesi *1 sono atten tate  con 
esempio inaudito in roteata corte a pregiudizio della Sede Apostolica, 
non ha certam ente l'illtim o luogo l'editto per la «m ilione degli u file li 
di banchieri e s|»edizionieri per la corte di Ibnna e l<>g*tzione d'Av¡xmme, 
non solo perchè con quidlo viene a nwtrlngeini a ' fedeli lu libertà  «li 
ricorrere al loro padre commune I»er li bisogni e «lirettione «Ielle co- 
scieniae, ma perebè lo stesso editto s i  avanza a dichiarare nulli e di 
niun effetto li  re scritti et att i  apostolici in altra  m anieri ottenuti; 
onde, conosciutasi questa verità, in una congrwgazione di cardinali unita 
per ordine di X ™  S ” , fu in quella risoluta che Sua Beat** non jtolca 
in mollo alcuno perm ettere si fa tta  innovazione e che dovea, come per- 
n iciosa e di pessimo esempio alla  cristian ità  tu tta, annu llarla e i r r i 
ta r la ; ma in ogni modo, volendo la  Ku Sua procedere in questo affare 
con la  so lita  mansuetudine, et apprendendo che quel che hanno sugge
rito  la  pubblicazione di un sim ile editto, siano poco istru tti deila rile
vanza di esso e di ciò ch'è succeduto in a ltr i tempi, quamlo »1 è voluto 
a tten tare , volse col mezzo d'un suo Breve lignificare i suoi *wi*i a lla  J l "  
del Ile, »|>ernmlo che «laIla pietà e giustizia d'un princi|»e si religioso 
fusse itoti)to togliere affatto qtiest«i s«-andalo dal crist ian«-*imo, e d ò  s'in* 
duceva a siterà rio tanto più facilm ente, quanto che, per le notixie bavute, 
s'«ra conosciuto eh', essetwlosi in div«-r»i tempi per l'avidità d alcuni bau* 
eh ieri solo intenti a l proprio interesse fa tti intorno a ciò alcuni regola 
menti, erano sempre sta ti a richiesta del clero, giustamente Intere.sato  
nella lib ertà  ecclesiastica, rivocati et annullati, come si crwleva che po 
tesse succedere di presente per i rincontri «latine da V  K. H ors. vede«, 
dosi che non solo si è  pro«-eduto a lla  deputazione de' spedizionieri. ma che 
se n è  publicato l'editto, si è giudicato bene di d irle che assolutamente 
qui non s i potrà più soffrire un attentato  si pernicioso: in cotis«-guenza 
di che sa rà  obbligato Sua Beat»* con «m in o  suo dispiacere a p ratticaw  
quelle risoluzioni, che in c ** i sim ili meditavano di fare I suoi ante
cessori. e con tu tto che si tenghi per in fallib ile  che le pessime c o n  »e

* Cfr. Parte 1 di quest» *< i P *75.
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guenze, che iie d e riv e ra n n o  a  p re g iu d iz io  de' su d d it i d i S u a  M a e stà  e a 
p ro fitto  so lam en te  d e ll ’a v a r iz ia  d i pochi, d a ra n n o  m o tivo  a l la  M a e stà  
S u a  d i r i t r a t t a r  q u est’e d itto  e d i 'la s c ia r  d e  n e lle  -spedizioni s i o sserv i 
l 'a n t ic a  lib e r tà , in  ogn i m odo non d eve  S u a  B e a t itu d in e  a s p e tta re  che 
M K-eedino sc a n d a li co sì in e v ita b ili, m a deve, p e r  q u an to  puote, p re v e n ir li, 
com e fa  col m ezzo d i q u e sta , in c a ric a n d o  a V . E .  d i a p p lic a r  tu tto  lo 
s p ir ito  nel l 'im p rim e re  a ’ cotesti m in is tr i , che N o stro  S ig n o re  è  co stitu ito  
in  q u e sta  o b ligaz ion e  e  ch e deve in  t u t t i  i m odi a d e m p ir la .

A r c h i v i o  s e c r e t o  p o n t i f i c i o ,  X u m ia l. di F ran cia , 432, f. 174 s.
(ora 148-149).

14. Clemente X a Luigi XIV.
C a riss im o  in  O h risto  tiiio  L u d o v ico  F ra n c o riu n  R e g i C h ris t ia n iss im o

C lem en s I ’P .  X . '

L

C a r is s im e  in  C h ris to  fi li  N o ste r  sa lu te m  etc. S tre n u a  T ra ie c t i  supe- 
r io r is  e x p u g n a tio  p e r n ob ilcm  v iru m  D ucem  D estroeu m  M a ie s ta t is  tu ae  
nom ine m in tia ta  N o b is  e x im ia c  iu re  m erito  l ib i a b  A p o sto lic a  Sede 
lau d e»  co m p a ra i, cu iu s  p ro fe cto  p ra e c la ra  in crem en ta  su n t v ic to r ia e  
tu ae . In v isa m  enitu dum  S u p e r is  gentean, a rc ib u s  m u n itiss im is  obval- 
la ta in  atq u e  in m u ltitu d in e  d iv it ia ru m  «m irtini g lo ria n tem  d e sa c r ile g a  
d o m in a to n e  d e tu rb a » , a n tiq u a  coeli iu r a  re s titu ì»  su b iu g a tisq u e  Eccle- 
s ia e  p erd u e llib u s n a tio n e s  e<loces u n iv e r s a s , non execran d u m  tantum - 
m odo, mmI in fe lix  quoque tandem  sce lu s  esse  in ip iam  a b  o rth o d o xa  m atre  
d e fectionem . E x c e lso s  ita q u e  iu v ic ta e  fo rt itu d in i tu a e  et p on tific io  so lio  
p la u s u s  e x c ita n te s , te, c a r is s im e  fili, n atu m  ad  ]>alm as, educatim i ad  
triu m p h o s, a m a n tiss im e  in D om ino co m p lectim u r, im lefin itam  in e ly tis  
c o u atib u s tu is  g lo r ia e  m etani a u sp ic a m u r , om nium que bonorum  autho- 
rem  l>ettm a c c u ra t iss im i»  p re c i bus o b secram u s, u t  ap o sto lic a m  benedic- 
tionem . quan i M a ie s ta t i tu a e  e x  onini cord i»  N o s tr i sensu im p ertim u r, 
p ro fu s i»  ip se  quoque beneficentiae th e sa u r is  cu m u late  confirm et.

D atu m  K o m ae a p u d  Sa n cta m  M a ria m  M aionem  su b  an n u lo  p is c a 
tori»  d ie  X X V I  I u l i i  lt>73, iK intificatus N o s tr i ann o  4*.

A r c h i v i o  s e g r e t o  p o n t i f i c i o .  C lem enti« .V rp it l .  a d  p rin c ip tt. 
Arm. IY-Y, f. 28 s »

o

C a riss im e  in C h r is to  fili N o s te r  sa lu tem . Incundum  admcMliun a c c id it  
N obis ]>raeclariim  testim onium , quod de eg reg ie  p esta  a  d ilecto  A lio  N o 
s tro  F ra n c is c o  c a r d in a li N e r lio  ap ud  M aiesta te in  tnam  A p o sto lic i N u n tii

» Ufr. Parte 1 «li questo voi. p. <577.
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p ro v in c ia  necnon de ip s iu s  v ir tu t ib u s  a c  p ro m e rit is  accu ra ti»  ad N os 
litto ri»  d e d is t i ;  g a v is i  enim  m agn op ere  sum us im pensum  eidem  praoci- 
pili« d ocu m entis vo lu n tatem  N o stran i lu cu le jite r  tan ti re g is  su ffra g io  oom- 
p ro b atam  esse . E x im ia e  in su p e r argum entu m  la e t it ia e  sum peiinus cum  
ex iisd ein  l i t t e r is  turn ex  voce p ra e d ic ti d ilec ti tìlii N o str i, «pii fi li» lem 
ergo N os a tq u e  S a n cta n i hane Sedem  o b servan tiam  tu am  d ise rti»  conun 
s ig n ifica tio n ib u s  p ro secu tu s e s t :  e ffervescen tibu s autom  v ic iss im  in N ob is 
erg a  M a ie sta te m  tu am  p a te rn a e  c a n ta t i»  a rtlo rib u s, te o rtho d oxae re li
gioni»  decus to tiu sq u e  c h r is t ia n a e  re ip u b lic ae  ornnm entum  in tim i am o ris  
sensu in  D om ino com plect im u r, m eritum  tib i p ro  T ra ie c to  su p e rio ri 
e xp u g n ato  ex  a p o sto lic a  sta tio n e  iterim i itorum que p lausiim  diim us a c  
p o n tific iam  benedictionem  a m an tissim e  in ijiertim u r.

D atu m  R on iae  »p u d  S . M a ria n i M aiorem  su b  m im ilo p isca to ri*  d ie  
X X I I  A u g u s t i  1(573. pontificati!»  N o str i anno q u arto .

Iv i, t  36.

15. Biografie di Innocenzo X I .

P e r  m olto tem po s i  conoscevano so ltan to  a lcu n i opuscoli su lla  v ita  d i 
Innocenzo X I . 1 I l  p rim o  « V i t a  d ’ Innocenzo X I »  d i G io v a n n i B a t t i s t a  
P i t t o r i  (V en ez ia , 16 9 1 , nu ova edizione, iv i, 17 16 ), trad o tta  anche in te 
desco, è  un la v o ro  tro p p o  b reve  p er esserc  u tile , lo  stesso  va le  per la 
V ita , s c r it ta  d a  G io v a n n i  A r a z z i ,  V enezia. 1605. P iù  esteso  «> il lav o ro  
d i F r .  C a c c ia ,  O. F .  M. Lrhen Innoren:' X I  (X e y ss. 161*6, F ra n c ò fo n e , 
1697) e q u e llo  d e d icato  a  P io  V I  d i F i u m i  B o x a m i « :  De r ila  r i rrhtt* 
ffertis venerabili» serv i Dei Innoeen lii X I Pont, i l  or . com m entari**. Ho. 
m ae, 1776 , r is ta m p a to  n e lla  I lis t .  Feci, d i N a t a l e  A u h u x h o ,  S a p p i. I l i ,  
48-92 i senza l'in tro d u zio n e) e in tieram en te d a l B m n m ,  JnnoerntH X I  
E p isto lae  I  I X - L I I .  I l  la v o ro  del B o n a m ic i  « r i t t o  in ottim o la tin o  ba 
uno sp e c ia le  p reg io  p e r  essere  s ta to  l'a u to re  in g rad o  d i s e rv ir s i  delle  
notiz ie  del M a tra c c i, con fessore  d ’ Innocenzo X I ;  in genere eg li ci r i fe 
r is c e  cose  d i poco conto. I l  I ^ w u t  ne fece una tra d u z io n e  ted esca  l i  ran - 
co fo rte  o L ip s ia , 17 9 1)  aggiun gen d ovi d elle  o sservazion i ant ¡gesu itich e 
ne llo  s t ile  del su|»erficinle illu m in ism o  d i quei tem pi. *

II D om enicano G . B e e t h ie x  ( Vita f ln n o c r n io  X I,  Rom a, 1K89), o ltre  
la  s u a  ed izione d e lle  le tte re  la t in e  del p ap a , pubblicò  anche tre  a lt r e  b io 

g ra fie  d ’Innooenzo X I  :
1*  u n a  v ita  an on im a s c r it ta  nell'an n o  d ella  m orte del p ap a  (Bbb 

TiiiE K . pag. 258-277), poco e sa tta  in a lcu n i p un ti e so p m tu tto  p r iv a  d i 

nuove notiz ie .

> Lo scr ìtto  barocco di G a s p a b k  8 « .  Ben* "t ffra Jo i i r  In fama gloriata  
i r  In n ocm rio  X I  S . P . O. U . P a n r g g r ir t ,  reom etri**, Madrid 1 0 * 1 .  Don ba a l
cun valore storico.

* I *  V ita  In n o c en ti, X I .  del Ctoni» a  T ra B E  è  rim asta Inedita
nell'A r e b i v i o  M o n t i  I n  Co m a .
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2“ L a  Vitti Innocentii P ap ae X I  emirato, a  P. Ludovico M a r r a o i  

qu i ipni fu it a con fesiion ibu s  (vedi B erth ier, p a g . 340-258) in gen u a, m olto 
c re d ib ile  e con non poche notizie  nuove, m a non un a b io gra fia  p ro p ria  
m ente d e t t a .1

3 “ L a  Vita del servo di Din P ap a  Innocenzo X I  ra c co lta  in  tre  lib r i 
p e r  M a tt ia  U tusbppe Lippi. L ’o r ig in a le  d i q u esta  b io g ra fia  (B ek th ik i 
p a g . 1-203) la  q u a le  com prende un vo lu m e in tie ro , è co n se rv a to  nell* A  r 
c h i  v i o  O d  e s  c a l c h i  a  R o m a .  D elle  c o p ie  s i  tro v a n o  n e lla  B i 
b l i o t e c a  V a l l i c e l l i a n a  (K . 48) e n e lla  B i b l i o t e c a  C o r  
x i n i  i n  R o m a .  1 1  B e r th ie r  le  h a  co n su lta te . N e  t r o v a i u n a  terza 
co p i»  d e ll ’an n o  1 7 1 9  ne l l ’ A r c h i v i o  R i c c i  i n  R o m a ,  u n a  q u a rta  
nel ('od. (¡300 d e lla  B i b l i o t e c a  n a z i o n a l e  d i  V i e n n a .  11 
R a x k e  ( I I I ,  2 0 3 * )  ne d à  un b reve  sunto , m a non ne conosce l 'a u to re . La 
c ita  n e lla  su a  s t ra n a  m a n ie ra : « M s. R om . ». P ro b a b ilm e n te  s i  s a r à  ser 
v ito  «lei m a n o scr itto  d e lla  B ib lio te c a  C o rs in i (39, D . 3).

L a  V ita  co m p o sta  d a l L ip p i, s i d iv id e  in  tre  l ib r i .  I l  p rim o  va  tino a l 
po n titìcato , il  secondo com prende tu tto  i l  go vern o  del p a p a  ad  eccezione 
d e i su o i s fo rz i p e r com b attere  i T u r c h i ; q u esta  a t t iv it à  d ’ Innocenzo X I, 
la  p iù  r in o m a ta , s i  svo lg e  nel terzo  lib ro , l ’ u ltim o , che fin isc e  c o lla  sua 
m o rte  e  con la  ven eraz io n e  m o stra ta  a l  d efu n to . L ’o p e ra  è  p reg evo liss im a  
so tto  p iù  d ’un r ig u a rd o , i>erehè fa t t a  d a  u n  con tem poraneo (nel 1693), il 
q u a le  fece d ilig e n ti r icerch e  e fu  in fo rm a to  d a  uom in i bene a  giorno, 
com e il  C a rd in a le  C 'o lloredo e l ’o ra to r ia n o  C a ra f in i . N a tu ra lm e n te  il 
L ip p i  non e ra  in iz ia to  nel d e tta g lio  d e lle  t r a t t a t iv e  d ip lo m atich e . Por 
qu este  b iso gn a  co n su lta re  g l i  a rc h iv i. E  co là  s i vedono an c h e  le  om bre 
d e lle  q u a li il  L ip p i non p a r la .  D el tu tto  erron eo  è il  g iu d iz io  del L ip p i 
su l go vern o  del g en era le  d ei g e su it i G o n za les  (p ag . 35), invece è  m olto 
lod evole  la  c r it ic a  che e g li oppone a l la  leggend a che su b ito  s i intpadroni 
d e lla  fig u ra  del p a p a  (png. 184).

P e r  s e rv ire  la  c a u sa  d e l la  canonizzazione del p a p a  che s i  vo lev a  fa re , 
ne s c r is se  u n a  su a  a p o lo g ia  il d otto  dom enicano T om m aso  M a ria  Ma- 
m ach i, am ico  di B en ed etto  X I V . ’  E s s a  h a  i l  t ito lo : « P r o  In n ocen tio  X I  
Pon t. M ax. li l ie r  s in g u la r is  ». Ne e s is te  una cop ia  n e ll ’ A  r  e h  i  v  i o O d e- 
s c a l c h i  e nn ’a l t r a  n e ll’ A r c h i v i o  d e i  D o m e n i c a n i  i n  R o m a .  
Q u esto  lib ro  co n fu ta  le  m olte  accu se m osse  senza fo n d am en to  co n tro  I n 
nocenzo X I .  I l  B e r th ie r  ne c ita  a lcu n i b ra n i n e lla  s u a  appendice. E g l i  si 
se rv e  anche d e g li a t t i  del pro cesso  d i can onizzazione, però  non m enziona 
che in  g ra n  p a rte  fu ro n o  g ià  s ta m p a ti n eg li . 1  n alecta inris ponti/icii, 
I I  se r ie  (1872), p ag . 271-327 .

I B r e v i *  e d it i d a l B e r h t ie r  e la  p a rz ia le  p u b b licaz io n e  dei ra p p o rti 
d ei N u n z i-* h an n o  d iffu sa  una n u ova lu ce  su lle  m ète d ’ Innocenzo X I .  I l

* L , M u u u o n  scrisse  anche un'opera dal tito lo  L 'E breo  p r e so  p e r  le  bu on e  
<■ e r ro  d i*co rti fa m ig lia ti  c l  am irD rroli f a l l i  con  I R abbin i di R om a in to rn o  a l  
M c**ia, Rom a. 1701.

« C fr. su lui il  M osost. X l i I I .  98 ss.
» 1-ti stam i«! è  ca rre tta , ma m anca li lavoro critico .
* A lle D o tirie  ra c c o lte  «I&H'Immich (p . 0) su queata puW>lk-**iooe. re ce n te 

m en te  va asxiunta i ‘o|>era d ei Uojani r e s ta ta  in co m p leta  e  c h e  p re se n ta  pur-
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m ig lio re  la v o r o  m od ern o  su l p a p a  è  la  m o n o g ra fia  d e ll ’ I m m ic h  ( 1*MN>), 
m a « g li  s i  'l im ita  a  t r a t t a r e  s p e d a lin e u te  l 'o p e r a  p o li t ic a  d ’ In n o cen zo , e  
dove e n t r a  n e l cam p o  s p ir itu a le , co m m e tte  non pix-lii e r r o r i .

I l  l ib r o  d e l M ic h a u d :  / » mi«  X IV  et Innocent X I  (4 v o lu m i, P a r ig i ,  
1882 sg.) c i  d à  p re z io s e  n o tiz ie  c a v a te  d a  d o cu m e n ti non s ta m p u ti. nel re 
s to  è u n  la v o r o  te n d e n z io so  (ved. s o p r a  p. 92. n. 5 :  .'NI. n. 4).

16. Istruzione per A. PignateUi, nunzio in (Jertnauia 
(Innocen zo X I I ) .1 

UK8.

. . . D a l l a  m a g g io r p a rte  de* ¡»olitici si crede hogxidi che tra  tut te le 
X u n tia tu re  q u e lla  d i G e rm a n ia  dia la  meno fatico«« e  la  più fa c ile  da 
reggere  con som m a r ip u ta z io n e  d e lla  Sede A |x*st., in che p a re  che vi «i 
tro v i q u a lc h e  fo ndam ento non m ediocre, p erch è  n e lla  F ra n c ia  o r d in a r ia 
m ente i l  X u n tio  tro v a  in v ilu p p i così g ran d i r isp etto  a* p riv ile g i d e lla  
ch iesa  G a llic a n a , a l la  lib e rtà  del P a r la m e n to  et a lle  m an iere  a u lii«  
de’ p o p o li, che q u a s i non sa com e sv ilu p p arcen e . In S p a g n a  s'in co n tru n o  
d iffico ltà  non o rd in a r ie  p e r la  lilie rtà , la  g r a v ità  «IW C o n sig lio  d i S ta to , 
p er le  p re ten tio n i d e ’ S p a g n o li e  |>er il tro p jio  zelo del C a tto lico  He, In 
che fid ati l i  X u n t i i  credono d i p oter ottenere tu tto  qu ello  che vogliono, 
m a s i tro v a n o  in g a n n a ti, perchè i l  R e  non corca a lt ro  che u scuoter»I da 
quel p red o m in io  che g li e cc le s ia s t ic i hanno p reso  «opra di lu i e de' «noi 
S t a t i ,  q u a li esendo a m p liss im i, danno sem pre «lifT-renti m aterie  di di 
s p a re r i, che servo n o  a m o lt ip lic a r  le  fa tich e  «lei X u n tii.

D i V en e ti a  non d ico  n u lla , m entre si «a ben issim o d a lla  corte che 
q u esta  X n n t ia tu ra  se rv e  a l X u n tio  d i prig io n e , e  non b isogn a  a n d a rv i 
con u n a te sta  d i c r is ta llo , perché non v i s a rà  m olto  a  g u a d a g n a re . «• p o r 
tand osene un a d i fe rro , è  p u re  pericoloso , non potendo m ai f a r  bene d u ro  
con d u ro ; onde fa  d i m estieri c e n a r  la  s tra d a  d i m eato, che non è  te n ia  
p erico lo , h aven d o d a  due la t i  i p re c ip it i! e t a b iss i, t in n ii rag io n i non 
m ilita n o  n e lla  co rte  d e ll 'im p e ra to re , riftMioscendo questo, come vogliono 
q u esti p o lit ic i, la  su a  g ra n d e ria  d a lla  grandezza d i R om a, essendo oidi- 
gnto p e r  il d o vere  del suo sce ttro  d i co n servare  et au gm en tare  la ma«*«ta 
«bdla Sed e A p o st., la  q u a le  cosa rem le  a i X u n tii m olto più fa< i! II nnr-- 
t ia t i ,  g ià  che C e sa re  ¡s te sso  è  o b b ligato  d i p ro c u ra r  le .<*li«fattion i «1<-1 

P a p a .
Io  a«l ogn i modo non a rd isco  a ffe rm are  n«* #«ittoscrivcm i. a  q u o t a  

opin ione, a n z i io  tro vo  che non v i è  X u n tiatu n a più «Ufficile «la matK*g- 
g ia re  d i <|uella «Iella ii«*rm ania. perchè 1 Im p erato re  in tem po di pace ha 
lim ita ta  la  su a  a u to r ità  «larlla D ie ta  e le tto ra le , et in tem po «li g u e rra , 
ri«-onoscendo la  su a  a u to r ità  «laila  fo rza  « le lla rm i, puooo c u ra  «li humi*

troppo gravi difetti. C fr K-.m. V a rta trh r ift .  11*14. » * * » . :  Her. * " " ' * •
X I I .  127 ¡w.: U M .  Jahrbuch. X X X I .  -1 4  s» .: « e r .  de rfigHtc de Frame*.
V. 3 9 2  s».

» C fr. «opra p. 421.
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l i a r s i  a l le  d itnande d i R o m a. O gni t r a t t a t o  s i ren d e n e lla  c o rte  im p eria le  
d iffic ile , c o n tra sta n d o  in siem e i p r iv i le g i d e g l’E le t t o r i  e la  su p rem a  Mu  
d e ll 'im p e ra to re , g l ’ uni vo len do  f a r  d e ll'im p e ro  u n a re p u b lic a , e l ’a ltro  
p re ten d en d o  f a r  d e lla  re p u b lic a  e le tto ra le  u n a  s o v r a n ità  p a r t ic o la re . Onde 
p e r  lo  p iù  non s i sa  a  q u a l p a r t ito  a p p ig l ia r s i ,  ta n to  p iù  che i p a r t it i 
d i R om a danno a l  p resen te  u n a  g e lo s ia  tro pp o  g ra n d e  a g l'in te re s s i della 
G e rm a n ia .

T u t ta v ia  d irò  con b u o n a ra g io n e  che V . S . I .  fcruova a p e rta  una 
p o r ta , perdove en tran d o , se  g l i  ren d eran n o  fa c i l is s im i i  n e g o t ia t i ; et in 
fa t t i  la  N u n t ia tu ra  d i P o lo n ia  è u n a  scu o la  d e ’ p r im i d u rim e n ti d ella  
N u n  t in tu ra  d i G e rm a n ia . Q ui s’ im p a ra n o  le  p rim e  rego le  d i q u e i gran d i 
'stu d ii che conviene esse  re i ta re  n e lla  corte  im p e ria le . In  P o lo n ia  s i  ce
le b ra n o  le  v ig i l ie , et in  G e rm a n ia  le  fe ste , tro v a n d o s i m o lti t ra t t a t i  
q u a s i d i una m ed esim a sp ecie , costu m an d osi p ia n  p ia n o  i l  X u n tio  n e lla  
co rte  d i P o lo n ia  a  rico n o scere  la  d iffe re n z a  che s i  tro v a  d i v iv e re  in 
Iio iua o in  a l t r i  reg n i f r a  h uom in i d ’u n a  s te ss a  re lig io n e , e d i conver 
« a re , a n z i t r a t t a r e  con p o lit ic i d i cred en za, e  p erò  h aven d o con ta n ta  
so d is fa tt io n e  d e ’ P o lo n e si, del R e  C a s im iro  e d e lla  Sede A p o st . e se rc i
ta ta  V . S . I. q u e lla  X n n t ia tu ra , certo  è che non s i t ro v a rà  a lc u n a  d iffi
co ltà  d i e s se r e ita re  q u e lla  d e lla  G e rm a n ia , se rv en d o si d e ll> sp e r ie n z a  e 
p ra tt ie lle  d i fre sc o  p a ssa te .

V eram en te , se  non s i a v e sse  d a  n e g o tia re  che con i l  so lo  im p erato re
o che q uesto  fosse, m o n arca  d i dispone*«* ogn i co sa  a  suo lien ep lacito , i 
n e g o tia ti s i ren derebbono i p iù  fa c i l i  ch e s i p o tessero  m ai d e s id e ra re ; 
m en tre  C o sare  co n servan d o  quel n a tu ra le  zelo d i re lig io n e , a n z i quello  
osseq u io  e r iv e re n z a  v e rso  la  Sede A p o st., che sono ta n to  co n atu ra liz - 
z a te  n e lla  c a sa  d i A u s t r ia , p ro cu ra re b b e  d i f a r  cad ere  il  tu tto  in  sodi- 
s fn tt io n e  del P a p a . M a il m ale  è ch e s i tro v a n o  m o lti t r a v e r s i,  e t  il  
num ero g ra n d e  de' p ro te s ta n ti in te re s sa t i n e lla  co rte  im p e r ia le  rom- 
jHino ]»er lo  p iù  ogn i buon d isegn o , et a ll 'h o ra  a p p u n to  q u an d o  s i  crede 
d i h a v e r  p er g u a d a g n a to  e v in to  q u a lch e  punto , s ia  d i re lig io n e  o d i 
p o lit ic a , con vien e p erd ere  i l  tu tto  a r ic o m in c ia r  q u a s i da ca p o  i l  t r a t 
ta to , p erd en d osi m olto  tem po a rom pere i d iseg n i d i q u e lli che non 
hanno a lt r a  m ira  che a r in v e rs a re  ogn i c o s a . . .

A r c h i v i o  s e g r e t i )  p o n t i f i c i o .  \ un:ial. di erm e, 242. t. 303-3KÌ.

[ I  mezzi per prom uovere In Chiesa in G erm ania i.

. . .  I l  p rim o  è  l'aggran d irn e  nto et il jierp etu o  s ta b ilim e n to  d e ll'im p e rio  
in un a «»sa c a tto lic a . I l  2* l'u n io n e  de’ p r in c ip i c a tto lic i con i l  p a r t ito  d i 
C esare . I l  3* la  p r o p a g a t a n e  d e lla  re lig io n e  R o m an a . I l  4* la  r ip u ta tio n e  
d e ll 'a u to r ità  a p o sto lic a  e il r is to ro  d e lla  im m u n ità  e g in r isd itt io n e  eccle
s ia s t ic a . E t  i l  5* la  r ifo rm a  de' costum i del c le ro  e d e lla  d isc ip lin a  
e c c le s ia s t ic a . . .

I v i .  f .  s&s.

. . .  Q uesto e ra  lo  scod o  «'.elli X u n t ii ,  q uan d o b iso g n a v a  s t a r  nelle  
d i fe s e ; m a a l presento  p e r la  d i I>io g r a f ia  noi siam o  a  c a v a llo . |>ercbè 
sicom e i c a tto lic i nei tem pi a n d a ti tem evano g l i  a w a n z i  dei p ro te sta n ti,
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hora a l  c o n tra r io  i p ro te sta n ti tem ono p ii a v v a n z i dei c a tto lic i e ni 
g u ard an o  p iù  d i noi che noi di loro, e  q u e sto  vuol d ir  che iiensano più 
tosto  a  d ife n d e rs i d a ' n o str i co lp i che a t i r a r  verso  «li noi quei colpi 
che c i h an n o d ato  p e r l ’ad d ietro .

C o rre  fa in a  che s i  t r a t t i  d a ' C a lv in is t i  l 'u n ion e  d e lle  due re lig ion i 
L u te ra n a  e C a lv in is ta , e  benché q u esta  s ia  un 'opera p iù  tosto da desi 
d erarsen e  che d a  vedersen e la  lo ro  essecution e, con tu tto  ciò  s a r à  bene 
d 'in v ig ila r  n eg l'an d am en ti d e g l'u n i e d eg l’a l t r i ,  perchè, quan d o questo 
s i p o tesse  m ettere  in  effetto, la  re lig io n e  Montana eorrereb lie  r isch io  d i 
ved ersi in  p e g g io ri c a la m ità  d i q u elle  in che s i v id d e nel tem po d i 
G u sta v o  A d o lfo .

L a  F r a n c ia  ad  ogni m odo d a lla  su a  p a rte  ai s fo n a ro b lic  di rom per 
t a l i  d ise g n i, q uan do s i ved essero  in cam po, |w r non ren der g lT g o n o tt i  
d i q u el regn o  tro p p o  a p p o g g ia ti nel d i fu o r i ; onde la  ro ttu ra  de’ t r a t 
t a t i  s a r à  fa c ile , ta n to  p iù  che m aterie  situ ili non si possono tr a t ta r e  in 
se g re to ; p u re  non b iso gn a ad d o rm en tarsi so p ra  la  sp eran za  d e ll'im p o s
sib ile , p e r  non re s ta r  d a  se ste sso  in g an n ato  e m alam ente deluso.

In  q u a n to  a l 4* p o tre i d ir  m olte cose, m a sceglierò  il più n ccw sn rio . 
che p u re  s e r v ir à  p e r is tru tt io n e  d e l 3* punto d i sop ra  accennalo . E  vera  
niente l ’a u to r ità  a p o sto lic a  e g iu r ig l i  « io n e  erclesiastinu. hanno •'offerto 
fe r ite  se n s ib iliss im e  n e lla  G e rm a n ia , d ie  |>erò san» bene p ro cu rarn e  la  
g u a rig io n e . D o vrà  dunque V. 8 . I. p roteggere e f a r  proteggere con un iente 
zelo d a l l ’ Im p e ra to re  tu tte  le  u n iv e rs ità  de’ c a tto lic i, a cc io d iè  a l la  g io 
ven tù  non s 'in se g n in o  fa ls e  d ottrin e , p arim en te m o ltip lica r  aem pre p iù  
il num ero d e ’ p a rro e h i catto lic i in tu tte  le c ittà  im p e ria li come ancora 
in a l t r i  lu o gh i d ipendenti d a ll'im p e rio , e  sop ra  tu tto  che vi s ia  buon nu
m ero  di m a e str i d i scuola  tu tt i ca tto lic i, e f a r  continúan- con a s s id u i!. ' 
l 'u so  d e ’ ca tech ism i. S areb b e  d a  d esid erare  d ie  nelle  c it tà  im p eria li, 
e  p a rt ic o la rm e n te  n e lle  p iù  co n sid e ra b ili, non vi fu s w ro  a lt r i  l ib r a r i  ohe 
c a tto lic i, e lad d ove  il num ero d egli h eretici i  troppo gran d e e potente, 
o tten ere  che v i s ia  t r a i  l ib r a r i  h e re tir i a lcu n o  catto lico  che h abbia  buona 
p ro v is io n e  d i l ib r i  concernenti la  n ostra  re lig io n e  Ben è vero  che i l i 
b r a r i  d i q u e sti tem pi sono tan to  m ercen ari!, d ie  ai fan no  le d to  d i ven<ler 
l ib r i  co n tro  O h risto  p e r  t i r a r  d a lle  m ani d i un sce le ra to  dieci q u ad rin l. 
O nde e so rt i V . S . I .  a l lo  sp esso  S u a  M aestà  <V *area. acciò  d a ’ su o i 
co n u n issa r ii s i v is it in o  p e r tu tto  tu tte  le stam p e di quando in quando 
e l ib r a r ie  d e g li h e re tic i e t  an co ra  de’ c a tto lir i , accio d iè  non m ettino in 
p u b lico  l'o p e re  d eg l'em p ii a u to r i.

P e r  f a r  r ilu c e re  la  a u to r ità  aap osto lica  non v i è  mezzo p iù  efficace 
d ie  la  m o ltip lic a tio n e  ile ’ G e su it i, d ie  sono veram ente qu elli cbe non 
so lo  h an n o  d ife sa , m a di p iù  p ro p a g a ta  la  m aestà  del Potiteli re. Q uindi 
è  che, conoscendo g l i  h e re tir i il zelo, bontà, va lo re  e  v irtù  d i questi 
P a d r i ,  tem ono p iù  d e lla  d o ttr in a  d i mezza do*z«*na d i «letti re lig io s i che 
d i tu tto  i l  re sto  d e lla  f r a t e r ia ;  onde p ro cu ran o  con tu tte  le m a x im e  più  
d ia b o lic h e  d i sc re d ita r li nel mondo, p er le v a r s i d in an zi g l occhi q uesto  
o staco lo , d a l q u a le  preveggono il lo ro  ste rm in io ; che però conviene che 
V . 8 . se  la  tenghi con e*si lo ro  e  g li e so rti a  m o ltip lic a r  le  m ission i, 
le  p red ich e  e  le  lo ro  opere, le  fa r r i  c o rre r p e r tu tto  e  co n servi li  lo r  
c re d ito  n e lla  co rte  d i C e sa re  e n e lla  m ente d i tu tti.
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S i g tu ird i d i  tener la  m ano a q u esti rim ed ii con tro p p o  r ig o re , benché 
co p erto  d i zelo , e  non p erm etta  che « s i  m ai co n tro  g l'h e re tic i la  forza
o f a r  g ra n  s tre p ito , p erch è  con q u esto  s i p o treb b e  com m over tu tta  la 
G e rm a n i»  e m etter <li n uovo l 'a r m i n e lle  lo r  m a n i, m entre g l i  h eretic i 
c i s ta n n o  a l l ’e r ta , e b a s ta  la  p ersecu tio n e  d ’un so lo  p er d a r e  a l l ’a rin i, 
com e se fu sse  u n a  g u e rra  d i re lig io n e ; m a con vien e proced ere  a  puoco 
a puoco con form e la  q u a li t à  de’ p o p o li e con l ’a rd o r  su a v e  e la  p iace
volezza ard en te  che su o le  u sa re  n e lle  o p ere  su e  lo  S p ir i t o  S a n to . E  pia- 
c e s s e  a D io  che V . S. h a v e sse  ta n to  d i g r a t i  a  che p e r  o p e ra  d i L e i et 
a  suo tem po s i co m in ciasse  a  sten d er n e lle  p a r t i  p iù  h e re s ia rc h e  la  c a t
to lic a  re lig io n e ; che c e rto  con l ’a u to r ità  p ie to sa  d i S u a  M a e stà  un ita  
a l suo  zelo e con le p regh iere  d i S u a  S a n t ità  se  ne p otreb be sp e ra re  
o ttim o f i ne . . .

Iv i, f. 380 s.

. . .  E s o r t i  li  p re la t i a c o n tin u a re  le  v is ite  p e r  le  lo ro  d io cesi et a  
ten ere  la  m ano a l la  vergo gn o sa  v ita  d e g li e c c le s ia s t ic i et in  p a rt ic o la re  
dei m o n a ste rii. M a so p ra  l ’a lt r e  cose e g li  è  m estiere , per la  g ra n d iss im a  
p en u ria  che v i  è  d i sa ce rd o ti e d i o p e ra r ii  c a tto lic i, i l  r ito rn o  in d ie tro  
a f a r  d i nuovo e r im ettere  in  p ied i i se m in a r li et i  c o lle g ii de’ p o veri, 
e t  i l  fo n d a rn e  d i nuovo, a ssegn an d o  a  q u e lli p e r  m a n te n e r li l i  beni 
e c c le s ia s t ic i a lie n a t i et o cc u p a ti d a g li  h ere tic i, ch e s i d ovreb bero  con 
o gn i stu d io  r ic u p e r a re ; e non m eno d a q u e sti che d a ’ benefici! p iù  g ro ss i 
s i  potreb lie  an c o ra  c a v a re  i l  m odo d i a n d a re  a lim en tan d o  1 p o veri con
v e r t it i  a l la  f e d e . . .

Ivi, f. ;mk*.

. . .  In q u a n to  poi a l p ra t t ic a r e  d e g li h e re tic i, ehè un p un to  ta n to  
e sse n tia le  p e r  le  cose d e lla  G e rm a n ia , d irò  che non con vien e d a r  segno 
d i a b o r r ir l i ,  com e h ann o fa t t o  a lt r i ,  tan to  che o ltre  a l l ’u sato  l'h abb iflm o 
ad  o d ia re  m aggiorm en te . V . S . ad  ogni m odo fa r à  m aggio re  o p era , p er 
fa c i l i ta r n e  l ’e ssecu tio n e  d e lla  su a  c a r ic a , a  m o stra re  d i h avere  lo ro  an zi 
com p assio n e  che odio, e ce rca rù  con la  dolcezza del t r a t t a r e  e  con te r 
m in i di benevolenza d i ren d erse Ji confidenti p iù  tosto  che a v v e rs i, perchè 
p o trà  con q u e sto  a s s ic u r a r s i  che non g li r iu s c irà  in u tile  aH ’uflicio in tra 
p re so  una c o la i d estrezza  d i o p erare , com e lo  ved rà  p e r  esp erien za .

(/um ido occorrono  d isp u te  p a r t ic o la r i  t r a  gen tilh u o m in i c a tto lic i e 
p ro te s ta n ti, non d ia  m ai segno nel se n tirn e  d isc o rre re  d i d ip en d ere , 
p rim a  d e lle  n e c e ssa rie  in fo rm a i ioni, d a l la  p a rte  d e ' c a t to lic i ;  m a con 
d ovu ti te rm in i tenga la  p a r te  d e lla  rag io n e  e non d ia  m o tivo  con p aro le  
in g iu rio se  o a lt r o  a ' p ro te s ta n ti d i cred erlo  tro pp o  a p p a ss io n a to , e , se 
s i può. scu si la  debolezza «lei prt>testanti. an co  q uam lo  conosce il  torto  
<>s*er tu tto  d a l la  lo r  b a n d a . . .

Ivi, f. 3T8.



A G G 1 U N T A

P e r la storia  della fam iglia  Parafili è interessante una preziosa monografia 
del C antalm aggi, storico eugubino, che trovaci nell’ A r c h i r i o  d e l  C o n t o  
d e l l a  P o r t a  i n  G u b b i o e d h a i l  seguente titolo: « Cantal inaggi 
G iov. B a ttis ta  | A ntich ità | e I nobiltà I della ; Pregiata Fam iglia  | l ’ am filia | 
alla | san tità  del N'ostro Signore Innocenzo X  ! dal | Conte G iov. Itati iuta 
Cantalm aggi | da Gubbio I nell’ i anno I M D C X L IV  | > con albero genealogico 
iniziando d a  Pan filio  1200. Scritto  dietro ordine di Innocenzo X  (ved. pre
fazione) a  cu i lo presentò l ’autore stesso (p. 88) M». A r c h i v i o  d e i  
C o n t i  d e l l a  P o r t a  i n  G u b b i o  l i .  A . 5, 3.

A ltro  m ateriale prezioso per la  Storia di Innocenzo X , »fuggito all'A utore, 
tro vasi nella B i b l i o t e c a  P a r n f i l i a n a  i n  R o m a  annetta a lla  
Chiesa di 8 . Agnese in P i a z z a  N a v o n a  per i cui m anoscritti sto 
preparando un catalogo da p ub blican i. Interessante è soprattutto il se 
guente ms. : ■ Conto della spewa dell'O pera della G uglia fa tta  erigere in Piazza 
N avona dalla  San tità  di N .ro Sig.*® Innocentio X  non compresaci però la 
spesa delii condotti dell’ acqua ». (V . P arte  I, p. 30« ss.).
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A

A bbas I I ,  s c ia  d i P ersia  I 267. 
A b b atin i A n ton io  M aria  I 54 6 .
A bdurrahm an P asch a , com andante 

I I  164, 165.
A belly  L u ig i, vescov o di Kodez 1 604. 
À bram o d i 8 .  C h ia ra , o ra to re  »acro 

I I  348.
A bsburgo, d in astia  im periale I 20,

143, 3 6 6 , 3 6 7 , 4 0 9 , 4 1 0 ; I l  35,
42, 43. 58, 174. 177, 384. 500. 

Acciaioli N iccolò, cardinale I 567,
I l  4, 387, 418.

A cq u aviva , card inale I 1 4 5 ,3 1 3 .6 2 9 .  
A dam i A dam o, benedettino I 79 , 87 , ' 

9 0 , 91 .
A dam i, g e su ita  I 62 3 .
A dda, co n te  F erd in an d o  d ', nunzio 

in In g h ilte r ra , card in a le  I I  167. ; 
261, 271, 272. 368. 369. 370. 371. 
400, 426.

Addison G iusep p e I I  435.
A driano V I ,  papa 1 3 2 4 . 398 ; I I  297.

384. 423.
A erts N orberto, gesuita II  4H2. 
Agostini Stefano, datario , cardinale 

I I  17. 302.
A g ostino , sa n to , d o tto re  I  166. 167, ;

169. 184, 188 , 189. 190. 196. 202 .
2 0 9 , 2 1 2 . 2 1 4 . 21 9 . 2 2 3 . 22 5 . 227 .
2 2 9 , 2 4 0 , 24 5 , 2 4 6 . 2 4 7 . 254 . 2 5 5 . \

25 8 . 259 . 34 2 , 434 . 4 3 6 . 4 3 7 , 448 , 
4 7 2 . 47 9 , 53 1 , 58 6 , 66« ; I I  310, 
315, 411

A gu cch ia , seg retario  I 29.
A guilar de C ordova. A lfonso, ca rd i

nale I I  473.
A guirre Jo s é  Saens d r. b ened rtliiio , 

card inale 11 228, 306. 387. 388. 438,
439, 459. 460

A lim d  I I .  su ltan o  II  476. 
j Ahm ed B e y ,  rinnegato  II  126.

A iguillon. duchessa I 147, 4IU.
A iguillon D ., m a tem atico  I 262.
A iroldi. a b b a te , agente  I 619 ; l i  366.
A kidgean A ndrea, arcivescovo di Alcp 

po I 149.
A lbani C»ian F ran cesco , segretario  dei 

B re v i, card in ale  (C lem ente X I ) .  
I l  400. 423. 440. 455. 449. 483. 50«.

A lbergali N iccolò, arcivescovo di H o- 
logna. card in a le  I 142.

A lberici M ario, segretario  d ella  P ro 
paganda I 419.

A lb e r in i  M ario, card inale I 65 4 . 677 . 
I I  6 . 7. 8. 9

A lbert, a rc id u ca  l i  356.
A lberti da P o ia . franceiscano, vescovo 

di T re n to  11 I I» . 163.
A lb e r to »  L u d o v ica  I 6 5 5 .
A lb in i  Fran co»«*, card inale I 14. 14.

2 9 . 79 . 121. 174. 194. 198. 201 .
202 . 20 7 . 20H. 210 , 21 1 . 212 . 22« .

* Stollo Indicale io * r s w tu  I* psxisc. ari!» <«H t* ' « « " «  IrslUI* pi* la
particola».

Psjrron, Storta <Ui Papi. X IV . J .
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283, 312, 313, 314, 41«, 473, 477,
487, 488, 542, *>44, 568, 578, 586, 
«00, 801, 602, «07, «10, II 4, 5, 
18«, 1116, 32», 350, 359, 3«3, 387, 388. 

Mitizzi Giovanni II 537.
Albornoz Egidio, cardinale I 14, 17, 

18. 2». 57, 60, 130, 143.
Albret, duca d', cardinale 1 565, 621. 
Alcantara Pietro d', »auto 1 559, 655. 
Aldobraudini, famiglia 1 27«, 301. 
Aldobraudini Baccio, cardinale I 311,

144.
Aldobrandini Cinzio, cardinale II 357. 
Aldobrandini Olimpia, principessa di 

Kommuo, moglie di Camillo Punitili 
1 30. 31. 33, 35, 36, 4», 301. 

Alessandro, duca di Sonderburg I 
UNI,

Alessandro 111, papa I 263, 317, 387. 
Aleasandro V II (Fabio Chigi), papa

I 5. 7. 9. 29. 98, 144. 148. 153,
295, 311-5»«. 541, 547, 550. 553,
555, 556, 559, 563, 567, 568, 576, 
582, 586, 592, 593, 599. «01, 605, 
«tm. 6 Hi. 626. 629. 631. 635. 637, 
«42, »55, «62. ««4. «««. 670, «83;
II 4, 11. 181, 188, 252. 283. 298, 313, 
317, 387, 391, 421. 429, 433. 444, 
445. 44«. 4«5. 467. 470. 518. 523.

Ali’ssandni V il i  (Pietro Ottoboui), 
papa I 144, 177; I l  318, 335. 387, 
424. 437. 48!» 468. 480, 481, 485.

A lo»*«miro Enrico, duca di Schleswig- 
Holstein I 414.

Alessio Mickailom irli, zar di Russia
I 648. 649: I I  62. «4.

Aliarti Giuseppe, gesuita II 454. 
Alfonso de Liquori, »auto, dottore I

453. 491. 501.
Alfonso V I. re del Portogallo I 561,

562.
Algardi Alessandro, scultore 23, 25, 

141. 288. 281». 291-293. 296-298. 513;
II  381.

Ali «li Mustalà di Bona, condannato
I «41. .

Allacci (Aliatiti») leeone, custode della 
Biblioteca Vaticana I 285, 508, 551. 

Allegrini Francesco, pittore I 300. 
Altieri, famiglia I 639, 643.

Altieri Angelo, vescovo di Sutri I (543. 
Altieri Anna I «39.
Altieri Emilio, cardinale (Clemente X i 

I 548, «28, 629, 630, «32. 6 t t4 t>  
Altieri Francesco, fratello di Clemen

te X , I 633.
Altieri Giovai» B attista , cardinale 1 

1«, 139, 311, 633, 634. 643. 
Altieri Girolamo, fratello di Clemen

te X  I 633.
Altieri Laura Caterina I 636, 638, 657. 
Altieri Lorenzo, padre di Clemente X 

l 633, 643.
Altieri Lorenzo, cardinale 481.
Altieri Ludovico I 638.
Altieri Marzio, fratello di Clemente X 

I 343, 633.
Altieri Mario, zio di Clemente X  I 634. 
Altieri Tarquinia I 639.
Altieri Virginia, sorella di Clemente X 

I 63(1.
Altieri (Palnzzi degli Albertoni) (Ra

spare I 636.
Altieri (Paluzzi degli Albertoni) Pa- 

luzzo, cardinale I 633, 636, «3*.
651, 655. 656, 658, 665, 670, 679. 
880, 681, 683; 11 4, 6, 7, 8, 15, 62, 
114. 185, 197, 301, 387, 388. 390.
406. 414, 415, 416. 418, 419, 421, 423. 
469.
Altieri Corraduccio I «43.

Altoviti Giacomo, nunzio a Venezia 
I 313, 561.

Alvarez de Paz, teologo I 490. 
Amalia, laugravia di Assia-Kasscl I 

77, 80, 93.
Amayden Teodoro i Deone) I 28, 34.

44, 139, 276.
Ambrogio, padre della Chiesa, santo

I 531.
Amico Francesco, gesuita I 499. 
Ammonio, dottore II 266.
Andilly Roberto d' I 174, 476. 
Andrade, vicario apostolico in Abis- 

sinia I 422.
Andrea Saverio P-, gesuita, missio

nario I 153.
Angelis Giacomo de, cardinale vicario

II 306. 3S7.
Angelis Guglielmo ab, professore all»
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Università di Lovanio I 230, 233, 
237.

Angelo di .S. Giuseppe, carmelitano 
li  34.

Angelo Maria da Bologna II 434.
Angelo Silesio I 105.
Anglurre, Carlo Francesco d’, vescovo 

«li Aire e Chartres, arcivescovo di 
Tolosa I 457, 48». 575, 585.

Anguissola leandro l i  125
Angran, dottore I 1 !♦!>.
Anna, imperatrice cinese I 153.
Anna Sofia, contessa palatina I 105,
Anna, moglie di Vittorio Amadeo di 

Savoia II 148.
Anna, regina, reggente di Francia I 30,

40, 51. 53, 54, 120, 162, 164, 170, 
174, 178. 200, 215, 471, 48«.

Annat Francesco, g«wuita, confessore 
di Luigi X IV  I 194, 2<*i>. 223. 438, 
43», 443, 451, 455, 4«5, 473, 475,
477, 470, 480, 550. 577, 57», 585, 
507, 607; II 182, 190.

Ansaldi Ausalvo, uditore II 423.
Anticoli, duca di I «3».
Antoine, Paolo Gabriele, gesuita. 4*58.
Antonio di S. Maria, francescano 1 

153, 156. 610.
Antrim I 126.
Aragona Antonio d\ cardinale I 143.
Aragona Pasquale d ', cardinale I 308. 

405 II 4, 0.
Arbues. Petro de, grande inquisitore 

I 398, 403.
Arcangelo, cappuccino I 102.
Arrhinto Giuseppe, arcivescovo di Mi

lano. nunzio, cardinale II 474.
Arnauld. famiglia I 667.
Arnauld Agnese 1 570.
Arnauld Angelica, sorella di Antonio 

I 172. 181, 218, 223. 435. 570.
Arnauld Antonio I 165, 166, 167, 172-

178. 181, 182, 184. 191. 102. 196. 
435-444. 446-448. 459, 460-466.
471. 472, 482. 484, 485. 495. 496,
498. 499. 570. 580. 582-584, 587, 
588. 594. 601. «03. 608, 666; II 
240. 310, 311, 312. 313. 314. 360. 
361, 362. 410, 466, 480.

Arnauld Enrico, vescovo di Anger»
I 45, 46. 47, 49, 196, 197, 219, 22«».

221, 443. 456, 46«. 473, 476. 483. 
568. 586, 587. 593, 605, 667; l i  310,
312, 313. 317.

Arnoldo Maurizio Guglielmo, conte ili 
Bentheim I 415, .'149.

Arquien. marchese d’, red i  Grange. 
Artusi da Piscina Giovanni, fonditore

I 530.
Asinelli Sansone I 277.
Astalli Camillo, e. Panfìli 32.
Astalli Fulvio, cardinale I 311; I l  307, 

387. 413.
Aste Marcello d\ nunzio, cardinale

II 474
Aste Michele d', nobile romano l i  365. 
Astorga, marche»«', inviato spoglinolo 

a Roma I 631. 633, 674. 
Atanasio, padre della Chiesa, santo

I 6. 531.
Attichi. Luigi Dony d\ vescovo di 

Autun e Riez I 224.
Attila, condottiero I 288.
Aubanile I ) ',  vicario di Pamiers II

201.
Aubeville D ', agente francese I 366.

374. 375. 377, 383.
Aubign«' Agrippa d’, condottiere, Ugo- 

notto l i  240.
Aubusoon «le la Kcuilla<le Giorgio, 

arcivescovo di Kmhrun I 168, 216,
224. 225.

Auenperg. ministro imp«'riaie I 566, 
616.

Aumont Rogerio d', vescovo d'Avran
ch«'* I 191.

Aurclius Petrus I 165.
Authier Cristoforo d‘ I 136.
Auvry Claudio, vescovo di Coutance* 

ì  457.
Avena Raffaele, dei Minimi I 203. 
Aviano Marco d’, cappuccino. II 12H- 

129. 143. 151. 155, 165, 171.
Auolini Uccio, cardinale, segretario 

di Stato 1 34, 36, 37, 145, 313,
338. 355. 356, 359, 360, 379, 397, 
419. 543, 544, 548, 551. 553, 568.
570. 578. 601, 628, 629, 630, 632,
633, 681; i l  4, 20. 121, 189, 191,
202, 203. 217. 270. 301, 302, 326, 
331, 334, 335, 363, 378.
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Bachainel, gesuita I 157.
Baciccia, pittore, r. Gallili.
Baden Ermanno von. II 105.
Bugno Niccolo Guido, conte, nunzio, 

cardinale I 3, 42, 53. 54. 147, 17«, 
177, 178. 180. 180, 18», 105, 215.
218, 220, 221. 222. 223, 3«7, 308.
455. 45». 477.

Bagot Giovanni. gesuita I 147. 
Bnilli» I 112.
Bai«> Michele I 107, 1»5, 201, 245. 
Balbascs, marchese de lo», II 288. 
Baldassarre «urlo, figlio di Filippo IV

I 08.
Balilcschi-Colonna Federigo, cardi

nale 1 410. 417. 002. 500-522; II  51». 
Baldi Lazzaro, pittore I 530. 055. 
Baldini. compagno del cardinale F la

vio Chigi I 300.
Baldino Giovanni Giacomo, medico

I 282.
Baldinucci I 512. 521.
Baltie Giovanni de la. cardinale I 54. 
Ballile Stefano II 2**7.
Ialini nielli Volnnnio. cardinale 1 323, 

405.
Kami nielli. Conditore I 31».
Bandinì Ottavio, cardinale II 22. 
Baradat Enrico de, vescovo di Noyon

I 217.
Barila rigo «irogorio. vescovo di P a 

dova. cardinale I 4«»5. 542; 11 4. 0, 
7. ». 290. »>2, 387. 38S». 414. 415.
410. 417. 41». 420. 474. 

liarbarigo Marcantonio, cardinale II 
307. 387. 3.88.

Barbaro Antonio, inviato veneziano 
in Koma II 142. 252 

Barberini. famiglia I 20. 39, 40-47,
48. 51, 50. 71. 27», 280.

Barberini Antonio, seniore, cardinale
I 14. 15. 16. 18. 143.

Barberini Antonio, iunior*, cardinale
I 14. 17 2*1. 38. 41. 42. 44. 50. 
51. 71, 146. 312. 313. 310. 321. 
34«i. 419. 543. «19. 62». «32. «558;
II 7. 8. 9.

Barberini Carlo, cardinale I 71. 14 .  
374. 377, 403; II 414, 483.

Barberini Francesco, seniore. cardi 
naie I 14. 15, 10, 18. 19,22, 27, 42.
43, 44. 45. 4!>, 50, 200, 311, 312.
310. 442, 545. 019, 029, «532; II
11, 106, 111. 116, 121, 131, 132, 147, 
101, IO«!, 299, 301, 302. 387.

Barberini Francesco, iunior«, cardi
nale; II 413. 426, 480. 481.

Barberiqi Matteo I 71.
Barberini Taddeo, generale della chie

sa I 42. 43, 44. 50, 545.
Baroos De I 13. 165. 177, 178. 170.
Barde De la. vescovo di Saint 

Brieue I 440.
Bargellini Niccolò, nunzio a Parivi

I 575-586, 588. 590, 591, 593, 595
598, «03. 005, «06, «08; l i  527 
529. 531.

Bargellini Pietro, arcivescovo di Telie, 
nunzio I 616, 617, 606.

Bargrave Giovanni, canonico angli
cano I 330.

Barillou, vescovo di Lu^on I 6tì9.
Baroni L«>onora, cantante I 545.
Baronio Cesare, cardinale I 285; II 

456.
Barrata Francesco, »cultore I 303.
Barreto Francesco, gesuita I 422.
Barrière Domenico, incisore I 14«».

200.
Bartoli Daniele, gesuita II 327.
Bartoli Papirio. architetto I 520.
Barucchi Antonio I 377.
Dasadonna Pietro, inviato v e n e z ia n o

I 70, 364, 662; I I  4.
Bassompierre Luigi de, vescovo di 

Saint«*) I 571.
Battaglia Girolamo I 60.
B attistin i. poeta I 3*J0.
Bauine de Suze. Anna Tristau de la. 

vewovo di Tarbes. arcivescovo di 
Auch; II 439. 467. 4«S.

Bauny Stefano, gesuita I 499.
Baylon Pasquale. santo II 397.
Beaufort. duca di I 45. 623.
Beatrice, sauta I 69.
Beaupuy, conte di I 45.
Beauvillier*. duchessa di II 44«.
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Bedloe Guglielmo II 365. 
Bellarminio Roberto, cardinale II 540. 
Bellefonds, maresciallo de I 625. 
Bellegarde Ottavio de, arcivescovo di 

Sens I 175.
Bellhuomo Gottardo, gesuita 11 328,

329.
Bellings Riccardo 1 12<», 122. 
Bellori, scrittore 1 288.
Belmonte, principe di II  263.
Beltran Luigi, santo I 055. 
Benedetto X I 11, papa I 10; li  400. 
Benedetto X IV , papa I 9, 156, 380, 

613. 617; Il 382, 408, 468, 507. 
Benevoli Orazio, maestro di cappella

I 055.
Benginus Biagio, anatomista I 551. 
Benizi Filippo, servita, santo 1 655. 
Bentheim v. Arnoldo ed Ernesto Gu

glielmo.
Bentivoglio Guido, cardinale l 14, 17,

174.
Berenir, consigliere di Stato I 240. 
Bergaigne Giuseppe, de, arcivescovo 

di ('allibrai I 250. 261.
Berghes A. de, arcivescovo di Malia

II 360. 363, 444.
Berneri Giuseppe, poeta romanesco

11 135.
Bernardo di Babvlon. vescovo car

melitano II 42<».
Bernardo di ( 'hiaravalle. dottore «auto

I 453.
Bernardo Gustavo, marchese di Ba- 

den DnrUch. principe abbate di 
Fulda, cardinale I 565, 658. 660;
II 4 . 8.

Bernini, assessore dell'Inquisizione II
460.

Bernini Lorenzo, architetto e scultore
I 23. 25. 144 . 282, 286. 287. 289. 
290. 296. 301, 303. 304. 318. 322. 
350, 361. 394. 402. 512 515. 516.
519, 521-526. 529-532. 535. 536, 
537. 546, 554. 555. 55«. 557. «42; 
l ì  25, 27. 423, 429, 432.

Bernini Luigi, fratello di I.orrnzo
I 519.

Bernini Paolo, figlio di I»orenzo I 555. 
Beron Le, vescovo di Valence e Die

I 195-196. 225.

Berrettini r. Cortona.
Bertaud, Bertin 1 493.
Bertlie, rettore dell’ Università di 

Parigi II 245.
Berti Girolamo, procuratore della 

Penitenzieri» Il 418.
Bertier Pietro de. vescovo di Mon- 

teauban I 224. 457. 669.
Bertoni Giuseppe, scultore II 408.
Bérulle Pietro de, cardinale I 171,

II  359.
Berveaux, gesuita 85.
Béthencourt Pietro de, fondatore ilei 

Betleraiti II 300.
Béthune Enrico de. arcivescovo di 

Bordeaux II 37, 150, 221.
Béthune, ambasciatore francese iu Po

lonia I l 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 
83. 84, 87, 159 
Bétille, decano II 225.

BeuM-eum Cristiano, professore alla 
l'nivcrsità di Lovanio I 230.

Bevilacqua Luigi, patriarca di Ales
sandria. nunzio I 682; II 44-51, 
54 58, 59. *45  »4«. 347, 367.

Bianchini Giuseppe 11 409.
Bichi Alessandro, cardinale I 7, 19,

20. 143. 144. 312.
Bichi Antonio, interntinzio in Fiandra, 

cardinale 1 200, 228. 230, 231, 232, 
233, 235 239, 241. 242, 244, 248,
325. 327; II  4. 387.

Bichi Carlo, cardinale 11 400.
Bicbi Giovanni, ammiraglio delle ga

lere pontificie I 325, 372.
Blanger, dottore della Sorbona 11 225.
Blount Tommaso, archeologo I 117.
Blumberg Barone, inviato pontificio 

in Mosca l i  ino.
Blume Enrico Giulio, archeologo e 

storico I 105.
Bollando Giovanni, gesuita I 262.
Bolognese Giovanni Francesco, pit

tore I 536.
Bona (iiovanni, cistorrenze, cardinale

I 395. 551, 567, 568, 629.
Bonal F ., francescano I 494.
Bonamici Filippo l i  537.
Bonapede. cardinale I 631.
Bonaventura di Barcellona II  17.
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Bonaventura di Recanati, cappuc
cino I I  17, 302.

Boncoinpagni Girolamo, cardinale I
3. 323, 40«, II 4, ».

Boucompagni Giacomo, arcivescovo 
di Bologna, cardinale II 470. 

Bonetti Carlo, cardinale I 308, 406,
II 4. 6.

Bonttlz, missionario I 152.
Bonifacio IV , papa I 658.
Bonifacio V i l i ,  papa II 181, 184, 180. 
Bon»i Pietro, arcivescovo di Tolosa e 

Narhona, cardinale 1 650, 060; l i  4, 
7. 104, 387, 388, 38», 300, 410. 437. 

Bontempi Bonaventura, minore con
ventuale I 509.

Boouen Giacomo, arcivescovo di .Ma
line» I 222 ,230 , 231-230, 238 240, 
240 248, 251. 252, 254 256, 260, 
501, 504.

Borde De la, vescovo di St. Brieuc
I 669.

Bordeaux, ambasciatore francese in 
Londra, I 116.

Borelli Giovanni Alfonso, medico I
361. 362.

Borghi'»«', famiglia I 27». 208. 
Borghese, principi' Il 113.
Borghese, principessa II 3ili. 
Borghese tCafTnrelli), cardinale I 34;

II 131.
Borghesi' Marta Virginia I 327. 
Borgia fra n e « « ) , cardinale II 474. 
Borgia Francesco, generale dei Ge

suiti I 655.
Borgia G.. cardinali' I 14, 143. 
Borgognone, pittore, r. Cortese. 
Borgomainem. inviato spaglinolo in 

Vienna II U>5.
Bornat. dottore della Sorbona II 447. 
Borri Giov. Frane., alchimista I 402, 

656; II 325.
Borromeo Carlo, cardinale, santo I 

405. 496; Il 5. 13. 3ft5.
Borromeo Federigo, patriarca di Ales

sandria, cardinale, segretario di 
Stato I 616. 625. 629. 631. 637. 65». 
662.

Borromeo Gilberto, cardinale 1 144.
313. 323. 355. 477. 487. 542, 561,
566. 578, 596. 600

Borromini Francesco, architetto 28«. 
290, 291, 293. 301, 304, 306. 310.
554. 557.

Bosch, Carlo vati den, vescovo di 
Bruges I 250.

Bottoni F r., incisore I 141.
Bosquet Francesco, vescovo di Lo 

dóve I 55, 56. 221, 575.
Bossuet, Giacomo Benigno, vescovo di 

Meaux I 3, 183, 408, 608, 069;
II 20», 210 216, 240, 313, 317, 348.
353. 448, 44» 456, 405. 407. 468. 

Bossuet, Giacomo Benigno, nepotr 
dei vescovo di Meaux, vescovo di 
Troia II 454.

Bonehaert Bod, vescovo di Ypres I 
22». 231. 245, 247.

Bouillon. Emanuele de la Tour, car 
dinaie di I 504. 565. 566. 62». «3<i, 
676; Il 3. 4. 7. 52. 58. 194. 230. 
387, 388. 38». 390, 403. 414. 416. 
454. 501, 506.

Bourbon, vescovo di Soissons I 436.
456, 48», 571, 575. 669.

Bourbon. Enrico duca di I 178.
Boatirdaloue Luigi, oratore I 3; l i  

447. 452.
Bourdelot. medico della regina Cri

stina di Svezia I 345.
Bourgeois Giovanni, teologo I 174,

175. 177, 178. 184. 440 .441 .476 . 481 
Bourges Giacomo I 00».
Bourgoing Francesco, terzo generale 

dell'oratorio di Bèrulles I 180. 
Bourlemont. abbè I 387. 389. 392. 
Boursev*. giansenista I 424. 471. 
Bouthillier Vittorio le. arcivescovo di 

Tour 1 224. 419.
Bouvier de la Motte, moglie di. r. 

Guy on.
• Bovili Michele, gesuita missionario I

153. 428.
Boytieburg Giovanni Cristiano, can

celliere di Magonza I 105, 106. 410. 
Bracciano, duca di II 263.
Bracci Pietro, scultore II 423. 
Bracciolini Francesco, poeta I 545. 
Bragadino. cardinale I 14. 372. 
Brahe. ministro di Svezia I 349. 
Bramante, architetto 1 642.
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Brancaccio Stefano, cardinale I 14.311, 
3 1 2 ,5 4 2 ,5 6 1 ,5 7 8 ,6 2 9 , 637; l i  3o3. 

Branditi Francesco, gesuita I 611. 
Brancati Lorenzo (Laurea) france

scano, cardinale II 303. 387, 460,
505.

Brandi Giacinto, pittore I 26. 
Brettonvilliera, I 435.
Breuner Sigifrido conte, commissario 

generale imperiale della guerra l i  
155.

Brézé De, ammiraglio I 17, 47. 
Brias Giacomo Teodoro arcivescovo di 

Cambrai II  250. 251.
Brian ne Loménie de. vescovo di Con- 

tances I 669.
Bril Paolo, pittore I 300; II 435. 
Briiion, madama II 270.
Brisacier Giovanni de, gesuita l. 174. 
Brou Le, r. I)rou.
Brousse. dottore 1 1911. 200, 20H. 440. 
Broussel I 179.
Browne, irlandese I 126.
Brucker Giuseppe II 321.
Brunetti Cosimo I 443.
Bruni Celestino, agostiniano I 203. 

226.
Bruno, santo, fondatore dei Cister

censi I 655.
Brusoni Girolamo I 27.
Bruyère B. de la II 240.
Buekinghain. duehessa di I Ilo . 
Bufalo, Maria Flaminia del. madri- di 

Innocenzo X . 1 21.
Bulgarini Agnese, nonna di Flavio 

Chigi 1 317.
Bullialdo Ismaele I 59, 61. 
Buonaccorsi Buonaccorso. cardinale 1

567, 632; II 4.
Buonarroti. arrhei»l<»go II 409. 
Buonvisi Francesco, nunzio, rardi- 

nale I 646. 64H, 6.V». 651. 677; I l  4.
6. 30. 31. 3«. 39. 53. 58. 80, 63, 70.
71. 75. 76. 78. 79. 103, 105, 112. 117. 
118, 121. 122. 137. 140. 146-146, 149.
150. 155. 156-158, 161 163. 165. 167. 
168, 172. 175. 177. 178. 303. 347. l » .
387. 414.

Buonvisi Girolamo, cardinale I 4*>4.
543. 62». 631.

Buquov, conte I 4<>3.

Bureau, dottore della Sorbona II 447. 
Burgo, arcivescovo di Tuam I 127. 

128.
Borgundia. duca di, zio di Luigi X IV

II 230, 231.
Bussi, internuuzio a Bruxelles II 483. 
Buzenval, Nicola Chourt de, vescovo 

ili Beauvais 1 196, 220. 225, 483, 
568. 585. 586. 588. 593 600, 667;
11 483.

Byron. poeta I 024.

C

Cabrera. ammiraglio di Castiglia I 
46. 47.

Caccia Federigo, nunzio, cardinale
Il 472.

Caelen (Caleuus) Klirico vali, vicario 
generale di Maliues I 228. 230, 232,
233. 235.

Caffarelli. famiglia I 34.
Caffarelli Prospero, cardinale I 145.
Caillebot de la Salle. Francesco, ve- 

«•ovo di Tournai II  439.
Calandra. Giovanni Battista , mosai

cista I 288.
C a la v i ozio Giuseppi- (santo) I 136.
Calderon. poeta spaglinolo, I 2. 70;

I l 348.
('aleno, e. Caelen.
l 'a li t i  Giorgio, professore in llelm- 

stedt I K>5. 107; Il 349.
Callisto I I I .  papa II 18.
Calvino, riformatore I 16«. 170, 192,

211. 338, 364.
Calvo, gesuita, procuratore fraine- 

senno in curia II 138.
Camassei Andrea, pittore I 15, 300.
Cambout de Coislin. Pietro Armando 

de. Vescovo di Orleans, cardinale
II 473.

Catneli Francesco I 362,
Carnet ti Bernardo. disee|M>li> del Ber

nini 1 50.
Campanella Domenico, carmelitano I 

203.
Campricht. inviato imperiale nei Paesi 

Bassi II 480.
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Camus, Stefano. Le, arcivescovo di 
Grenoble, cardinale I 403-57(5, 009;
II 18. 0. 187. 254». 305, 313, 310,
417. 400.

Cancellotti Gianbattista, gesuita, con
fessore di Alessandro V II I 322, 305. 

Candido Vincenzo, domenicano I 188,
203.

Cutirdu, Giovanni de, gesuita l i  400. 
Canisio Pietro, sauto 1 84.
Canouici Francesco (Mascambruno) 

sottodatario I 35, 30, 280.
Cantelmi, Giacomo, nunzio, cardi

nale l i  170, 400, 410.
Capello Giovanni, capitano generale 

dei Veneziani 1 270.
Capello Mario Ambrogio, domenicano, 

vescovo di Anversa 1 250, 201, 270. 
Capillas Ferdinando de, martire do

menicano I 153.
Capistrano Giovanni, santo II 30K. 
Capizucchi Raimondo, domenicano, 

cardinale l i  303 , 313, 320, 387. 
Capponi Luigi, cardinale I 14, 00.

11«. 130. 146, 311.
Caprara. generale II 400.
Caprara Alberto, internunzio impe

riale II 08, 00, 133.
Caracciolo Anigo, arcivescovo di Na

poli, cardinale I 406: II 4. 0, 27, 421. 
Caracena, marchese de, governatore 

di Milano I «0.
Carata Carlo, nunzio, cardinale I 372, 

373. 40«. 407; I I  4. 6, 7, 8. 0. 207. 
Carata Fortunato, vicario generale di 

Messina, cardinale 11 300. 387. 
Carafa Pier Luigi, cardinale 1 142,

314. 317.
Carafa Vincenzo, generale dei Gesuiti

I 137.
Caratìni. oratori ano II 538.
Caramuel v I.obkovitz Giovanni, c i

stercense. vescovo I 85. 0». 103. 493. 
Cordella* Bernardino de, francescano, 

vescovo di Asunciòn I 157.
Carlo F.tnanuele di Savoia cardinale

I 137, 145.
Carlo Pio di Savoia, cardinale I 145, 

313, 629: II 3. 4 . 5 , 73. 93. 106,
111, 115, 121. 131. 138. 147. 149, 
152, 153. 156, 158, 16<S. 169. 170,

174, 170, 189, 192, 103, 190, 107,
190, 200, 203, 300, 301, 350.

Carlo duca di Lorena I 101, 61‘J;
I I  30, 124, 130, 135, 136, 150, 151, 
152, 154, 156, 104, 166, 108, 100,

. 171, 172, 173, 415.
Carlo duca di Mantova I, 101.
Carlo I. re di Inghilterra I 109, 110, 

114, 116, 117, 120, 123, 241».
Carlo l i ,  re di Inghilterra I 110, 114, 

116, 117, 387, 664; I I  45, 364,365,
300, 360.

Carlo II, re di Spagna. II 48, 01, 107, 
271, 417, 459, 503.

Carlo V, imperatore 2, 555.
Carlo V I. re di Francia l i  207.
Carlo V II, re di Francia II 184.
Carlo IX  (Carlo Gustavo von Zwci- 

brücken-Kleeburg), re di Svezia I, 
339, 340, 347, 356, 359, 407, 416. 

Carlo del Palatinato II  173, 177.
Carlo Maguo, imperatore I 522. 
Carlo di Neuburg II  177-178.
Carlo Augusto, conte palatino di Sulz- 

bach I 353.
Carlo Ernesto di Assia I 657.
Caron Raimondo, francescano I 140. 
Carpegna Gaspare, cardinale 160, 542, 

620, 654, 655, 650: I I  4, 6. 158.
180. 202, 203. 301, 309, 386, 429, 4*3. 

Carpineto, cardinale l ì  481.
Carpio Del. ambasciatore spagnuolo in 

Roma, vice re di Napoli II 44. 252.
253. 459.

Carré, dottore della Sorbona 1 221. 
Carroño, gesuita I 461.
Cartari Carlo I 633. 634. 635. 63«. 639. 
Cartari Giulio, scultore I 555. 
Cartesio, filosofo I 3.
Casale Ludovico I 362.
Casalini P. I l  17.
Casanale, assessore I 578.
Casanata ^Girolamo, cardinale I 662;

II 4. 9. 189. 238. 329. 363. 387. 388. 
390. 414. 424. 430. 478. 481, 482. 

Casati Paolo, gesuita I 344. 345, 346;
II 515-518.

Casini, cappuccino, predicatore del 
palazzo apostolico II 471, 507. 

Casoni Lorenzo, segretario della Cifra
II 16. 46. 235. 279. 312. 326, 3» '. 
363. 390, 418.
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Cagiano II 449.
Cassini, astronomo I 3, 360, 551.
Castel R odrigo , governatore del Bel- 

gio  I 227, 228, 22$*, 234, 617.
C astellan i, G iovan  M aria, m edico I 

662.
Castello P ietro , medico I 333.
Castiglione, principe di I I  120.
Cantillo D iego, arcivescovo «li Sa ra 

gozza II 163.
Castlemaine, conte, inviato inglese a 

Roma II 36», 370. 371.
Castlemaine, contessa II 369.
Catarina di Portogallo, regina di In

ghilterra I 665.
Catinat, generale I 3.
Cattaneo Girolamo I 362.
Catz Baiduino, arcivescovo di Filippi, 

vicario apostolico di Olanda II 356.
Cauchon de Maupas du Tour. Enrico, 

vescovo di Eveux I 604.
Caulet Francesco Stefano, vescovo di 

Pamiers I 483, 568, 580, 585. 586, 
588, 593-605, 667; 11 18«. 187, 190, 
191, 199. 220, 310.

Cauinartin Francesco I.efévre de, ve
scovo di Amiens I 196; II 456.

Cavalieri Gasparo de, cardinale II »»7,
388. 414.

Cavalierini, Giovanni Giacomo, nun
zio in Francia, cardinale II 440, 472.

Cavari, sacerdote di Napoli II 942.
Cecalti. domenicano II 329.
Cecchini Domenico, datario, cardinale 

I 32. 142, 201.
Celi esc Lucreaia, moglie di Camillo 

Rospigliosi I 549.
Cellot L u ig i, gesuita I 182.
Celsi Angelo, cardinale I 406, 487, 

578. 601, 602. 629.
Celsio Olof, naturalista »vede»« II 

435.
Cenci BaldassarTe, maestro di Ca

mera, cardinale I I  423. 473.
Cenci Tiberio, cardinale I 142.
Cennini Francesco, cardinale I 14,

15, 19, 143.
Centini Giambattista II 2*.
Ceri, duchessa di I 358.
Celle Giovanni, vicario del vescovato 

di Pamier II 201, 208, 223, 231.

Cerri Carlo, cardinale I 566, 567, 4, 
5, 9. 386, 414.

Cerri Urbano, segretario di Propa
ganda l i  339 342.

Cerusio Leonardo 11 426.
Cervini Giuseppe I 516, 523, 556.
Cesarmi, famiglia I 279.
Cesi Angelo, nunzio 1 14, 17, 62, 311,

315, 264, 270.
Cesi Carlo, incisore in rame I 300.
Cesi Pietro Donato, cardinale 1 14, 

17. 67, 99, 311.
Cessi, monsignore I 296.
Chaize Francesco de la,gesuita, con

fessore di Luigi X IV , II 139, 173, 
199. 211. 219-221. 229. 232. 237, 238. 
240, 243. 246, 248, 257, 261, 274, 275, 
276, 277, 237 367.

Chamlay maresciallo de II 279, 280.
Chanterac, rappresentante di F éu lo u  

in Roma II 453.
Cbanut, inviato francese a Stoccolma 

I 338, 342, 359.
Charmot Nicola II 446.
Charost. duchessa di 11 477, 478.
Charruan, francescano I 182.
t'haulnes. duca di, inviato francese« 

in Koina 1 237. 24«. 252. 393. 395,
488. 542. 548. 617. «30. 631. 632, 
637, 638; I l  388, 380. 390, 397, 4<'3, 
414.

Chavigny I 164.
Cherubini Francesco, cardinale I 143.
Chrvrcuil, missionario I 425.
Chevreuse, duchessa di II  446.
Chiavasio Angelo de. moralista I 491.
Chiave» Antonio de. cardinale I 292.
Chiesa Bernardino della, francescano, 

vescovo di Pechino l i  412.
Chigi, famiglia, 15, 317.
Chigi Agnese, Mirella di Alessan

dro V I I .  I 318.
Chigi Agostino, banchiere 1317, 513, 

316-317.
Chigi Agostino, fratello di Alessan

dro V I I ,  I 318. 319.
Chigi Agostino, nepote di Alessan

dro V I I ,  I 327. 328.
Chigi Augusto I 318.
Chigi Catarina sorella di Alessan

dro V II, I 318.



Indice dei nomi di persone

Chigi Elena sorella ili Alessandro VII 
I 318.

Chigi Krsilia sorella di Alessandro VII 
I »18.

Chigi Fabio, nunzio, cardinale (Ales
sandro V II) I 29, 34. 38, 30. 37, 
58, 73 98, »8. «7, 108, 144, 2«H», 201, 
282. 312. 313. 814-322, 324, 345, 
340 ,409 ,411 . 455. 507, 513; II  55, 
50. 345. 590.

Chigi Flaminia sorella di Alessan
dro V II, I 318.

Chigi Flavio, padre di Alessandro V II
1 317.

Chigi Flavio, nepotedi Alessandro V II, 
cardinale, segretario di Stato I 327, 
328, 32». 37», 380. 382. 300, 395. 
420 487. 507, 515. 541 543. 544. 
82». 830, 033, 05». 077: 11 4. 5, 0, 
», 21. 55. 113. 220, 301. 387. 388.
300. 414. 410, 418. 41».

Chigi Ortensia, sorella di Alessan
dro V II I 318.

Chigi Giovati Francesco II 475.
Chigi Mario, fratello di Alessandro V II

I 318. 324. 327, 32». 330, 333. 37». 
38».

Chigi Mario, principe 1 31».
Chigi Sigismondo, fratello di Ales

sandro V II, I 317 318.
Chigi Sigismondo, nonno di Alessan

dro VII I 317. 513.
Chigi Sigismondo, pronipote di Ales

sandro V II. cardinale l 328. 32». 
543. 503, 508. 578. 025. 683. 

Choart. vescovo di Beauvais I 225. 
405. 483.

Choiscul Gilbert», vescovo di Com- 
minge* e Touruai ! I»5, 100. 21».
225. 220, 440. 441. 475. 477. 478. 
57». 580, 585. 007. 009; II 213. 215. 

Ciaja Berenice della, moglie di .Mario 
Chigi I 33o.

Ciampi I 21; Il 342.
Ci»mpini Giovanni, archeologo I 551. 

4l<».
Ciampoli. |HM>ta I 320.
Cibo Alderan». cardinale, segretario di 

Stato I. 143. 311; Il 4 .0 . 15, 10. 39.
41. 51. 52. 57. 59, 02. 0». 72. 77. »2.
113, 121, 158. lOti. 107. 199. 202. 231.

24*. 245, 257. 259, 201. 205. 270, 281.
280, 200. 295. 300, 30» 312, 321. 323.
320, 320, 333, 335, 350. 387. 405. 418. 
400, 401, 480, 500.

Ciceri Carlo Stefano Anastasio, ve 
scovo di Como, cardinale II 307, 
387, 388, 414.

Cicognara I 524.
Cipriani Cipriano I 534.

: Ciria Angelo Maria, servita I 203. 
Cirillo di Alessandria, padre della 

Chiesa, santo I 0.
Cittadini Celso, archeologo I 320. 
Civrano Pietro, inviato veneziano

II 20. 05. 111.
Clauriearde, lord I 127, 132.
Claude Giovanni.controversista II 008. 
Claudia, duchessa del Tirolo I 08. 
Clemente V II. papa I 555, I l  .V>1. 
Clemente V i l i ,  papa I 21. 22. 180. 107. 

10». 200, 207, 234. 245, 200. 298. 
323. 538, 500, 050 II 300, 356, 470. 

Clemente IX  (Rospigliosi) papa l 7.
10. 20, 325, 404. 405. .»47 «27. 028. 
032. 035. 037. 641, 042, 653, 054. 
055. 050. 050. 004. 000. 070; II 4.
43. 315, 330. 387. 302. 421. 

Clemente X  (Altieri), papa I 7. 533.
556, 610 *«2 084: II 4. 12. 17. 21. 
40. 41. 44 . 4». 85. 87. »0. 315. 330. 
345. 387. 421. 422.

Clemente X I . papa I 10. 433: Il II, 
382. 455. 405. 408.

Clemente X II . papa 1 10. 150; II 3m.  
Clemente X I I I ,  papa I 405. 013. 
Clemente di Alessandria II 440. 
Clemente Giuseppe di Baviera, arci

vescovo di Colonia II 274. 277. 282.
284. 21*2.

Clermont Tonnero. vescovo di Xovon
I 481.

Clouet Alberto, incisore II 14.
Cook Teodoro, inviato II 303. 4K*.481. 

482. 483.
Codile Pietro, oratoriano. vicario apo

stolico ili Olanda II 302. 303. 479. 
480-484.

Cogolludo. marchese di. ambasciatore 
spaglinolo in Roma l i  W>. 417. 

Coislin. r. Cambout.

«



Indice det nomi di persone.

Colbert I .  B ., ministro francese I 3.
370, 468, 57(1, 667, (175; II 11*2. 208, 
213, 215. 216, 222. 224. 225.

Colbert Nicola, figlio del ministro, 
coadiutore di Kouen I 669; II 211.

Coli Giovanni, pittore II 27.
Collicola, medico I 13.
Colloredo Leonardo, ora tonano car

dinale II 307, 379, 387, 388. 395,
414, 424, 439, 470, 473. 48!'.

Colonna, famiglia I 278, 279. «38.
Colonna Anna, moglie di Taddeo Bar

berini I 44, 545.
Colonna Egidio I 839.
Colonna Francesco, scrittore I 516.
Colonna Lorenzo. Onofrio, gran con- 

nestabile I 36« «47.
Colonna M. A., cardinale I 16, 17. 22.

44. 53, 67, 138, 268, 311: II 4. 20. 
217. 363, 387.

Colonna Tarquinia, moglie di Marco 
Ottoboni II 396.

Cornac Daniele de, vescovo di Va
lenza II 244.

Comitoli Paolo, gesuita I 493.
Comte Le. gesuita 11 478.
Concina Daniele, domenicano II 4«7.
Condé Enrico. principe di I 3. 43.

191.
Condren Cristiano de. generale degli 

oratoriani I 121.
Confucio I 155. 610, 612; Il 477, 477.
Conring Ermanno, giurista I 4M*.
Conrius Fiorenzo. arcivescovodiTuain

I 173.
Contarmi Alvise, inviato veneziano, 

doge I 74. 75, 77. 264. 265. 2«*, 270.
Contarmi Angelo, inviato veneziano I 

263.
Contarmi, cardinale I 76.
Con tari ni Carlo, doge di Venezia I 

371*.
Contarmi Domenico, inviato vene

ziano II 53. 97. 144. 145. 421, 
428.

Contclori Felice, prefetto dedan-hivio 
segreto pontificio I 263. 286.

Conti di Segni, famiglia I 278.
Conti, principe di I 458: I l  497. 498. 

499.

Conti, principessa l i  9!*.
Conti Gianniccolò, cardinale I 4'Hi; II

4. 387.
Contrin Luigi Enrico, vescovo di Setta

I 196.
Coote. generale irlandese I 128. 
Copernico, astronomo I 2, 508. 
Coquelin I 57«.
Corbellini Sebastiano, pittore II 423. 
Corgna, famiglia 1 278.
Cornar« Federigo, cardinale I 14, 41,

54.
Comari) Giorgio, nunzio, cardinale I

472. 474.
Coniam Girolamo II 169.
Corneille Pietro, poeta I 3. 368 , 833. 
Cornet Nicola, sindaco della facoltà 

teologica della Sorbona I 182, 183, 
184. 185, 186.

Cornuto Giacomo, cardinale I 312,
326. 327, 366. 398. 477.

Corraro Angelo I 328.
Correggio, pittore I 362.
Corsi Domenico Maria, cardinale l i  

307. 388. 40«. «32.
< 'orsi Enea, medico di Innocenzo X II

II 507
('orsini Neri, nunzio, cardinale 52

Il 4. 69.
Cortese Guglielmo (Borgognone), p it

tore I 536.
Cortona Pietro da (Berrettini), p it

tore I 15. 23. 51. 285, 293. 300, 515, 
517. 538. 554; II 433.

( nsimo 111. granduca di Toscana 11 25.
148. 332. 504.

('omnac Daniele da. vescovo di Va
lence Il 244.

Costa, conclavista del cardinale An
tonio Barberini I 312.

Costa Giovanni da. domenicano I 151. 
Costagli!i G iovai.battista, cardinale 

I l  «MI.
Costaguti Vincenzo, cardinale I 14.

27.
Costantino imperatore I 456, 521 , 555. 
Costantino, figlio dell'inijierntrice Ele

na di ('ina 1 152.
Cotoleadi. missionario vescovo di 

Nanchino I 419. 420. 426.



55« Indico dei nomi di persone.

Cottington, lord ! 110.
Cottone Antonio I 302.
Coulanges, marchese di II 306. 
Coulanges, madama di II 210. 
Cousebant. provicario l i  362. 
Couwcrven Koberto von, abbate pre- 

monstrateuse I 254.
(’rane, inviato imperiale I 80.
Crassei Giovanni, gesuita I 438. 
Créoy, plenipotenxiario francese in 

Kijstnijk II 482.
Crelly, abbate cistercense I 129. 
Crédili duca di, inviato francese in 

Roma I 375.517« 8*7. 300, 302, 393, 
481; II 148. 252, 283.

Créqui, duchessa di I 379, 380. 
Crescenxi Alessandro, maestro di Ca

mera. cardinale 1 036, «37, 638;
Il 4. 7, 8.

Crescenxi P . P ., cardinale I 14, 143. 
Crescila boni II 4(>9.
Crisostomo, padre della Chiesa, santo 

I 448. 831.
Cristiano duca di Mecklenburg-Schwe- 

rin 1 414.
Cristiano V. red i Danimarca II 43«. 
Cristiano Augusto di Sassonia, ve

scovo di Kaab II  408, 400. 
Cristiano Luigi, duca di Celle I 414. 
Cristina, duchessa reggente di Savoia

I 383.
Cristina, regina di Svexia 333. 33« ««.V 

381, 551. 552. 553. «28. «20. «47, 
«81. «84; II 121, 13«. 201, 250, 250, 
2«0, 260. 270. 284. 298, 314. 32«. 
330. 378. 408. 432. ò l j  ¿1S.

Croce (D ella), segretario d 'am basciata
II 255-257.

Croeius teologo di Marburg I 107. 
Croyssy. ministro francese II I3S. 130,

172. 102, 103, 205. 230. 232, 234. 
237 . 243. 24«. 248. 262. 265. 267. 
273. 283, 28«?. 203. 2Í4,

Oromhecìus G iovanni. I 400. 
Crom well O liviero, lord protettore 

110. IH , 113. 114. 115. 11«. 117, 
118, 110. 120. 125. 128-132. 408. 

Cnisen A ndrea, vescovo d i lioermond 
I 250.

Cueva, cardinale I 14. «7. 00. 311. 
Cupi! Roberto, vescovo di Dol I 216.

D

Dabert, ex gesuita I 17«».
Damaso I, I 528.
Daniele Gabriele, gesuita II 460.
Dares. professore in Lovanio I 25S.
Daubray, Francesco I 104.
Davia Giovanni Antonio, nunzio in 

Polonia II 408.
David Ludovico, pittore II  423.
Davidson, segretario della regina Cri

stina di Svexia I 358.
Dechamps Stefano, gesuita I 173, 

174, 438.
Degenfeld, barone von II 127.
Delbello Luigi, canonico I 507.
Del bene Alfonso, vescovo di Orléans 

I 195, 106.
Delbene Bartolomeo, vescovo di Agen

I 105. 10«.
Delflno Daniele Marco, nunxio, car

dinale II  474, 40«. 500.
Delfino Gentile, vescovo di ('amorino

I 633.
Delfino Giovanni, patriarca di Aqui- 

leia, cardinale I 302, 406; II  4. 6. 
387. 418.

Delfino Vittoria, madre di Clemente X
I «33.

Depretis Vincenzo, commissario del 
S. Ufficio l 203. 204.

Descartes Renato I 340.
Desirant Bernardo, agostiniano II 445.
Deslions, decano di Senlis I 466.
Desinarais. segretario del duca di Cré

qui I 376. 378.
Desinare*, oratoriano I 208, 209. 607.
Despérier. dottore della Sorbona 11225.
Despruets Bernardo, vescovo di Saint- 

papoul I 10«.
Deydier Francesco, missionario I 425.
Diax Manuele, gesuita I 153.
Diana Antonio, teatino 1 493.
Digby. ambasciatore di Enriehetta di 

Inghilterra al papa I 120. 123, 126.
Dinet Giacomo, gesuita I 193. 104.
Domenico, santo I 156.
Dominis Marcantonio de I 177.
Domiziano, imperatore I 300, 301.



Indice dei noini di persone.

Donghi Giovanni Stefano, cardinale 1 
14, 313.

Dónhotf Casimiro inviato di Polonia 
in Roma, cardinale II 100. 102, 134,
166, 305, 387, 388.

Donnino Alfon»o I 511.
Doroschenko Hetmann della piccola 

Russia I 649.
Dorotea, duchessa di Holstein II 349.
Dorville, gesuita I 426.
Doucin Luigi, gesuita II 482.
Dragonelli II 253.
Dreux, membro della .Sorbona I 212.
Drou Lamberto le, professore in Lo- 

vanio II 316.
Drouet Gabriele, baccelliere II 182.
Dubois Eugilberto, vescovo di Nainur

I 231. 227. 231.
Dubois Guglielmo, cardinale, ministro 

francese I 5.
Due Fronton le. 3.
Duchesne, inviato dei Giansenisti in 

Roma I 178.
Dussy Patrizio.francescano II 317.318.
Duhamel Enrico, parroco I 166. 170, 

471.
Dumont Giovanni II 381.
Dumoulin Pietro. coutroversUta I 495.
Duneau, gesuita I 369.
Du Puy, gallican«> II 181.
Duquesne, ammiraglio II 94.
Durazzo Marcello, nunzio cardinale I 

14, 311. II 306. 308.
Duval, dottore della Sorbona I 173.
Duveniay. sacerdote II 100.

E

Ecchelensis Abramo I 510.
Elee Orazio, d' II  469.
Elee. Scipione Pannocchiescbi di, 

arcivescovo di Pisa, nunzio, cardi
nale I 102. 107. 271. 524. 544. 629. 
630; II 428.

Elena, imperatrice di Cina I 152.
Eleonora, principessa imperiale, mo

glie del re di Polonia Wisnowiecki 
l i  36.

Eleonora di Pfalz Neuburg. moglie di 
Leopoldo I.

Eleonora Erdmuth di Sassonia E Uè- 
nach II 107, .'147, 348.

Elisabetta, figlia di Enrico IV. re
gina di Spaguu I 68.

Elisabetta Amalia, contessa palatina
I 105.

Elisabetta Carlotta (Liselotte), del 
palatinato. moglie di Filippo d’Or- 
leans II 173.

Elisabetta Dorotea. contessa palatina 
di Assia-Darmstadt II. 353. 

Elizalde Miguel de, gesuita II 319. 
Elsheimer. pittore II 435.
Emerik Giacomo II 376.
Emilii Almerico, scudiere della regina 

Cristiua di Svezia I 361.
Eminoriv Giovanni I 547. II 65. 
Enrichetta, regina di Inghilterra I

120, 121. 123. 126.
Enrico IV, re di Francia 1 617, II

186. 239, 274 277. 411. 465.
Enrico V i l i ,  re di Inghilterra 1 137. 
Enrico di Norfolk, conte I 376. 
Enriquez, viceré di Napoli 1 266. 270. 
Erba, senatore in Milano 11 19. 
Erdòdy Niccolò, conte balio di Croa

zia II 1X5, 155.
Frizzo, inviato veneziano in Roma

II 494.
Ernesto, conte palatino di Assia 

Rheinfels I 105, 106. 107, 415. 
Erne«to Augusto, duca di Krnun* 

schweig II 57.
Ernesto Augusto, duca (principe elet
tore) di Hannover II 98. 345, 349, 

350. 405. 486, 487.
Ernesto ( Guglielmo, conte di Hentheim- 

Steinfuhrt I 415.
Erytràeus Janu« Niciu», poeta I 507. 
Escobar y Mendoza. gesuita I 493. 
Esparza Martino de. gesuita 11 366. 
Esse*, vice re inglese II 366. 
Estatnpc* de Valen^ay Achille d\ 

cardinale I 14. 17. 20, 44. 46. 47. 
143.

Estampe« de Valencay Enrico d", 
inviato francese in Roma I 27. 52.
55. 225.

Estampe* de Valen?ay leeone d\ ar
civescovo di Reims I 148, 191, 194.

! E st*, famiglia I 370, 377. 383.
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E *te Rinaldo d’, cardinale I 16, 27,
45, 4«, 48, 411, 312. 314, 31«. 380, 
543; I l  201, 30«. 3«». 370, 37«. 377.
388. 

E strad o  I ) ' ,  p ien ip o ten iia rio  fran cese  
in  N ym w egen II  4«.

Entrée» Cesare il’, vescovo di I.aon, 
cardinale 475, 477, 470, 480. 564, 
«58. «50. ««il. ««1. ««2, 6(13, 665;
II 3, 4, 0. 8. 0, 24. 90, 01. 05, 101,
114. 115, 13*1, 147. 176, 104. 108. 200, 
202 20«. 217. 221, 222, 229. 2:«». 235,
236. 246, 248. 249. 250, 255, 25«,
237. 25», 260, 2«1 #87, 270, 278, 270,
281. 282, 283, 280. 290, 201. 203, 204, 
205. » '3 . 318. 330. 331. 374. 387. 388,
302, 414, 41«. 437. 488. 4!N).

Entrée* Francesco Annibale d’, fra
tello del precedente, inviato fran- 
cese in Roma I ««1. ««3. 664 , 665,
673, «77, «70. «80; II 78. 88. !»0. 02,
101, 135, Itti, 107 109. 233. 245, 247,
249, 254, 255. 257, 258, 273.

E strix  (¿ilio», gesuita I I  460. 462. 
Etienne, prefetto del M adagascar I 

422-
Eudes Giovanni, fondatore degli S u 

disti I 13«.
Eugenio, principe II 196.
Eugenio IV , papa I 290.
Eu*ebii» Em e»to de. r. W angnereck. 
Entim io m etropolita grece di T iro  e 

Sidone l i  341.

»

F abretti Raffaele II  409.
F a b rì Onorato, gesuita II  329.
Fabriano G entile d a . pittore I 291.
F abrix io . inviato  di S v e iia  alla  corto 

d i P ersia  II  161.
Fabron i Agostino. «egretario dei me

m oriali II 423.
Facch inetti, cardinale 20. «29. «31,

I l  5 9.
F agu an i Prospero, canonista I 1«0, 

402.
F a ir fa x . generale I 113.
F a jo tte  F r . de la . vescovo di I.im oges.

Falconi Giovanni, meroedario II 324.
325.

Falconieri, conte II 115.
Falconieri L ., cardinale I 14, 143, 144. 
Falda, incisore I 200, II  24.
Fancelli Cosiino. scultore I 517. 641. 

(¡43.
Fancelli Giacomo Antonio, scultore 

I 303, 555.
Fantoni, sacerdote II 325.
Farnese, famiglia 1 370, 377, 383. 
Farnese Camilla 1 203.
Farnese Francesco Maria, cardinale

1 143, 160.
Farnese Girolamo, maggiordomo, car

dinale I 323, 543, 544.
Farnese Ranuccio I 292.
Farnese Ranuccio II . duca di Panna

I 276. 277, 287, 387; II 120. 178. 
282.

Fasti, pascià, comandante la dotta 
turca l 270.

Faure F ., vescovo di Amieus I 45(5. 
571.

Faure Giacomo de, gesuita I 611. 
Favoriti Agostino, segretario della 

cifra 1 506; II 1(5, 180. 192. Ito , 201. 
2<>2. 204. 217. 238, 311, 317, 314. 32«. 
330.

Favre Giacomo Le. gesuita I «II- 
Febei, maestro delle cerimonie ponti

ficio 1 553.
Federico di Napoli II 48.
Federico, re di Napoli II 48. 
Federico, langravio di Assia, cardi

nale I 144.311, 35 0 .5 4 5 .5 4 7 . 629. 
631. 633. «36. 679. «80. «81. II 3, 4- 

Federico I I I . re di Danimarca I 417,
II 377.

Fillorino V, principe elettore del Pa
latinato. re di Boemia 1 415. 

Federico Augusto, principe elettore 
di Sassonia, re di Polonia II 947-500. 

Federico Guglielmo, principe elettore 
del Brandenburgo I 78. 338. 407, 
«78; I I  45, 102. 103. 163. 349. 350. 
352.

Feidon Nicoli».« recolletto II 354 
Feliciani. giurista I 29.
Fénelon. arcivescovo di Cambrai I 3;

II  211, 215. 216. 448. 44» »56.



Indie« do) nomi di r>ers«ne. 5i>!l

F e o d o rlII, zar II 62, 03, 74, 70, 342.
Ferabosco I 5, 520.
Ferdinando 11, granduca di Toscana

I 45, II 344.
Ferdinando I I , imperatore, I 1.
Ferdinando I I I , imperatore I 08, 74. 

77, 7«, 87-80, 01, 03, 00. 100, 101,
102, 138, 375, 408.

Ferdinando di Baviera, arcivescovo di 
Colonia 1 415.

Ferdinando Carlo, arciduca I 348.
Ferdinando Carlo, arciduca di Man

tova. II 00, 148.
Ferdinando Maria, principe elettore 

di Baviera I 408.
Ferrnat Pietro, matematico 3.
Ferrari Tommaso Maria, domenicano, 

cardinale II 472, 473, 478, 4M.
Ferrata Ercole, «cultore 1 284, 517. 

555, 041.
Ferrari Vincenzo, santo I 655.
Ferri Ciro, pittore I 300, 536.
Ferrier Giovanni da, gesuita I 475, 

476, 477, 470; II  186.
Feuillade duca de la I 620.
Fevdean I 221.
Filicaia II 400.
Filippo Catholico» degli Armeni I 140.
Filippo I, principe elettore di A « i*

I 44>0.
Filippo II, re di Spagna I 5.
Filippo IV, re di Spagna I 24, 57, 58,

63, 66. 67. 68, 60. 70. 71. 08. lO l, 
126. 138. 130, 158. 160, 212. 228. 
232, 233. 236 238. 240. 241, 244. 
245. 248, 240. 265, 268, 280, 327, 
350. 355, 370. 374. 385. 387.

Filippi» V, re di Spagna 2; II 136, 505,
506.

Filippo il bello, re di Francia II 181. 
184. 188. 207.

Filippo Guglielmo, langravio di Nen- 
burg. principe elettore del Palati
nato II 65. 173. 200. 347, 340.

Filippo d’Assia KeinfeU I 105. 144.
Filippucci Francesco Sav.. gesuita I 

155.
Filleau Giovanni, avvocato I 223. 437.
Filomarino Aacanio, arcivescovo di 

Napoli, cardinale I 14. 62. 64. 70, 
311.

Fiorini Giulio 1 400.
Fisher gesuita I 162.
Fleming Tommaso, arcivescovo di l)u- 

blin II 408.
Flemming, inviato II 408.
Fleuri Francesco di. gianseni*ta 1 172, 

l i  211. 212.
Foggili!, scultore 1 563.
Fon seca, medico I 282.
Fontana Carlo, architetto I 002, II 15, 

28. 427. 420, 430.
Fontana Francesco, architetto II 431, 

432.
Fontana Gaspare, tiglio di Carlo II 432. 
Fontenay-Mareuil, marchese di, in

viato francese in Roma 1 48, 40.
64, 65.

Forbin Janson Toussaint de, vescovo 
di Beauvai» e Marsiglia, cardinale.
II 27. 60. 87. 88, 80. :H>4. 305, 400, 
44il. 403, 414. 415. 418, 437. 441. 488. 
480. 400. 404, 501.

' Fortassin II 201.
Fortin. dottor«* della Sorboua I 221. 
Fosrarini Pietro, senatore veneziano

I 263. 260. II 141.
Poscarini Sebastiano, inviato vene

ziano Il 02.
PoucauM Nicola Giuseppe. intendenti- 

di Bearne II 20!. 241. 242.
Four I>u. domenicano I 1 IH».
France Cristoforo de, vescovo di Saint 

Omer 227, 617.
Francesco I, re di Francia II 180. 
Francesco I, duca di Modena I 312, 

327.
Francesco I I , «luca di Modena I 387;

II 120.
Francesco, santo I 156.
Francesco Borgia, santo I 655.
Francio!ti Agwtino, nunzio di Co

lonia I 615, 683.
Franeintti Marcantonio, cardinale I 

160. 312.
Francken Goffredo, gesuita I 344. 
Frutjripani. famiglia 1270.
Franzoni Giacomo cardinale I 306, 

405; II 4, 6. 0. 387.
Freinsheim Giovanni, filologo I 340. 
Froidinant (Fromondus) Liberato, v i

cario generale di Malin I 174, 228,
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230. 232. 234. 237. 2."»2. 257, 258, 
260.

Fromm Andrea, proposto di Berlino I
415.

Fromond, canonico I, 240.
Frotnonduii, v. Froidniont.
Frotilai de Tenne, vescovo di Avran- 

ches I I  101.
Fuensaldafia, conte di I 240, 250, 260.
Fuensalida. conte, governatore di 

Milano II 206.
Fuga. »cultore II  507.
Fttrstenberg Ferdinando von. vescovo 

di Paderborna I 323 ,413 .406 , 507,
Il 345.

Fttrstenberg, Francesco Egon voli, 
vescovo di Strassburgo I 410, 411,
412.

Filrstenberg Guglielmo Kgon von, ve
scovo di Strassburgo, cardinale I 
323, 411. 412. «63; II 274-280, 282.
202. 306. 3H7, 38». 380. 300.

Furtudo Francesco, gesuita I 153, 
428.

Q

Gabriele di Kiew, metropolita ruteno
I 421.

Gabrieli, francescano II |(V4.
Gabrielli Giambattista, generale »lei 

cistercensi, cardinale II 474. 478.
Gabrielli Giulio, cardinale I 19, 311, 

62»; II 47.
G aetani Francesco, arcivescovo di 

Kodi, nunzio spaglinolo I 34. 7 1 .
(¿aotani. cardinale I 76.
Gaetano »'«»tantino, abbate benedet

tino I 500.
Gaetano «li Tiene fondatore dei T ea

tini santo I 655.
O.ilei» Bernardo von. principe vescovo 

di Mftmter 1 409. 413. 672. 673.
Galilei Caldeo. astronomo I 564.
Gallio Marco, nunzio di Polonia, car

dinale I 411. I l  303.
Ciani.ii'he. dottore della Sorbona I

173.
('«.»inbara, chirurgo II 406.
(*ambas»i Giovanni, scultore 114. 25.

Gan (Temente, provinciale domeni
cano I 153.

Gastaldi Girolamo, cardinale II 4, li. 
26.

G atta Carlo della I 47.
Gaudon I 576.
Gaudier Antonio le I 490.
Gaulli G. B . (Baciccia), pittore I 30.

319, 554, 564, 643; II 14, 25. 423. 
Gault Giovanni B attista , vescovo di 

Marsiglia I 171.
Gavazzi Modesto, minore conven

tuale I 203.
Gavotti Lorenzo, vescovo »li Savona

I 510.
Genet Francesco, vescovo di Vaison

II 313, 401.
Genocchi Giovanni P . I 534.
Genoino Giulio I 62.
Gentili, cardinale I 560.
Gerbais Giovanni, sacerdote II  203.

205. 206. 211.
Gerberon Gabriele, inaurino I I  381.

411. 455. 480.
Germen (.fermiti) I 126.
Geroj Adschi di. tataro II 134. 
Gherardi Antonio, architetto II  27. 
Gherardi Filippo, pittore II  27. 
Ghislieri Michele (Pio YT) II 10. 
Giacobbe, catholikos armeno 1 421. 
Giacobelli I.uigi, mlitoTe II 81, 143. 
Giacomo, tìglio di diaconi» II »li In 

ghilterra Il 77.
Giacomo, Aglio di Giovanni Sobieski

II 106, 107. 178.
Giacomo II re di Inghilterra II ltì*ì. 

167. 170. 172. 179. 186. 189. 366. 
367, 368, 389, 370. 373. 377. 390. 
393. 396. 397. 398. 400, 474. 475. 
476.

Giansenio Corneli«», vescovo di Yperii
I 54, 1B5, 168. 170, 173, 176. 180
184. 186. 188-190. 195. 196. 198. 
201-204. 207. 210, 211, 213. 220. 
223. 226. 229. 230. 233. 234. 236.
237, 240, 242. 245. 252. 253. 254. 
257. 262. 434. 436. 437. 439. 441.
444. 44(1. 454, 460-462, 465. 46«.
471. 472. 475. 480-486. 494. 502. 
503. 504. 592. 593. 599. 602. 666.
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667, 668, 669,670; II 410, 411. 444.
445, 446, 481.

Giavarina, incaricato d'atTari vene- 
/.¡ano I 116.

Giarda Cristoforo, vescovo «li «'astro
I 277.

G inetti Giovanni Francesco, cardinale 
657: II  303, 387.

Ginetti Marzio, cardinale I 145, 160.
201, 210, 477, 487, 568, 577, «2». 
631, 632.

Giocondi, famiglia I 302.
Giordani Vitale, matematico I 361. •
Giorgetti Antonio, scultore I 555.
Giorgio Pietro, vescovo di Alessan

dria II  10.
Giorgio, re di Iberia II 341.
Giorgio I I I ,  principe elettore di Sas

sonia II 08, 353.
Giorgio Cristiano, Langravio di As

sia I 105.
Giorgio Federigo di \ Va Idee k II 98.
Giorgio Federigo Filippo di Griesbeim

I 105.
Giorgio Ludovico, principe elettore di 

Hannover II 487.
Giorio Urbano II 2**4. 232, 254, 255, 

250, 200, 262. 28». 292. 293.
Giotto, pittore I 289. 292.
Giovanni zar v. Ivan.
Giovanni I I I . Sobieski I 646. 648, 649, 

650. 651; II 36. 37, 39. 64. «5. 66. 
67-71. 74-76, 70, 80. 84 89. 90, 1UO.
103, 105, 106, 109. 127-133. 135. 136.
140. 144. 152, 158. 159. 170, 177, 179, 
304. 369. 472. 407. 498.

Giovanni IV di liraganza, re del Por
togallo I 58-59, 60. 61.

Giovanni Don, figlio spurio di F i
lippo IV 63. 69.

Giovanni di Dio, santo II 31*8.
Giovanni d'Austria, governatore dei 

Pacai Bassi I «04. 505.
Giovanni de Sahagun (lobannea a

S . Facundo) II 398..
Giovanni Casimiro, cardinale re di 

Polonia I 143. 144. 172. 621. 645.
Giovanni Cristiano di Boyneburg I 

77, 105.
Giovanni Ernesto, duca di Sachsen- 

Eisennarb II  344, 361.

Giovanni Federigo, duca di Braun- 
achweig Lineburg ed Hannover I 
105, 106, 141, 414.

Giovanni Giorgio I, principe elettore 
di Sassonia 1 70.

Giovanni Giorgio II, principe elettore 
di Sassonia I 415.

Giovanni Giorgio I I I ,  principe elet
tore di Sassonia I I  127.

Giovanni Ludovico, conte di N acau 
li  adamar I 105.

Giovanni Guglielmo, langravio di 
Neuburg II  496.

Giovanni, patriarca di Alessandria
Il 341.

Giovauni Pietro, patriarca di Antio
chia I 421.

Giovanni della Croce, santo II 324.
Giovanni di S. Tommaso, confessore 

del re di Spagna I 227.
Giovanni Agostino della natività I

203.
Girard, giansenista l 475. 478.
Girardin. inviato francese a Costan

tinopoli II 288.
Girolamo da Narni. cappuccino 1 401.
Giudice Francesco del, cardinale, go

vernatore di Roma II 400 419.
Giulio II . papa I 317; 11 214. 262. 

423. 429.
Giulio I I I , papa I 281, 351.
Giustiniano, imperatore I 244.
Gitueppe Clemente fratello dellelet* 

tore di Baviera II 496.
G iuseppe, fig lia  di Leopoldo I. re 

romano II 379, 4*8).
Giuseppe, patriarca caldeo II . 341.
Giuseppe I I I , patriarca Maronita I 

14«.
Giuseppe di Gesù Maria, carmelitano 

scalzo II 334.
Giuseppe Ferdinando, principe* elet

tore di Baviera II 504.
Giuseppe Maria di Gerapoli, carmeli

tano. vescovo I 421.
Giustiniani, famiglia I 279.
Giustiniani Andrea, principe I 27. 28.

32.
Giustiniani Giovanni, inviato vene

ziano I 5«. 57. 61, 112, 271, 272, 
273.
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GhlHtiniani D. cani ina le I 143.
Giustiniani Lorenzo, «auto l i  308.
Giinttiiiiaiii Marcantonio, doge di Ve

nezia II 141. 152.
GiuMtiniani Olimpiuccia, nepote «li 

Innocenzo X . I 27, 71.
Giustiniani Orazio, vescovo di Mon- 

taltti, indi Xocera, cardinale I 143.
Glamorgan r. Raglan.
Gobioni Charles le, gesuita II 478.
Godeau Antonio, vescovo di Grasse e 

Vence I 108. 210, 217, 210, 410, 
440. 473.

Godelroi I 277.
Gixlfrev. gi Alice di pace II 305.
Gftes Giovanni di, vescovo di Gurk, 

cardinale l i  155, 306,400,414, 439.
Godine Leonardo II 348.
Gomli Giovanni Francesco de, arci

vescovo di l’arici, cardinale 1 53,
56, 144, 164.

Gondola Mathia I 040.
Gondriu de l’ardaillan Luigi Enrico 

«le arcivescovo di Sens I 104, 220, 
22:1. 225. 220. 143. 471, 571, 

573, 574. 570. 580. 583, 584-586,
580, 581. 000, 602. 003.

G«mzaga, vice re di Xapoli. II 31.
Gonzalez Tirso, generale dei gesuiti

II 228. 318-323. 4ó7 466. 408.
Gookin I 134.
Gori Pennellili G iovali B a ttis ta , in- 

«juisitore di M alta I 260.
Gottschalk. monaco I 182.
Govea Antonio de. gesuita I 611.
Ooyon de Matignon I.eonor, vescovo ; 

di Lisieux I 208.
Gradi Stelano I 646.
Gradini Alherto I 362.
G rammollì, diplomatico francese I

408.
Graminont Antonio l’ ietro, arcive

scovo di Besançon II 207. 226.
Grande Antonio del. architetto 1 205.
Grand Tn. sindaco della FaccitA teolo

gica della Sorbona II 182, 183.
Grange Enrico de la (marchese d’Ar- 

qtlien), cardinale! I 67. 436. 472.
G ras Si mone le, vescovo di Soissons

I 480. 571.
GraveI, agente francese II 275, 276. I

Gravina, «luca di 1 038.
Gravina, letterato II 408.
Gregorio Magno, santo I 531.
Gregorio V II, p ap a I 387 II 384.
Gregorio X I I I ,  papa I 160, 105, 207, 

323. 602 II 507.
Gregorio X IV , papa I 323, 561, 653.
Gregorio X V , papa I 22, 142, 160,

323.
Gregorio di S. Vincenzo I 262.
Gregorio di Valenza, teologo I 32".
Grémonville, inviato francese I 30, 

40, 50. 267. 016.
Grillet Giovanni, gesuita I 157.
Grimaldi, arcivescovo di Aix, carili 

naie I 14. 17, 20, 44, 46, 48, 60,
385, 543. 632. 036; I I  4 I I  104, 
208, 200, 231. 316.

Grimaldi Claudio Filippo II 412.
Grimahli Giovati Francesco, architetto 

I 200.
Grimani Antonio, ambasciatore vene

ziano a Roma I 547, 632, 635; IL 
112.

Grimani B attista  1 270.
Grimani Vincenzo, cardinale II 473,

474.
Grinimttlshausen Hans, Giac. Cristo!* 

fel I 415.
Gros le, scultore I 062.
Grotius l i .  I 346.
Gruber (Grueber) Giovanni, gesuita

I 425.
Gualdi I 28.
Gualtieri Carlo, cardinale I 145, 313, 

561. 020.
Gubematis, conte de, inviato spagnu»

lo in Roma II 379.
Guessier I 52.
Gm'tnené, principessa 1 223.
Gueines Giov. B attista , domenicano

I 346, 347. 348.
Guercino, pittore I 285.
Gnericke Ottone voti I 21.
Guerrieri Cesare I 16, 18.
Guglielmo I I I . re di Inghilterra II 

288, 280. 373. 375. 375. 49 1 . 485 , 503.
Guglielmo V I, langravio di Asaia- 

Kassel I 4»>9.
Guidi Domenico, scultore I 288. 509»

555, 641.
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Guilleragues residente francese presso 
il sultano II 34, 78, 90, 94, 93.

Guimenius Ama«leo, r. Mova.
Guinigi Fabio, arcivescovo «li Ra

venna I 683.
Guise, «luca Enrico II «li fili.
Gurdziecki Bogdan l ì  161.
Gustavo I. re «li Svezia I 364.
Gustavo Adolfo di Bailen I 3,">3, 415.
Gustavo Adolfo, coûte di Xassau- 

Saarbrftckeu I 105.
Gustavo Adolfo, re «li Svesta 333, 

336- 338, 346, 350, 352, 364; II 436.
Guyard Bernardo, domenicano I 438.
tìuyon (Bouvier «le la Motte), Gio

vanni Maria de II 44« 4.11.
Guzmiin Diego Filippo «le, governa

tore «li Milano II 459.
Gusinàu Fonce de Leon Luigi, go

vernatore «li Milano I 388.
Guzmàn Kainirode, v ice-redi Napoli

I 13.

H

Haberkorn. teologo I 107.
Habert Isacco, vescovo di Vabre* I 

167, 173, 174, 17«. 178. 193. I»4-
196.

Hallier Francesco, «indaco «Iella Sor
bona I 185. 186. 199. 200. 201, 
2(1«. 207, 20», 211. 214. 222, 226,
454, 455.

Hamcran, famiglia I 319.
Hameran, medagliere II 147.
Hatnon, medico I «69.
Hanau. conte di, I 415.
Harlay AchiUe de. procuratore gene

rale II 102. 224. 225.
Harlay Césv Buggero de, vescovo di

I.odcve I 489, 571.
Harlay de Champvallon Francesco, 

vescovo di Kouen. quindi arcive
scovo di Parigi I 21«, 224, 4«9,
599, 600, «68. ««9; II 8«, 87. »2. 
93, 200, 205, 200 210, 211. 21S. 214, 
21«, 221, 228. 231.232.244.245, 272.
287. 337. 401.

IIaro Gaspare de, vieerè «li Napoli
11 271. 295.

Ilare Luigi de, ministro spaguuolo 
1 «8.

Harracli. cardinale, arcivescovo di 
Praga 1 14, 16, 17, 20. 38. 103, 
311. 314 , 543 , 664. «65; I I  8.

Have De la. dottore I 466.
Hecke Michele von, agostiniano l i

3ol.
Hennebel Giovanni Liberto, pr«if«*s-
• sore 11 445, 482.

Hetl schcu Goffredo, gesuita I 262, 508;
II 45«.

Herinaut Goffralo, dottore della Sor
bona I 495, 496.

Iléroii 1 441.
Her«etit. ex  oratoriano I 190.
Hervault, sacerdote «F, uditore di 

Bota II 442.
Heusscn Fgo Francesc«i van II 362, 

363.
Hilcrin voti Saint*Merry, parroco I 

165.
llocher II «5, 76.
IIocquincourt, vescov«» di Verdun I 

«69.
Hohelilohe, conte «li 1 415.
Holden. dottore I 443.
H<dm Giovanni, cameriere della re

gina Cristina di Svezia I 344.
HoUteinius) Luca, bibliotecario della 

Vaticana I 107, 34«. 348, 349, 3 « l.
Holshauser Bartolomeo I 136. 413

II 300.
Hovyne D‘. presidente del Consiglio 

di Stato tlamming«! 1 240, 241, 244,
250. 260. 505.

Hovyne. tiglio del auminentovato l i  
290. 373.

Howard, lord, ne potè del cardinale 11 
27». 284, 290. 373.

Howani Filippo Tommaso, canlinale 
(di Norfolk) I 272. 363; I l  8, 369, 
27«, 387. 388. 397.

Hubeu* Giovanni, vicario apostolico 
di Olanda II 49.

Huet P. Dan., vescovo di Avranch«-*
II 442.

Hughes, canonico I 243.
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Hussein, Sciil della l'ernia li  470. 
Huygens 1 3.
Huyssens, gesuita, architetto I 2(52.

1

IablonoWHki di Keusseu, palatino di 
Polonia II UH, 110

Ihrahim Pascila II  155, 15t>.
lenkius, inviato iuglese II  41.
Ignazio di Antiochia, patriarca ¡tiro

II 341.
Ignuzio di Loiola (Manto) 1 445.
1 jasu I Negus di Abissinia II 470.
Ini bene Tommaso, teatino I 203.
Imperiali Giuseppe Renato. tesoriere, 

cardinale II 400, 429, 483.
Imperiali Lorenzo, cardinale I 144,313, 

358. 379. 381. 384. 388. 394. 397,
543. 625. 029.

Inchiquin, generale del Parlamento 
inglese I 120, 127.

Infautudo duca di. ambasciatore im
periale a Roma I 34. 58.

Ingoli Francesco, segretario della Pro
paganda I 140.

Innocenzo I. papa I 210.
Innocenzo V il i ,  papa I 20.
Innocenzo IX . papa I 323.
Innocenzo X  (Puntili), papa I 20-307. 

311, 314. 321, 324. 325. 34«. 350. 
360. 367. 400. 401. 409, 410. 414.
419. 434 . 438. 443. 454. 456. 401, 
465. 469. 477. 501. 502, 520. 528. 
529, 538. 543. 545. 567. 568. 601, 
605. 006» 629. 631. 634, 662; II  4,
11. 188, 387. 391. 406, 421. 433. 402. 
465.

Innocenzo X I (Benedetto Odescalchi), 
papa I 5, 7. 8. 9. 399. 519: I l  8 *86, 
387. 392. 395. 399. 400. 401, 403, 404, 
405. 409. 415. 419. 421. 427. 429. 436, 
438. 456, 461. 465. 46«. 4«7. 468. 501.
505.

Innocenzo X11 (Antonio Pignatelli). 
papa I ». 307 II 405. 413-507.

Ili torretta Prospero, gesuita I 611.
Ioisel I 200. 208.

Ioly, vescovo di Agen I 571. 
lonea, generale inglese l 127. 128. 
Iòrgez Quintino, conte II 105.
Ireneo Paolo, v. Nieole.
Ireton, generale I 131.
Isambert, dottore della Sorbona I 173. 
Isidoro di S. Giuseppe, carmelitano

I 251.
Ithier. vescovo di Glande ve I 575. 
Ivo di Chartres II  218.
Ivan II, zar II 153. 160.

J

Jacob, patriarca dell'Armenia mag
giore I 563.

.Tagclloni, regia dinastia polacca I 1(45.

K

Kanghi, imperatore di Cina I 610.
Kepler, astronomo I 2.
Kino Eusebio Francesco, gesuita II 

475.
Kinscot. cancelliere del Brattante I

240.
Kircher Atanasio, gesuita I 301, 355,

506, 507. 508. 511, 551.
Kiesl. cardinale I 54.
Knab Sebastiano, vescovo di Naxivan

II 121, 160.
Knöringen Enrico von I 79.
Kochern Martino von II 348.
Kollonitsch conte di Leopoldo, ve

scovo di W iener-Xeustadt. cardi
nale II 125, 163. 166, »16.387. 388, 
389.

Kolste Luca, bibliotecario della V ati
cana I 285.

Koltschitzky II 126. 130.
Königsmark, conte von II 169.
Koprùhl Ahtned. gran visir I 614. 622.

II 2«. 30, 31.
Kóprftlù Maometto, gran visir I 614.

II 31.
Konnann I. 1.» medagliere 1 25.
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Kuenburg Max Gamlolfo vou. arci
vescovo di Salisburgo, cardinale II 
il» , :««>.

Kunitz Giorgio Cristoforo von, resi
dente imperiale in l'ostantinopoli
II 98. 123. 124.

L

Labadie Giovanni, fondatore di sette 
I 170.

Labbé Filippo I 3.
Lacoinbe, sacerdote II 44*i, 440. 
Ladislao Sigismondo, re di Polonia

I 10«, 172, 267, 269. 270. 
Lafontaine Giovanni de I 3, 10, .»64. 
Lagault I 200. 208, 212, 213.
Lagni, fra Paolo da, cappuccino II

31-34.
Lalaue, dottore I 199, 209, 221, 475,

478.
Lambeck Pietro, dotto 1 415. 
Lamberg. conte (Giovanni Filippi» von, 

cardinale II 474, 502.
Lainlierg. conte Leojmldo Giuseppe 

von, inviato imperiale a li orna I 89;
II 41*4. 502, 500.

Lambert, vicario apostolico I 420,
600.

Lamy Francesco, inaurino II 452. 
Lanca*ter«' Verissimo de, nunzio in 

Polonia II 3it0, 308.
Lancellotti Gian Battista , nunzio I

634.
Lancisi Giovanni Maria, arrhiatni di 

Innocenzo X I II 17, 371», 409. 
Lamli Stefano, compositore I 54«. 
l>and» Girolamo, inviato veneziano 

a Koma II 141. 143. 259, 262. 368. 
Laneau Luigi, vicario apostolico II 

336.
Lante, cardinale 1 14. 4«. 138. 
Lapide Cornelio a I-apide I 262. 
Lasael* Riccardo II 435.
Latina Raffaele de. cappuccino II 161. 
Laurea r. Brancati.
I>aurent. teologo di I«oviauo I 303. 
Lauri, nunzio in Parigi II  192, 193,

197, 211, 219. 230. 231, 233.

Lauri Badassarre, pittore 1 15.
Lauri Francesco, pittore I 15.
Lavai Francesco de Montmarency, 

vicario a|M»stolico 1 102, 103, 420, 
428.

Lavai de Boia-Dausiu, Kurico Maria 
de. vescovo di la Hochelle 1 147.

Lavardin F.urico de Beaumanoir, mar
chese de l i  258, 259, 201-270, 280,
282, 283, 284, 285, 280, 200, 203. 
294, 205, 300.

Ledieu, abbe II 210.
I-eibnitx, filosofo 1 072; II 350, 353, 

379, 452, 497.
Lenardi G. B ., pittore II  423.
Le Xótre, costruttore di giardini I 

298.
l^eonardi Tommaso, domenicano I 

235. 258.
Leonardo P ilip jM i. domenicano I 010- 

«11.
leeone Magno, »anto, papa I 288.
l.eonc X . papa I 23, 24, 217, 318.
l.eonc X I. papa 1 290.
I,eone*sa. Giovanni Francesco da, 

francescano II 478.
I.eopoldo de Medici, cardinale I 563- 

5«4.
I.eo|>oldo I, imperatore I 385, 388,

389. 408, 409. 41«. 543, 5««, «1«, 
619. «33. 046 ,6 5 0 .6 7 4 , 677; Il 30,
33. 34. 36. 45. 40, 50. 52. 53, 55. 59. 
0O. 65, 71, 72. 82. 86, 89. 93. 94 9«,
99. UN). 105, 109. 123, 128, 130, 131. 
133. 135, 139, 140. 143. 144, 145. 14«, 
14». 152, 153. 154. 156, 158, 162, 166,
167. 169, 170, 171. 173 177, 179, 196, 
306. a * .  346. 347, 350, 366, 379, 384, 
381», 390, 39!«. 404, 456. 4«4. 485 494, 
496. 500, 504.

I.eopoldo Guglielmo, arciduca della 
Xeerlandia I 235. 236. 237, 238, 
239. 240, 241. 242. 244. 249, 256. 
2«L  347.

Le Roy, giansenista I 250.
Le~-ot Giacomo, vescovo di Chartres

I 224. 225. 439.
Ita lie  Gualtiero, gran maresciallo II 

152. ISA. 156.
Lewsio Leonardo, teologo 1 262.
Le '•ueur Kustazio. pittore I 3.
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LeTellier, Carlo .Maurizio, arcivescovo 
di Reims 1 lt»4, 468, 577: II 211,
212. 4««.

Le Tellier Michele, ministro francese
I 5. 7, 573-577, 579, 582, 007. «07, 
860; II 205. 208, 211, 212, 240. 241.

Leuxelring, Dr. Giovanni von I 79, 90. 
Leyburn Giovanni, vicario apostolico 

in Inghilterra II 368.
Leyen C. C. di, arcivescovo di Treviri 

Ì 4M. 415. 619, 646. «54.
Liancourt, marchese di I 435,436.443. 
Lifbenberg von, borgomastro ili Vien

na 1 125.
Lichtenstein, principe Antonio, in

viato imperiale in Roma II 389,390, 
402. 414. 415, 485. 487, 488. 489. 490, 
491, 501.

Ligny Domenico, de vescovo di Meaux
II 439.

Liquori Alfonso, r. Alfonso.
Lima Uosa, v. Rosa.
Lingendes Giovanni de. vescovo di 

U icon I 174, 221, 485.
Licinie Ugo de. ambasciatore francese 

in Roma, ministro I 56. 78, 81,
82. 85. 367. 375. 395, 468. 470,
473, 489, 573. 581. 589. 590. 591. 
593. 598. «02, 603, 607, 808. 

Lippay Giorgio, primate d'Ungheria 
I 104.

Litta Alfonso, cardinale I 40«; Il 4. 
». 303.

Lobkovitz. ministro I 566.
Lodron Paride von. arcivescovo di 

Salisburgo I S9. 101. 
l.oisel, giansenista I 184. 221.
Lombaitii, sacerdote II 325.
Lumcllini Gian Girolamo, cardinale

I 144, 313.
Lotiguevillc. duca di I 80. 93. 94. 
Longtieville. duchessa di (Anna Ge

noveffa de Bourbon) I 321, 57o. 
571, 576. 607.

Lopez. (Mieta 1 2.
Lopez, dom enicano I 42 « .
Lopez Gregorio, asceta messicano II 

325.
Lorenzetto. »cultore I 514.
Lorrain Claudio, pittore 3: II  435.
l.ouvigny. marchese di. agente spa• 

gnuoln II

Loop Le, v. Lupus.
Louvois, ministro francese 1 3, 6«7 II 

148, 233, 234. 241, 242, 374. 
Lubello, teatino I 423.
Lubienski Mattia, vescovo di Gnesen 

I 172.
Lubomirski Girolamo, cavaliere po

lacco II «9, 72. 74. 75. 110. 497. 
Luca Giambattista de, uditore, cardi

nale I 3«2 II 1«, 17, 300.
Ludlow, generale 1 131.
Ludovici, famiglia I 48. 279. 
Ludovici, principessa 11 32«. 
Ludovisi Ludovico, cardinale I 22, 

«9, 292. 354, «32; II 4. 118, 121, 
131 189, 19«. 217, 303.

Ludovisi Niccolò, principe di Piom
bino I 27, 32, 33, 49, 266, 269. 282.
301.

Lugo Giovanni de. gesuita, cardinale
I 14, 18, 20, 44, 67. 139. 176. 201,
302. 311. 314. 324 . 541.

Luigi, santo II 209.
Luigi, delfino di Francia II 230, 272. 

442. 505.
Luigi, marchese di Baden II  170.178-

179. 486.
Luigi IX . re di Francia I «72; II 201». 
Luigi X I . re di Francia II 2’i7.
Luigi X I I . re di Francia II 207. 
Luigi X I I I .  re di Francia 3, 18. 39;

II 184. 239. 942.
Luigi X IV . re di Francia 3. 4. 5. 6.

7, 8. 9. 10. 42. 53, 66. 98. 124. 
126. 187, 190, 212. 216. 222. 329.
356. 3«8, 370, 374. 375, 37«. 377. 
378, 381, 382. 384-385. 38«. 388.
389. 390, 392. 393. SM , 395. 397. 
398. 408. 411. 455, 45«. 464, 4«s. 
469. 470. 479. 486. 489. 498. 50«.
544. 551. 552. 562. 563. 577. 592. 
597. 602. 603. 607. 614. 615. 616- 
618. 620. «21. «24 . 627. 633. 647.
652. 659. 662. 666. 671. 672. 673.
674. 676. 679, 680. 682. 683; II 
4. 9. 30. 33 38. 4L  44. 49. 50. 52. 
54. 55. 57. 60. 66. 67. 68. 69. 74. 
76. 77 79. 83-96. 98. »9-103. 11«. 
135. 136. 139. 147. 148. 149. 171. 
172. 174. 176. 177, 181, 1*4. 185.
187. 194 199. 203-206, 208. 212. 218.
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219, 220, 221, 223. 225. 228, 231-234, 
237-239, 241. 242. 24.'). 245. 248- 251. 
263. 256, 200, 262. 264. 267. 275, 
270, 277, 280, 282. 2S4, 286. 289. 
290,-294, 309, 313. 331, 337 . 347.
354, 367, 372. 373, 376, 377, 387,
390, 392, 399. 401, 402, 403. 4*4. 
407, 415, 437 . 442. 443, 454. 467.
486, 494 498. 501, 306.

Luigi X V II I , re di Francia I 520. 
Luisa Olandina, langravio I 415. 
Lumiare». conte di 1 69.
Lunghi Martino, architetto I 286, 293. 
Lupus Cristiano (Le Loup). agostinia

no, professore di Lovanio 1 234. 
Lutero I 1, 107, 217, 336. 364. 416. 

450, 669.
Lutti, segretario di Bentivoglio I 174. 
Luynes, duca di I 43*1.
Lynch Gualtiero, vescovo di Clonfert

I 128.
Lyonne I 433.
L yt-co tt Giovanni, agente inglese iu 

Roma II 731.

M

Mubillon Giovanni II 211. 318. 
Mocaron, dottore della Sorbona I 221. 
Maccioni Volerio. vicario apostolico

I 414, 415, 563 II 344.
Mocedo Antonio, gesuita I 343. 344.

345. 509: II 515.
Machault Giacomo de. gesuita I 424. 
Macchiavelli. cardinale I 14. 
Maculano Vincenzo. domenicali», car

dinale I IH. 19. 20. 13». 201. 443. 
Moderno Carlo, architetto I 28«. 315.

525. 643.
Magalotti, naturalista II 409. 
Magalotti Antonio I 32 606.
Magni Valeriano, cappuccino I !«3. 

107.
Maglioni Valentino gesuita I 18. 
Maidalchini Andrea I 280. 
Maidalchini Francesco, cardinale I 32.

37, 13«. 143. 311. 389. 397. 342. «2»:
II 4. 259. 2H.T. 2SW. »»2. 382. 3»«*.

Maidalchini Olimpia, cognata di In
nocenzo X 11. 27. 28. 29-33. 36. 37,
46. 49, 71, 139, 141, 145. 211. 278,
280, 282-284, 293. 296, 301, 322,
330. 346, 350. 351.

Maigrot Carlo, vicario apostolico I 
433; II 477-479.

Maimhourg Luigi, gesuita I 607: II
202. 203.

Maini Giani B attista, artista I 284.
Maiutenon Fruii voti 11 24*1.241.403. 

44*1. 447. 449. 454.
Maitre de Sacv le 1 669.
Malakowski Giovanni, vescovo di 

Kuhn II 67.
Malatesta dei Baglione. famiglia I 278.
Malatesta ilei Sogliano 1 278.
Maluval Francesco l i  324. 328. 330.
Maldonato G. B ., gesuita II 337.
Malebrauche Nicola, filosofo II 432.
Malierdu lloussay Francesco, vescovo 

di Troye* 1 571.
Maline* Francesco de. gesuita I 344, 

345. 34«. 348. 504.
Malpighi Marcello, archiatra di In

nocenzo X II  l i  4*19. 423, 307.
Malvasia I I  285.
Mancini Francesco Maria, cardinale I

72. 4**3. 543. 629.
Mancini Maria, nepote del Maxarino 

I 329. «47. II 22.
Manderscheid farlo  Alessandro, ge

suita I 346.
M »n«*ifr, giansenista I 208. 440.
Maufroni. segretario di Propaganda

1 424.
Mangelli Andrea, internuiMEio nella 

Neer la odia I 248. 249. 280. 251, 
23«. 257. 238. 251*. S60, 261, 2«2,
501. 802. .V*4.

M anosa y /.amora. I. de. vescovo di 
Messico I 801, 302. 304.

Mantovani Francesco, inviato estense 
in Roma. 1 15. 1«. 19.

Maometto IV . sultano I 648.
Maracchi I 8.
Maracci Ludovico, dotto I 51 0 .
Marais Paolo Godet de. vescovo di 

*'bari re* II « 7 .  432.
Maraldi I 160.
Mara li la  Carlo I 70.



56* Indice dei nomi di persone.

Maratta Carlo, pittore I 278, 203, 458, 
510. .’»17, 536, 547. 554, 558, «43;
II 26. 408, 423, 433.

Marea Pietro de, arcivescovo di Tolosa 
I 216, 217, 221, 224. 225, 456, 457, 
467, 473; II 181, 182.

Marcello II. papa I 324.
Marchese, oratoriano II 329.
Marco Antonio da Carpinete, procu

ratore generale dei Cappuccini I 
203.

Marescotti Galeazzo, arcivescovo di 
Corinto, cardinale I 487, 488, 575, 
617, 653. MA; II  4 . 6. 387. 414, 478, 
483.

Margarita, principessa di Savoia I 131».
Mari Giovali Antonio, scultore I 305.
Maria, figlia di Giacomo II di Inghil

terra. moglie di Guglielmo di 
Orange II 373.

Maria, duchessa, regente di Savoia 
I 383; II 120.

Maria, principessa, figlia di Carlo 
Emanuele 1 di Savoia I 353.

Maria, infante di Spagna, moglie di 
Leopoldo I. II 504.

Maria, principessa, sorella di Filip
po IV, moglie di Ferdinando III  
I 68. 69.

Maria de Medici, regina di Francia 
I 321.

Maria di Modena, moglie di Gia
como II di Inghilterra II 377.

Maria Anna, flglia del duca di \\ rtr- 
temberg I 105.

M aria A nna, flglia  d ell'im p erato re  
Ferd in an d o  I I I ,  reg ina  d i Sp agn a
I 68, 69. 139. 236. 615.

M aria A nton ia , d u ch essa , m oglie d i j 
M assim iliano E m an u ele  di B a v ie ra
II 106. 107. 163. 347, 348.

M aria C asim ira , m oglie di G iovanni 
Sohìeski II 36. 66. 67. 69, 70, 83. 
84. 87. 106, 140. 153. 435.

M aria E leo nora  di B ra n d en  bu rgo, m o 
glie d i G u stav o  A d o lfo  I 33 8 .

Maria Francesca di Savoia, regina di 
Portogallo I 562.

M aria L u isa  di G o n z a g a -d e v e , reg ina 
di P id on ia  I 172.

Maria Teresa l’infante di Spagna, re
gina di Francia I 390.

Maria Luisa di Orleans, regina di 
Spagna II 107.

Marini, arcivescovo di Genova II 285. 
Marini Domenico, arcivescovo di Avi

gnone I 54, 55, 72.
Marly Giacomo Danès de. vescovo di 

Tolone I 221.
Marmiesse Bernardo de, vescovo di 

Conserans I 221. 571, 069.
Marni Giam battista, scultore I 284. 
Marracci Ludovico, professore alla 

Sapienza, confessore di Innocen
zo X I ,  II 17, 116 , 329.

Marnili Laura, moglie di Flavio Chigi
I 317.

Martelli Francesco, nunzio I 651; II 
_ 3 7 ,  39, 62. 64, 65, 69, 76, 83, 84, 85,

I 86. 88.

Marten, indipendente inglese I 114. 
Martin Luigi, generale dei gesuiti II

321.
Martineau, vescovo di Bagas I 221. 
Martínez, confessore del re di Spagna 
'  I 227.
Martini Martino, gesuita I 428-433. 
Martini Stefano, vescovo di Savona

II 225.
Martinitz, luogotenente boemo II 500. 
Martinitz, conte Giorgio Adamo, in

viato imperiale a Roma II  117, 
491. 492. 493, 494. 500, 101, 502. 

Martire Egilberto I 534.
Marucelli Paolo, architetto I 286. 
Masaniello I 62.
Mascambruno e. Canonici.
Massa Carrara, famiglia I 143. 
Massari uditore di Rinuccini I 125. 
Massari Dionisio, segretario della Pm- 
- paganda I 146.
Massillon Giovanni Battista  I 3. 
Massimi, marchesa II 21. 
Massimiliano I. principe elettore di 

Baviera I 48. 79. 8«*. 85. 89, 91. 
92. 93. 95, 96. 563. 619. 

Massimiliano Enrico di Baviera, ve
scovo di Colonia. Liegi. Mùnster. 
Hlldeitheim I 409. 410, 411. 412,
413. 4 1 5 .6 7 2 .6 7 3 . 678; l ì  57. 77,
154. 169. 173, 174. 348.
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Massimo Camillo, nunzio, cardinale,
I 71, 72, 343, 3(57 , 63«, 650; l i
4, 6.

Mathia Dr. Giovanni 1 340, 342. 
Matilde del S. Sacramento II 300. 
Matilde di C an ora  1 684.
Mattei Carlo I 530, 637.
Mattei G., cardinale I 14. 17, 19, 

143, 144 , 312, 637.
Mattei Orazio, maggiordomo, cardi

nale l i  307.
M attia, principe di Toscana 1 139. 
Mattioli, segretario di Stato manto

vano I l  148.
Mauguin. zecchiere I 182.
Maupéou Agostino de, vescovo di 

Castres II 223.
Mauri Silvio, gesuita I 362. 
Maurokordatos, gran dragomanno II 

126.
Max Emanuele, principe elettore di 

Baviera II 83. <»8. 107, 108,120, 135,
151, 154, 15«, 164, 1«>. 168, 170, 171. 
*47, 348, 34«.

Mavr Paolino, vescovo di Bressanone
II 163.

Mazarino Ortensia, duchessa di 1 647. 
Mazarino Giulio, cardinale, ministro 

francés«* 10. 15, 1«, 17. 18. 19. 38. 
40. 42, 43 -57 , 61. 65, 66. 98. 12«*.
121. 165. 170, 174, 178. 179. 180,
213. 216. 221. 225. 268, 270. 295. 
311. 312. 315. 316. 321. 327. 356.
357. 3«6, 367. 368. 369. 374. 376. 
377. 398, 408, 434. 443. 455. 4M ,
457. 459, 468, 469; N 181, 209, 211, 
239.

Masarino Michele, fratello del mini
stro. arcivescovo di A it, cardinale 
1 39. 40. 45, 49. 30. 143.

Maiure, dottore della Sorbona i l  223. 
Médavy, vescovo di Kouen e Sé**

I 603.
Medici, famiglia I 36, 312. 342. 643. 
Medici Francesco Maria, de', cardi

nale II 306. 388. 390, 396, 4**>. 414. 
418.

Medici Gian Carlo de. cardinale I 14.
16. 27. 38. 142, 311, 316, 330, 262. 

Medici Leopoldo de', cardinale I 343.
563. 629. 630. 632.

Medina. Bartolomeo di, domenicano 
I 493.

Medina de la Torres, duca I 6**. 
Medinaceli, duca di, ambasciato!-« 

spagnuolo in Boma II  450, 460. 
Medinaceli, duchessa di II 318. 
Melchior Ottone Voit von, Salisburgo, 

veseovo di Bainlierga e. Voit.
Mele da Bitonto, Sebastiano, cappuc

cino I 634.
Meliini Savio, nunzio, cardinale II 51,

303. 322 386.
Melzi Camillo, cardinale, nunzio 80. 
Mendoza Giovanni de, I 427.
Meni Du. f .  PoutschAteau.
Menzies Paolo di. incaricato di affari 

ruMO 1 649; II 63. 76.
Merlini Clemente, decano della Bota 

I 320. 507.
Merville Gnyot de I 542.
Mesplède. domenicano, professore di 

teologia I 171.
Meyer t’ornelio lanszoou, costruttore 

di fontane 11 21.
Meynellc Boberto I 116.
Me* Zaccaria, vicario apostolico di 

Olanda II 356.
Michele Wisno wiecki, re di Polonia 

I «45, 647 . 649.
Michelangelo II 28, 433.
Mieheliuo I 18.
Mignard. pittore I 280, 319. «47. 
Milhard Pietro, benedettiti«! I 493. 
Milton tìinvaniti, poeta inglese I 545. 
Myng. dinastia I 152. 153.
Miramont. piesidente del Parlamento

I 474.
Mirandola, duca Alessandro Pi«*«» «Iella

I 623. 624.
Misson. delinquente II 435.
Mìm o iì. fratelli l i  21.
Mocenig» Alvise 1 2*14, 372.
M oc cingo P ., inviato veneziano a 

Roma I 638. 680. 112.
Mola Pier Francesco, pittore 1 536. 
MoIaliti» Gherardo Gualtiero, abbate

II 353.
Mole, presidente «lei Parlamento 1 

183.
Molière Gian B attista I 3.
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Molina Luigi, gesuita I 167, 160, 185,
198, 207, 22», 246. 262.

Molinari Giacomo, intagliatore I 333. 
Molinelli, nervita II  332.
Molino» Michele, quietista II 325-335, 

334 . 447. 449.
Mollo, inviato polacco in Olanda II 

480.
Monaldcsclii Gian Hinaldo, gran ciam 

bellano della regina Cristina di
Svezia I 357.

Moncada d'Aragona Luigi Guglielmo, 
cardinale I 406.

Monk (Monck) Giorgio, generale ir
landese 1 127, 128.

Monnot, Pietro Stefano, artista fran
cese II 381.

Monro, generale inglese I 11».
Moni« I 574. 670; Il 444.
Moutulto. cardinale I 14. 67. 6». 311. 
Montanti, inviato fiorentino a Kotna

Il 13.
Montchal Carlo, arcivescovo di Tolosa 

I l»3. 104.
Monte, marchese del I 647. 
Montecuccoli, generale II 76.
Monteil de Grigliati, Francesco Ade

maro. arcivescovo di Arie* I HM. 
216. 466, 4i»7.

Monteiro N icola, priore ili Sodofeita
I 38. 59.

Montelupo Raffaele da. scultore I 555. 
Montmart. duchessa di II 447. 
Moutrey. conto, governatore della 

Fiandra I 674. 678.
Montfaucon Bernardo de. scrittore

II 3»6.
Montgaillard Pietro Giovanni Fran

cesco Perciò de, vescovo di Saint- 
Poti» I 221. 571; II 313. 317.

Monti C., cardinale I 143.
Montpezat de Corbon. Giovanni de. 

arcivescovo di Tolosa II iss . l» l.
199. 201, 202.

Montrouge. vescovo ti Saint Flour 
I 221.

Morale* Gian B attista  de, domeni
cano I 134. 153. 155. 156. 42».
420. 431. 610.

Morandi Giovanni Maria, pittore II
423.

Morgan, maggiore I 133.
Morigia Giacomo Antonio, barnabita, 

arcivescovo di Firenze, cardinale
II 473.

Moriu Giovanni, teologo I 3. 
Monismi Francesco, ammiraglio ve

neziano e doge I 61»; II  152. 156. 
16». 307, 39».

Morosini Giovanni, inviato veneziano 
I 666, 683 II 29.

Morosini Taddeo, ammiraglio I 622. 
624.

Morstein, gran tesoriere polacco II 67.
73, 74. 78. 7», 83, 84. 85, 103. 104. 
107, 11»».

Mortelle, avvocato I 248. 
Motte-IIoudancourt. Enrico de la. 

vescovo di Rennes e Audi I 224.
456, 66».

Motte Lamberto, Pietro de la, vescovo 
di Berito I 41», 425. 426.

Moya Matteo de (Amadeus Guime- 
nius), gesuita I 4»7-4»8, 49». 

Muratori Ludovico Antonio l i  40». 
Mortilo, pittore I 2.
Muskerrv I 118, 126.
Musnier Francesco, gesuita II 410 . 
Mustafa Kara, gran visir 11 30, 35. 

38.68. 81, 86. »5, 117. 123-130. 151. 
165.

I Mutale, re di Ceylon I 151.
Muzio, nunzio II 206.

N

N ain  le. corrisp o n d en te  di A m au ld
I 475.

>iairomi* Fausto, maronita I 50». 
Nájera v Maqueda, duca di I 69. 
Nabli Mattia, archiatra di Alessan

dro V II I 323.
Naldini Paolo, si-ultore I 555.
Nani B attista , storico II 42.
Nani Giovanni, inviato veneziano in 

Parigi I 42. 264.
Napoleone I. imperatore I 7.
Nardi A ngelo I 400.
Nami Girolamo da. cappuccino I 4© 1 ■
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Nandé Gabriele I 340.
Navarrete Domenico Fernandez, do

menicano I 610, 611, 612.
Navarro segretario di Stato ilei Bel

gio I 240, 250, 260.
Xeercassel Giovanni, vicario aposto

lico in Olanda I 676; l i  358, 461. 
Neitrelli. marchese, senatore di Boina 

I 386.
Negroni Gian Francesco, tesoriere 

generale, cardinale II 306. 308. 391. 
Nemius C., vescovo di Anversa e 

Cambrai I 227. 231,234. 240. 250.251. 
Xeri Filippo (santo) I 560.
Xeri Pietro, banchiere I 533.
Xeri Filippo, banchiere I 533.
Xerli Francesco, arcivescovo ili F i

renze. cardinale segretario di Stato
I 323. 548, 567. 629. 631, 637. 651. 
656. 661. 662. 675; II 5. 6. 9.

Netseher Gaspare, pittore 1 647. 
Xeuville Ferdinando de. vescovo di 

Saint Malo I 221.
Xevers. duca di I 172.
Xiccolini Francesco, nunzio in Francia

II 404.
Niccolò Filippo di S.. generale dei 

Carmelitani scalzi II 477. 478. 
Xickel Goswin. generale dei Gesuiti

I 344. 500.
Nicolai Giovanni, domenicano I 443. 
Xicole Pietro, giansenista I 460. 461, 

462. 608; II 314.
Nicolò IV. papa I 641.
Nicolò V. papa I 526.
Nidhard Eberardo. gesuita. cardinale

I 560. 661. 665. 680. 681.' II 5. 6. 9. 
Nini Giacomo Filippo, maggiordomo, 

cardinale I 375, 406. 548.
Nini Paolo, marito di Olimpia Maidal- 

cliini I 27.
Noaillca L. A. de. vescovo di CUlon. 

arcivescovo di Parigi, cardinale II 
440-452. 456. 466. 474. 478.

Noblet, fratello, agente francese I 100.
Noce Angelo della, arcivescovo di 

Bossano I 362.
Nointel. marchese de. inviato fran

cese in Costantinopoli I 671 II 34.
38, 78.

Noimioutiers. marchese di 1 48.

Noris Enrico, cardinale li  400, 409,
424. 456, 472. 474. 478. 4 h3. 

Norfolk, conte Enrico di I 665. 
Norfolk, cardinale t\ Howard. 
Nouet Giacomo, gesuita I 451. 
Novelle Carlo de. generale dei Ge

suiti Il 250. 323. 337.

O

Oates Tito l i  364. 365.
O' Brion T. A., vescovo di Cashel I

124. 127.
Odescalchi. famiglia II 10, 272.
Odescalchi Benedetto, cardinale (In 

nocenzo \|) I 143. 313. 629. 631;
II 4. 5. 6. 7. 8, 9. 10 12.

Odescalchi Bernardo II 10.
Odescalchi Carlo, fratello di Inno

cenzo X I . I l  18.
Odescalchi Giulio Maria, fratello di 

Innocenzo X I , II II .
Odescalchi Livio, nipote di Inuno- 

cenzo X I . II 19. 20. 25. 121. 257,
281, 379. 381. 436.

Odesralcbi Paolo, diplomatico ponti
ficio II IO.

Odescalchi Tommaso II 25, 425.
Ogiu-ki II 162.
Olaus, arcivescovo di L'psala 1 340.
Olier Gian Giacomo, fondatore «li

8 . fittlpicio I 168, 169. 171. 173. 435.
Oliva Gian Paolo, generale «lei Ge

suiti I 282, 283. 323, 326. 327. 420; 
l i  319. 320. 322. 328. 338.

Olivare», ministro spagtiuolo I 22. 98.
OUzowski. vicecancelliere «Iella corona 

di Polonia I 645.
Omero, poeta I 300.
Omodei Luigi.car liliale, iuniore II 400.
Omodei Luigi Alessandro, cardinale, 

seniore I 144. 313. 629; II . 4, 14.
Oftale. conte, ambasciatore spagnuolo 

in liorna, viceré «li Napoli I 47. 57. 
60. 63. 65. 66.

Ondedei Giuseppe /Congo, vescovo di 
Fréjos I 385.

O' Neill Eugenia, generale irlandese
I 121. 124. 125, 127. 131.
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0 ’ Quely Malachia, arcivescovo di 
Tnara I 127.

Orauge famiglia II 495.
Orango r. Guglielm o.
Orleans Giovanni B ., duca di I 43.
Orleans Filippo, duca di 219, 272.
Orinomi, viceré di Irlanda 1 118— 124, 

12» 129, 132; l i  300.
Orsini, famiglia 1 038.
Ordini Flavio, duca di Bracciano II

203, 296.
Or»ini Paolo 11 Giordano, duca di 

Bracciano I 350
Omini Vincenzo Maria, domenicano, 

cardinale (Benedetto X I I I )  I 060,
II 4. 387, 38».

Omini Virginio cardinale I 14, 27, 397, 
543, 029, 032; II 4.

Omini Virginio I 279,
O#io, borostante d’, fonditore I 319.
Omnia, duca di I 053.
Othenin Enrico d., canonico I 251.
Ottone l i ,  im|>eratorc II 432.
Otto boni Antonio, nepote di Ales- 

»audro V il i ,  generale della Chiesa
Il 381, 397.

Ottottoni Marco, duca di Fiaito II 390, 
397.

Ottoboni Pietro, cardinale (Alessan
dro V III)  I 144. 313. 300, 542, 548, 
30», 578. 596. 600, 601, 029; II 4,
17, 114. 147, 189, 19«, 202, 203, 217, 
229. 301, 303. 335. 303. 387, 388, 
«MI ;n»e

Ottoboni Pietro, cardinale, nepote di 
Alessandro V i l i .  II 395, 390, 403,
412. 414. 413, 410, 419.420 468.409.

Ouren Pietro von, canonico di Treviri
I 23.

Ovidio, poeta I 300.
Owen Giovanni I 113.
Oxenstierna Alessandro, cancelliere di 

Svena I 93, 336. 339, 349.

P

Par, gran cancelliere della Lituania
1 043.

Pacifico P„ cappuccino missionario 
-1 162.

Paepe, deputato «li I.ovanio I 241. 
Palafox y Cardona Jaim e, arcivesco > 

di Palermo e Siviglia II 326-33.'! 
Palafox y Mendoza Giovanni, vesco- . 

di La I’uebla de los Angeles I
157-102, 427.

Palestrina, principe II 397. 
Pallavicini Lazzaro, cardinale I 507,

Il 4, 6.
Pallavicini Opizio, nunzio, cardinali-

II 88, 99, 101, 103, 104, 105, 108,
109, 111, 118, 121. 137, 159, 110, 166, 
306. 387.

Pallavicini U. I l  390.
Pallavic i no - Sforza, gesuita, cardinale

I 37, 75. 79, 203. 320, 321, 32:-. 
324 . 325 327, 329, 350, 354 . 381. 
384, 397, 398, 508, 541, 546. 54»;
II 523-527.

Pallavicino N. Maria I 302.
Pallotto Giovati B attista , cardinale

I 522, 542.
Palili Francesco, vescovo di Kliopoli

I 147, 419, 420, 425, 420. 609; II
333, 412.

Palomhara Massimiliano, marchese
I 301.

Paludati Michele, agostiniano, dottore 
in Lovanio I 254.

Paltizzi degli Albertoni Angelo I 397, 
402. 400, 033, 636. 637.

Pamfili. famiglia 1 21. 25,295.304,353. 
l ‘aiutili, principe II  113.
Pamtìli Agata, sorella di Innocenzo X .

I 21. 36.
PamHli Alessandro, fratello di Inno

cenzo X , I 21.
Pam ti li Benedetto, fratello dì Inno

cenzo X . I 21. 290.
Pamfili Benedetto, cardinale I 33, 3oi.

303, 388, 387. 427. 433. 4S3.
Paiutili Camillo, patire di Innocenzo X . 

I 21.
Pamfili Camillo, cardinale I 27, 29,

30. 31. 32. 33. 37. 39. 142. 282. 284. 
297, 305. 306. 355.

Pamfili (e* Astalli) Camillo, cardinale
I 32. 33. 34. 33. 36. I4S. 145, 201.
210. 275. 293. 297, 301, 311. 

Pamfili Costanza, figlia di Olimpia
1 27.
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Punitili Flaminia, figlia di Olimpia Pazzi, Maria Maddalena de 1 559.
Aldobrandini I 33. Perlienio, gesuita II 349.

Punitili Giovali Battista, cardinale Pedro II , re del Portogallo I M I.
(Innocenzo X ), I 14. 15, 10, 17, Pellimuin II 240.
18, 19, 20, 21, 22, 27. 58. 034; II  Pefteranda, conte, inviato principale
II . spognuolo a M mister I 79.

Pamfili Giovali Battista , figlio di Pércfixc de Beniunont Arduino de. 
Olimpia Aldobrandini l 33. 305. arcivescovo di Parigi I 475, 4HI. 

Punitili Girolamo, cardinale I 21. 22. 4*4. 503. 588.
Punitili Maria, tigliu di Olimpia I 27,

28.
Punitili Pamfilio, fratello di Inno

cenzo X , 1 21, 22, 27.
Pamfili Prudenzia, sorella di luuo- 

ceflzo X , I 21.
Pamfili Teresa, figlia di Olimpia Aldo- 

brandini 1 33.
Punciatici Bernardino, datario, cardi

nale I l  -KM), 423. 440. 
l ’anciroli Giovanni, cardinale, segre

tario di Stato I 14. 17, 29, 30. 31, 
32, 33. 04. 65. 74. 82. 84. 97, 130,
170, 208, 272.

Paolo I l i ,  papa I I, 278. 307, 429, 
529, 553. 555.

Paolo IV, papa I 41, 290. 307.
Paolo V, papa I 197. 199. 28«. S II , 

317, 323. 371. 414. 520. 538. 557,
042. 043; II 468.

Paolueci Francesco, cardinale I 160. 
Paoluzzi Fabricio, nunzio, cardinale 

l i  474. 479.
Papebroch Daniele, gesuita I 262. 508;

II 458.
Pappus Leonardo I 26.
Pardo Felice, provinciale domenicano.

arcivescovo di Manila I 612. 
Paulus Ireneus r. Nicole.
Pascal Biagio I 3. 444 4i3 . 454. 460.

461. 4M . 490. 493. 494. 496. 497.
499. 500, 501, 570.

Pascal Jacquetine I 454. 484. 570. 
Passeri I 288.
Passione!, agente pontificio I 5. 
Pavillon Nicola, vescovo di Alet I

462, 463. 464. 473. 482. 485. 48«. 
487. 568. 571, 572. 574. 575, 580.
581. 584-586. 588, 593. 605. «67;
I I  186. 187. 310, 314. 315.

Pàxmàui Pietro, cardioide I 104.

Pereira Pinto, invialo portoghese in 
Svezia I 343.

IVretti. famiglia I 279.
Peretti Alessandro, cardinale I 292. 
Peretti Francesco, cardinale I 292. 
Pereyret. professore alla Sorbona I

185.
Péricard Francesco de. vescovo di 

Augouléme I 372. 571.
Perrochol Francesco, vescovo di Boti- 

lagne I 571.
Peruzzi Baldassarre, pittore I 517. 
Petau Dionisio, teologo I 3. 100, 173. 

174.
Petra Vincenzo, cardinale II 307. 
Petre Edoardo, gesuita II 307. 3tì9.

371. 372.
Petriccicu Stefano, Gospodar «Iella 

Moldavia e Valacchia II 137. 
Petrucci Pier Matteo, «'«rilinale 11 »Hi.

324. 326. 328. 331. 333-335. 387. 412. 
Picrolomini O lio , nunzio, cardinale

I 344. 368. 369. 382. 40«. 454 456.
457. 459. 4«8, 478. 490. «02; II 4, 
0. 9.

Picconimi ni Francese«!, generale dei 
Gesuiti I 344. 500.

Piccnlomini Lelio, segretaria delle sup
pliche I 322.

Picot«'-. »ulpiziano I 435.
Pietro il grande II 153. 160.
Pietro, arcivescovo di Nicomedia I 

«82.
Pigliateli!, famiglia l i  420. 422. 
Pignatelli. fratello di Innocenzo X II

II 23.
Pignatelli Antonio, arcivescovo di Na

poli. cardinale (Innocenzo X I I )  1 
565. 637. »»3, 38«. 414. 418, 419 421. 

Pignatelli Francesco, principe di Mi- 
nervino. padre di Innocenzo X II
II 420.
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l'ignatelli Francesco, arcivescovo di 
Taranto II 404.

Pigliateli! Stefano, nunzio di Vienna
I 302. «1».

Pimento!, inviato spaguuolo in Svezia
I 346, 34«, 347.

Pimentel Domenico, domenicano, car
dinale I 144.

Pinthereau. gesuita I 105.
Pio II, papa (Piccolomini) II 214.
Pio I I I . papa I 510.
Pio IV . papa I 290. 201, «12.
Pio V, papa (Michele Ghislieri), I I, 

10. 105. 207, 205, 207, 324, «55;
II 10. 43. 135, 162, 383.

Pio V I, papa 10; l i  431.
Pio X , papa I 5«8.
Piqué I 147.
Pirot, sindaco della Sorbona 1 497. 
Pirot Giorgio, gesuita I 49«.
Pisanello (Vittore pisano), pittore I

201.
Piskop, domenicano I 421; II 4«I. 
Pitau, incisore I 311.
Pitou Pietro II ISO, 181.
Pizzatus Lorenzo, scrittore I 512. 
Plessi* Hesanron Du, I 6«. 
Plittersdorl. barone von, residente 

imperiale in Roma I 560.
Plunkef Nicola Barone I 127. 
Plunket Oliver, arcivescovo-primate 

di Armagli II 36«.
Poilly, Francesco de. iucisore I 319. 
l’oirter* gesuita, scrittore (M>j>olare I

202.
Poisaon. oratoriano II 314.
Polanco Giovanni, domenicano I 012. 
Policleto I 301.
Polignac, abbè de II 401.
Poligone, cardinale l i  409.
Pollini Alessandro I 500.
Poitipontie, ministro francese 1 607, 

072; II  37. 192. 252, 317.
Ponce de Leon Rodrigo, conte di Ar

co«, vicere di Napoli I 02, 03, 05. 
Poncet Michele, arcivescovo di Bour- 

gc* 1 480.
Pontan. rettore di l.ovanio 1 232. 257,

502. 503.
Pontschàtean. abbè de (Du (Mené)

Il 181*. 310. 314. 315. 301.

Purissimi Claudio, discepolo di B< 1 
nini I 303.

Porter, Lord, inviato inglese a Parigi
II 293, 370, 377.

Portocarrero Rinanuele, cardinale I
507, «Oli.

Possevin Antonio I I .  1 163, 318, 505.
Poussin Gaspare, pittore I 3, 300; Il 

435.
Poussin Nicola, pittore I 3, 23.
Pozzo, Andrea dal, laico gesuita, pit

tore II  20, 433.
Praxitele 1 301.
Preston, generale irlandese! 121, 126, 

120, 127.
Precipiano H. W ., arcivescovo di Ma- 

linea II 444.
Prieria Silvestro, teologo I 491.
Profuturus Francesco Nicole Pierri'.
Prospero, santo I 200.
Prosperi», Carlo Antonio de, abbate

II 115.
l ’uente Ludovico ile. asceta I 490.
Pulendoli Isaia, inviato svedese II

00.
Puteanus Erycius (Enrico vau Putte) 

archeologo 1 507.
Puy, r. Du Puy.

Q

Quénemer. I>e II 477.
Quesnel Pascale, giansenista I I  303,

411.
Quirini Giacomo I 304.
Quiroga, cappuccino l  85.

K

Rabatta. conte, commissario generale 
imperiale per la guerra I I  165. 

Racine Giovanni, drammatico fran
cese I 3; II 200, 240.

Raconis, Abra de, contToversista I 
105. 173. 174. 176.

Radolovich Niccolò, cardinale I I  474.
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Radziejowski, vescovo di Enuland, 
cardinale II 305, -li)!}.

Radziwill margravi» II- 177.
Radziwill, principe, inviato politico 

I 73. 80, 83, 118.
Raffaele, pittore I 23, 24, 2»9, 318,

362, 517. 532. 553, 600; II 27. 433.'
Raggi Antonio, discepolo del Bernini 

I 303, 319, 514, 555.
Raggi Ferdinando I 329.
Raggi Lorenzo, cardinale I 143. 303, 

311, «29; I I  4.
Raglan, Erberto conte di, Earl di 

Glamorgan. «lue» di Kotncrwt 1
110, 118. 119, 120, 122, 123, 124.

Rainaldi Carlo, architetto I 21, 140, 
286, 287, 289. 292, 275, 305, 3<mì,
520, 558, 041, «42.

Rainaldi Girolamo, architetto, patir« 
di Carlo I 280. 300, 305.

Kaita, Antonio Maria di, cappuccino 
I 273.

Ràkoczy Giorgio, gnui principe della 
Traumi vani* 1 373; II 172.

Rancati Ilarione, abbate cistercense
I 188, 189, 438. 442, 443. 44«.

Rance, Ann. le Bouthillier «le II 211, 
452.

Randoutt Valentino, professore di 
teologia a Donni I 200.

Rantzan. Cristoforo, conte di I 105,
141.

Hanurai Marcantonio inviato bolo
gnese 1 350.

Kanuzzi Angelo Maria, nunzio, cardi
nale I «48; II 35, 94. 101. 138, 139.
171. 172. 175. 210. S U , 221. 291, 
232, 233. 234. 24«. 247. 255. 206, 
270. 283. 284. 285. 286. 293. 306.
391.

Rapace ioli Francesco, cardinale I 20.
44. 139. 315.

Rapin Renato, gesuita I 439.
Raspolli t esare Cardinale I 319, 3*4. 

387, 4*7, 568. 578, 601, 656.
Kaasenghien. barone von. vescovo di 

Toumai I 235. 237.
Ra*sler Cristoforo, gesuita I 464.
Ravaille Reginald». domenicano I 209.
Ravizza Francesco, nunzio 1 654.

Rebé C. de. vescovo di Xarbonn«
I 194. 221.

Rebello Ferdinando, gesuita I 493. 
Rebolle«!«), conte, inviato «paguuolo 

in Danimarca I 34«.
Recanati. v. Bonaventura.
Rech Bernardo II 201.
Rechigli«-Voisin «1« Gurou, Luigi de, 

vtwcovo di Tulle I «09.
Recht I 238. 239.
Recke Giovanni, «Iella I 105.
Redi Francesco II 409.
Regio Alessandru, dei tninimi l i  329. 
Reuatidot Eusebio I tU>8.
Reni Guido, pittore l i  22.
Reuiger Si mone. residente imperiale 

a Costantinopoli II 34, 53, 01, 03. 
Retz, cardinale von (Giovati Francesco 

Paolo «1« (fonili) arcivescovo di 
Parigi I 52-53, 55, 56, 141. 120, 
215, 355, 307. 308. 375, 385, 470, 
543, 577, «29. 030. II 1. 2. 3. 4. 
7. 8.

Reyer. poeta I 512.
Rezzouico II 179.
Rhroda* Alessan«lro de, gesuita I 147, 

148, 151.
Ricasoli, prete II 325.
Ricci Michelangelo, cardinale I 551, 

637, II 303. 320.
Ricci Vincenzo, segretario della cifra

II 423. 424.
Ricciardi Gabriele, inviato fl«ireiitiuo 

in Roma I 28. 32. 37, 43. 324. 325, 
349. 400.

Ricciardi L .. bibliotecario alla Vati
cana. I 285.

Riccioli Nicola II 498.
Richelieu A. L , cardinale, ministro 

francese I 6. 10, 16. 147, 160. 171,
181. 190. I l  239.

Richelieu Alfonso Litigi, arcivescovo 
di Lione, cardinale 1 14, 17, 2o. 

Riehter Enrico, missionario l i  475. 
Rinaldi Oderico. annalista I 15. 
Rinhaber I-omizo. sassone II 76. 
Rinuccini. inviato fiorentino in Roma

I 378, 379, 383.
Rinuccini Giovati B attista , nunzio in 

Irlanda 1 110, 120, 121, 122, 123.
125, 126. 127.
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Rivalila. Giovanni Martinez de, ge
suita I 174.

Uivtu». provinciale degli agostiniani I
254.

R o b e r t o ,  p a rr o c o  l i  4 4 7 .
Roberti, nunzio in Francia I 482, 

485, 4IH). 590.
Rocci Bernardino, maestro di camera, 

cardinale I 548, «37; l i  4, 7.
Rocci C.. inaggiodomo, cardinale I 

14, 44. 143, 501, 564.
Rochefoucauld P . la, cardinale 1 143.
Rodolfo II, imperatore I 361.
Rodrigo di Granata, cappuccino I 41«.
Rodriguez Alfonso, asceta I 490.
Roggenhach Giovanni di. vescovo di 

Basilea II 119, 162.
Roma, cardinale I 14. 201.
Romanelli, Giovanni Francesco, pit

tore I 300.
Rondinini, cardinale I 44. 397.
Rondinini Natale, segretario dei Brevi

I 323. 506.
Ronquillo Pietro, inviato spaglinolo a 

Londra II 48, 3«8.
Kooso Pietro, presidente del consiglio 

di Stato fiammingo I 228, 230. 232,
234. 237 240. 245.

Roquette, Gabriele de. vescovo di 
Autun I 576.

Rosa Salvatore, pittore 1 23. 537. 
553. 576. 577.

Rosa di Lima, santa I 559, 655.
Rosenberg, conte, presidente della 

camera II 15«.
Rosenberg, conte, tìglio del summen

zionato II 156.
Rospigliosi, famiglia I 543. 349. 558.
Rospigliosi, nunzio a Bruxelles I 570.
Rospigliosi Camillo, fratello di Cle

mente IX . generale della Chiesa I 
849. 500, 553.

Rospigliosi Felice, nipote di Clemen
te IX , cardinale I 550.

Rospigliosi Gian Battista, nipote di 
Clemente IX . I 349. 550, 553.

Rotpigliosi Giulio, nunzio, cardinale, 
segretario di Stato (Clemente IX ) I 
6». "0 , 71, 227, 231. 239. 323.
327. 3H6. 379. 398. 419. 477. 487.
542. 343. 344. 345 547.

Rospigliosi Giacomo, cardinale, ne- 
pote di Clemente IX . I 348. 550,
568, 578, 594, 399. 601, «02, «03, 
«05. «19, «25. 629, «30. 632; II  4,
6, 8, 9, 20«, 259, 301, 359.

Rospigliosi Tommaso, nepote di Cle
mente IX , castellano di cantei
S. Angelo I 549, 550.

Rospigliosi Vincenzo; nepote di Cle
mente IX , I 550, «18, 621, «22. «24.

Rossetti Carlo, cardinale I 14. 311.
Rossi, De, archeologo I 528.
Rossi, Angelo de’, scultore 11, 408.
Rossi Carlo, arhitetto II 26.
Rossi. Giovanni Antonio de. archi

tetto I 642.
Rossi, Giovauni Giacomo de. I 553,

Il 16«.
Rossi Matteo de. architetto II 431.
Roubier Luigi, intagliatore 1 333.
Rousse, parroco di St. Rodi in Pa

rigi I 440.
Roux Le, giansenista I 183.
Rouxell de. Médavy, r. Médavy.
Roveuius Filippo, vicario a|>ostoiioo 

in Olanda II 356, 358, 362.
Ro.v. le. decano di Malineo I 550.
Rubeis, Benedetto de, inteniunzio in 

Vienna I 507.
Rubeis Mattia, de architetto I.
Rubens, pittore I 361. II  435.
Rubini Gian B attista, vescovo di Vi

cenza. cardinale II 398. 409, 4<>5.
Ruffo della Scaletta, princi|>e l 322.
Rusconi Camillo, scultore l i  507.

S

Sa Ktnanuele. gesuita 1 499. 
Saavedra Diego, pleuipoteiutiario spa

glimelo a Mmister I 73.
Sablè, marchese de I 168.
Sacchetti, famiglia 15, 293.
Sacchetti Giulio, cardinale I 15-18. 

160. 312. 313. 314. 316. 317, 320. 
323, 327. 330. 333. 379; II 213, 214. 

Sacchetti Marcello, depositario della 
Camera apostolica I 15; I l  265.
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Sacchetti Urbano, cardinale II 303, 
387.

Sacelli Andrea, pittore I 15, 537, 554.
Sagredo Alvise, patriarca di Venezia

II 150.
Sagredo Giovanni, inviato veneziano 

pretino l’imperatore II  34.
Sagredo Niccolò, ambasciatore vene

ziano in Londra e Kotna. doge di 
Venezia I HO, 273; II 34.

Sacripanti Giuseppe «ottodatarin, car
dinale I I  483, 40». 483.

Saint-Amour. giansenista I 183, 185,
180, 197, 198, 199, 200, 202. 207. 
208, 209. 214. 490.

Saint-André Montbrun, marche«- de
I I  30.

Saint-Chamond. inviato francese in 
Itoma I 17. 18. 19. 38.

Saint-< 'vran I 103. 1(55. 168. 171, 176. 
177, 181, 185, 192. 570.

Saint-Diadier, segretario dell'inviato 
francese a Nini vaga II 46.

Saint-George*. < iaudio de. vescovo di 
Clermont 11 223.

Saint- .Iure Giovanni B attista, asceta
I 490.

Saint-Laurens. De I 584.
Saint-Olon Pidou de 11 285, 286, 293.

296.
Saint Simon l i  258.
Sainte -Beuve, Giacomo, professore 

alla Sorbona I 184. 221, 471.
Saintc-M arthe. generale degli Ora- 

toriani I 667.
Salazar. Pietro de. vescovo di Sala

manca. cardinale II 306.
Sale Nicola, scultore I imi,
Sales Francesco di. vescovo di Gine

vra, santo I 308. 403. II 449.
Salette, Giovani Enrico, vescovo di 

Lescar I 196.
Salmasio. critico I 340.
Salvatit-rra. Gian Maria, gesuita II

475.
Salvatiem i, vice re del Messico I

158-160.
Salvio, inviato svedese I 86, 93.
Sancroft. arcivescovo di l'anterburry. 

primate di Inghilterra II 373.
Sandoval, Muscoso v. arcivescovo di

Toledo, cardinale I 14, 311.
Sandrart. incisore II 435.
Sanfelice, arcivescovo di Cesena, nun

zio I 137. 409. 410.
Sangullo. architetto 1 295.
Sanguiu Nicola, vescovo di Senlis I

174.
San Martino, conte Enrico di II 408.
Santa Croce Andrea, nunzio, cardi

nale II 474.
Santa Croce Marcello, cardinale I 144.
Sautinelli Francesco Maria, maggior

domo della regina Cristina di Sve- 
zia I 357.

Samiiento Gregorio, gesuita II 459.
Sarpetri. domenicano 1 610.
Sarpi I 372.
Sauf re. conte di II  165.
Sault Du. avvocato generale 1 467.
Sauvage Keuato Le. vescovo di La- 

vaur I 669.
Savelli, famiglia I 278, 294, 295.
Savelli Federigo, inviato imperiale a 

Kotna I 14. 17. 30. 42, 49, 99, 139.
Saveiii Francesc«i. cardinale I 143.
Savelli, principe II 113.
Savelli Paolo, cardinale I 406.
Savoie-Nemours, arci vtwovo di Keim«

I 194.
Scappi Carlo Luigi II 7. 8. 19.
Scaratnpi, inviato pontificio 1 118.120.
Scarampi, conte II 325.
Scarlatti Pompeo II 388.
Scairon, vescovo di Grenoble I 194.
Scevola I 362.
Schacht Enrico, pre«licante I 105.
Schall Adamo, gesuita 1 152; II 339.
Se bega, gesuita, confessore dell'ar

ciduca Leopoldo Guglielmo I 243.
Scbelstrate Emanuele, «lotto II 238, 

269, 381.
Schrnrk di Toutenburg. arcivescovo 

di Utrecht II 355.
Schinckc! Giovanni, professore all'uni

versità di 1/ovanio I 230. 235.
Schltìter Andrea, scultore I 305.
Scbóuborn. «Hovanni Filippo von. 

vescovo di Wùrzburg. arcivescovo 
di Magonza I 89. »0, » I .  93, 96. 
100, 137. 409. 410, 411. 412, 415.
618. 619. 646.

P* « lo*. Sori« it i  Pmp- XIV, t 37
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Sévin Nicola, vescovo «li Sarlat I 221. 
Sévin Pietro, pittore I 552.

Schor Egidio. pittore I 53«.
Schor Giovanni Paolo, pittore I 53«. 
Schorrer Cristoforo, gesuita 1 420. 
Scbott Andrea, gesuita I 2«2.
Scliulz. generale II 152, 155, 157. 
Sellimi; ti, imperatore ili Cina I 152,

412, 42.'».
Sehwarzenbacli, Giovanni Enrico von

I 415.
Schwarzenberg, conte I 240.
Scialac ili Akkon, Vittorio, maronita

I 14».
Scotti Ranuccio, maggiordomo I 323. 
Scudéry, madama ile I 1«H.
SA bevi Ile II 1211.
Sebille Alessandro, domenicano I 212, 

253. 25»,
Sugheri* Daniele, gesuita, pittore I 2«2. 
Segneri Paolo, gomita predicatore dei 

palazzi apostolici 11 328, ¡12», 333,
334, 457, 4«4, 471.

Segni, conti di; 278.
Seguenot oratoriano I 471.
Séguier. cancelliere I l«5, 17». 221,

440, 458.
Séguier Domeuico, vescovo di Meaux

II 217, 218.
Séguier de la Verriòre, Gian Giacomo, 

vescovo di Lombez I 489, 604. 
Seiter Daniele, pittore II 15.
Selden, indipendente I 114. 
felini, II 42
Sellori Giuseppe, Maestro di Camera 

del cardinale Flavio Chigi 1 391. 
Seminio Alvaro, gesuita I 154.
Seinerv Andrea, gesuita l ì  401. 
Senecey, marchese de I 164.
Serafino p ., cappuccino I 422. 
Sergardi II 4««».
Serrano Niccolò, generale degli ago

stiniani Il 478, 479.
Semini. Giacinto de. arcivescovo di 

Albi, domenicano II 211, 244. 
Servami«», maestro delle cerimonie

I 33. 44. 144. 396.
Servient. abbé II 93.
Scve de Rocliechouart Guy de. ve

scovo di Arra* II 206. 313. 315.
Sé vigne. Signora di I 169; II 258,452. 
Siviglia. Gaspare di, pnivinciale dei 

Cappuccini I 150.

Sozze Carlo da, francescano 1 560.
Sfondrati Paolo, abbate di S. Gallo, 

i cardinale II 418, 45«, 461, 473.
I Sforza Federigo, cardinale I 143, 282,

543, «2».
Sforza di Santa Fiora, famiglia I 278.
Sigismondo, arciduca del Tirolo I 348, 

41«.
Sigismondo I I I , re di Polonia I 143.
Silva Lopez de, cavaliere di S. Gia

como 1 537.
Simeoiiibus. Gaspare de I 175.
Simone di Valenza, prete II 326.
Sinelli Emmerich, vescovo di Vienna

II 155.
Sinnich Giovanni, teologo I 232, 235,

241, 257. 502. 503.
Siri Vittorio, pubblicista I «6, 382.
Sirmond, gesuita I 3.
Sirvela. conte ambasciatore spaglinolo 

a Uoina I 17, 5», «0, 73, 74.
Sisto III , papa 1 558.
Sisto IV. papa I 517, 518.
Sisto V, papa 1 ,1» . 304. 323. 538, 557. 

560. 641, 651; II 10, 383. 42«. 42». 
435.

Sluse (Slusius) Giovanni Gualtiero, 
segretario dei Brevi, cardinale I 637;
II 16. 17. 298.

Sobieski r. Giovanni III  re di Polouia. 
Sofia, zarina l ì  160. 161.

Solano, Francesco da (santo) I 655.
Solimano II 165. 166. 168.
Solminihac Alain de. vescovo di Ca- 

hors I 171, 172.
Somerset r. Raglan.
Sonderburg. Alessandro di I 106.
Sonderburg, Alessandro Enrico di I 

105.
Sötern Filippo Cristiano von. arci

vescovo di Treviri I 91, 98. 102.
Sourdis. Enrico d'Escoubleau de. ar

civescovo di Bordeaux, cardinale
I 493.

Sousa, Francesco conte del Prado. 
inviato jHirtoghese in Roma I 563. 
654.

Sousa, Luigi de, arcivescovo di L i
sbona. cardinale I 654; II  473.
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Sozxini Mariano, nratoriano II  17.
21. 297.

Spntiii Fabrizio. nuuxio, segretario «li 
Stato I 664. 075. «82; Il 4. 387. 423. 
4«fi. 500, 505.

Spada Gian battista. Cardinal«* I 20. 34.
145. Irto, 201. 2<>3. 2*»5. 21**. 411». 
62». «31.

Spada Virgilio, eletti«>-in¡ere «li Inno- 
ceuxo X . I 28«, 28». 2»>. 2»3. 

Spanheim Ezechiele, filo lo g o  1 360. 
Speech I 235.
Sperelli S perdio, cardinale 11 474. 
Spin«>la Agostino, Cardinal«* 1 14. 

143.
Spinola Ambrogio. gesuita. ron liw irr 

di Clemente IX  I 548.
Spinola ('riatohal de Koia* y. frane«*- 

«•ano, r«iooro di Viener Nenstadt
Il 350, 351, 352, 353. 354.

Spintda Don Giacomo, arrbidiacono di 
Cefalti II I I I .

Spinola Francesco Maria II 412. 
Spinola Giovanni B attu ta , cardinale, 

governatore di Roma II 255. 257, 
265. 303, 350. 386 472. 505.

Spinola Giovanni 1 ><inieniro. cardinale
I 14. 143.

Spintda Giulio, nunzio, canlinale I 
40«. M I. «25. II  4. «, 7. 387. 3Wi. 
SUI.

Spinola Mario, segretario dei Brevi
II 17. 423.

Spon Giacomo, medico II  434. 
Sta!f«»rd. Lonl II 365.
Starhemberg. conte F .nm ta KUtliger 

l i  124. 135.
Steele Riccardo II :i3».
Stefano, re di Ungheria.
Sten«eii (Steno) Nicola, anatomista, 

virano apostolico I 415. II  344. 
345.

Steyart Martino, professore in Ivovanio
II 31«.

Strada Famiano. g<*i>nita I 320. 545. 
Stratmann. cancelliere aulirò di l * n -  

poldo II 5», 487.
Staudacher. gesuita 1 34».
Stuart, dinastia regia II 375.
Stiare* Francesco. gesuita. teobigo I 

22». 262. 320. 493.

Stiarez. monsignore I 3«2.
Solimano Granvinir l i  1(15, 106, l«8,

288.
Solimano Scia «li l’ernia I 61, «18; II 

«2. 121. 147. 14». 161. 341. 412.
Solimano II. sultano II 108, 171.
Sullav, officiale di Parigi I 218.
Sunder land, Lord II 261, 272, 367.
Sufter. pittore 1 404.
Suxtereu, Kliri«*«> Giuseppe, vali, ve

scovo di Bruxelles II 3«8.
Swanovelt Krmanno. pittore II 435.
Siiu-lialiclianus. informatore |H*rsiauo

11 161.
Sn*Ie|H-séuyi Giorgio. arcivescovo di 

Gran II 228.

T

Taafe, generale irlandese I 125.
Tacitarti Guy. gesuita II 541.
Taignier, dottore d«*Ilii Sorltona I 218.
Taja Flaminio, decano «Iella Hota, 

cardinale 11 24. 303.
Talón Dionisio, avvocato generale 

della Sorbona I 17». 438, 458. 45», 
482; Il 182, 268. 312.

Tañara S<*bastiano Antonio, nunzio, 
cardinale II  275. 277. 278. 280. 285.
472. 483. 485.

Tarabucci G. B .. inviuto mantovano 
in Roma I 15.

Tarugi Domenico, catdinale II 472.
Tas.»i Agostino, pittore I 3(mi.
Tasso Torquato, poeta I 54«.
Taylor Geremia I 112.
Tebabli Ce*are I «24.
Teo«loli. marchese «li S . Vito I 19.
Teodoli M-, cardinale I I». 143.
Teresa di Avila, santa II 324.
Terranueva, ambasciatore spaguutdo 

in Roma I 314.
Te*sin. «*onte di II 435.
Texeira Itam i, banchiere di corte 

«Iella regine Cristina di Svezia I 35».
Tibalduliu» Solindrius romanus I 502.
Tingoli Ludovico, scrittore I 512.
Tirreno, nome a«*eademico del cardi

nale Fabio Chigi I 507,
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Tókòly Emmerico II 68, iHi, 98, 99,
100, 105, 106, 124, 126, 127, 137, 
140, 157, 158, 168.

Thomassin, incisore 11 423.
Thoinasin. Luigi de, teologo I 3.
Thoreau Matteo, vescovo di Dol 1 489.
Tlitm, conte di II 166.
Thun Guidobaldo conto, arcivescovo | 

di Salisburgo, cardinale 1 406. 412, |
619.

Tliietzen. Federico von, vescovo ausi- i 
liare di Uildesheim l i  345.

Tissanier Giuseppe, gesuita I 424.
Tiziano, pittore I 362, 553.
Toma, teatino I 423.
Toinmasi Francesco Maria, beato I

409.
Toinmaso di Aquino, dottore, santo,

I 219, 226, 320, 442. 443, 479, 586;
II 315.

Tommaso, principe di Savoia I 67.
Tommaso di Kcmpis 1 67, 490.
Torey, marchese de II ¡188.
TorIonia, famiglia I 319.
Torquemada, cardinale l 662.
Torre Dell», inviato imi>eriale in Ve

lleità II 415.
Torre Giacomo delta, arcivescovo di 

Efeso, vicario apostolico in Olanda 
1 109, 421; II  353. 360, 362.

Torre Itatiaelo della I 43.
Torres y Rueda, Marco» de. vescovo 

di Vukatan, vice re del Messico 1 159.
T o n i L u ca .arch ia tra  di In n o c e n io X II  

1 507.
Tour, cardinale r. Bouillon.
Tourneux, Nicolas Le I 669.
Tournoo Carlo Tommaso Maillard de, 

cardinale l i  409.
TrauttmansdoriT Massimiliano, conte, 

di I 79. 80. 81. 82, 83. 85. 86, 87, 
88. 89.

Trémoille duca di 11 48.
Trémoille de la. abbé l i  440.
TWmoille Marianna de la, duchessa di 

Bracciano II 436.
Trevisano Francesco II 400.
Trieste. Antonio di, vescovo di Gand 

I 231 24«». 245. 248. 251, 252.
TrivuUio. cardinale 1 16, 53. 64, 71, 

311.

Tronson L „ superiore generale di S.
Sulpizio II 447, 448.

Trousse, marchese de la II  283, 285. 
Truchsess Ottone, cardinale I 77. 
Trzebicki Andrea, vescovo di Cra

covia II 66.
Tucci Francesco, uditore l i  405. 
Tulles I. B . de. vescovo di Lavaur 

I 489.
Turenna. maresciallo I 3, 564. 
Turibio, arcivescovo di Lim a II 307.

IT

| Ucelli Ignazio II 426.
Uckraintzeff, inviato russo I 649. 
Ughelli Ferdinando cistercense l 506. 

S I I .
Ugolini, monsignore I 153.
Ulemberg Gaspare I 410.
Ulfeldt CaM » I 98.
Ulrico, Giorgio von Württemberg 1 

105.
Ulrike Kleonora, figlia di Federico HI 

Te di Danimarca II  347.
Urbano V il i  (Barberini) papa l I,

9, 13, 15-17, 22, 23. 27, 40. 41, 44.
49, 56, 57, 59, 99, 109. 110, 119, 
140, 142-143. 145, 146. 153, 154. 
160, 167, 170. 171, 172. 180. 189,
195. 198. 199, 207, 229, 233, 240, 
243. 245, 247, 254, 255, 258, 263. 
286, 294. 296. 301. 307. 311. 312.
320, 321. 323. 224, 403. 410, 448. 
495. 512. 519. 528. 529, 538. 543.
545, 613: II 4. 21. 188. 391. 468.
487.

Urbino, duca di I 509.
Useda. duca di. inviato spagnuolo in 

Roma, vice re di Sicilia I I  505.

V

Vacher. Filippo le. vicario apostolico 
di Algeria 1 150.

Valavoire. vescovo di Rica II 209. 
Valenvay r. F.stampes.
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Valien* B ertu ccio  I 264.
Valiero, senatore II  141
Valle. Filippo dell», «cultore l i  307.
Valle Pietro, gesuita II  471.
Vallot Ed., vescovo di Nevens I 667.
Van den Lindeu, oratoriano I 252.
Vanderpellen Nicola I 332.
Vandcrsypen, incisore II 14.
Vauni Francesco I 318.
Vanni Raffaele, pittore 1 313.
Van vitelli e. W itcl.
Vare«* Carlo Francesco, generale dei 

minori riformati 11 478.
Varese Pompeo, arcivescovo di Adria- 

nopoli. nunzio I 662, 6H3; l i  W,
192, 230, 312. 232.

Varet. gianseni*ta I 582.
Vasquez Gabriele, teologo I 229, 262.
Vasquez, abbate I 250.
Vauban I 3.
Vaucel. Luigi du. giansenista II 186,

363, 411, 480, 481, 482, 483.
Vauvn-, De, intendente della marina 

francese II  281.
Vecchi Girolamo de. inlernuuxio nel 

Belgio I 502. 503. 504, 505.
Vecchiandli Odoardo. cardinale I 405.
Vega, l.ope de, poeta spagnuolo I 2.
Veken. Francesco van der, gesuita I

507.
Velasquez. pittore I 2. 23, 24. 25. 296,

553.
VendAme Francesco de, duca di Beau- 

fort. ammiraglio pontificio I 622.
Venderne Luigi, cardinale I 397. 406,

407. 617, 629. 630, 631.
Venier Girolamo, inviato veneziano
“ in Parig i 11 IS 8 , S U , 210.
Ventadour. dura di. canonico di Xo- 

tre-Dam e a Parigi I 218.
Ventadour A., arcivescovo di Bour- 

ges I 1W. 218.
Ventadour C., vescovo di Mirepoit I

571.
Verbiest Ferdinando gesuita II 337,

339, 340, 482.
Verjus. inviato francese I I  101.
Verme Taddeo Luigi del, vescovo di 

Fano II 472.
Vernaut, carmelitano I 498.

Vernulàu*. rettore ddl'università di 
Lovanio I 230.

Vénin Francesco, parroco di Charct»- 
ton. gesuita I 182, 184.

Veronese Paolo, pittore I 362.
Verospi G., Cardinal» I 14, 143.
Vervaux Giovanni, gesuita I 79.
Vialart Felice, vescovo di Chalons I 

196, 440. 441, 471, 472, 478, 479, 
485, 486, 489, 491, 499, 601, 602, 
603. 667.

Vianen Francesco de, rettore di I n 
vaino I 257, 258, 503; I I  316.

Vibu M. A. I 615.
Vie, Domenico de, arcivescovo di 

Anrh 1 165.
Vico II 409.
Vidmann Cristoforo, cardinale I 143,

311, 313.
Vidoni Pietro, nunzio in Polonia, car

dinale I 405, 407, 628; I I  8. 9, 66.
Vicini Antonio, gesuita I 362, 427.
Viète Francesco, matematico I 3.
Vieuville. Carlo Francesco de la, ve

scovo di Rennes II 572.
Vignola, Giacomo Barozzi da, orchi- 

tetto 1 292.
Villain Francesco, vescovo di Tournai 

I 256.
ViUanova, Tommaso da, vescovo di 

Valenza 1 398, 403, 515.
Ville. Guiron Francesco de, mare- 

scialle 1 6, 191.
Ville-Montée, vescovo di 8 . Malo.

I 486. 489.
V ìUctoì, Francesco de NeufviUe, duca 

di, maresciallo II 219.
Vinio. incaricato di affari russo I 

649.
Vincenzo de Paoli, santo 1 148, 164, 

165, 166, 173, 178, 190-193, 195,
196. 218. 221, 223. 226, 422, 435, 
463; I I  470.

Viscber Cornelio, pittore I 319.
Visconti Ercole, maggiordomo II 423.
Visconti Federigo, arcivescovo di Mi

lano, cardinale II 303, 387, 414,
418.

Visconti Filippo, generale degli ago
stiniani, cardinale I 203, 204.
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Visconti Uberto-Maria, vice governa
tore di Fermo I 275.

Vitelleschi .Muzio, generale dei Gesuiti
I 153, 320, 500.

Vitelli Clemente, ambasciatore I 420.
Vitruvio I 527.
Vitry, Nicola Luigi de l 'Hospital, 

marchese de, inviato francese in 
Vienna e Varsavia l i  79, 87, 88, 
80, 10«, 102, 103, 104, 107, 109. 110.

Vittoria, Francesco da, teologo I 493.
Vittorii. Carlo Koberto de, nunzio in 

Fraucia I 392.
Vittorio Amadeo II, duca di Savoia

1 618, 019; II 148. 495.
Viva I 177.
Viviani Vincenzo lì 4*i9.
Vivonne, conte di, ammiraglio ponti

ficio I 022.
Vizzani Emanuele, rettore della Sa

pienza I 509.
Voglmeyer, provinciale dei (Verniti in 

Austria II 458.
Voigt Ferdinando, pittore I 550.
Voisin I 869.
Voit di Salisburgo. Melchiorre Ottone, 

vescovo di Bamberga I 89.
Voltuar Isacco, pleni|ioteuziario im

periale in Mftnster I 85. 89, 90.
Voltaire 1 503.
Volterra Daniele da. pittori1 1 291.
Volusi» predicante calvinista 1 415.
Vorburg. rappresentante «lei vescovo 

di Magonza I 90.
Vosinoer Sàsltout. vicario apostolico 

in Olanda II 355. 350.
Vossius Gerardo. tUologo I 340.
Vossius Isacco 1 34*».
Vota R. M.. grauita II 160.

W

Waldstein Carlo Ferdinando, conte
II 100, 104, 105, 108, 111, 112.

Waleinburch Adriano, vicario gene
rale di Colonia I 415.

Waleinburch Pietro, v«*wovo ausiliare 
di Magonza I 415.

Wambold, Ans«“lmo Casimiro vou, 
principe elettore di Magonza I 89.

Wamdeben Giovanni Michele, orienta- 
lista I 415.

Wangnereck Enrico (Ernesto de Eu- 
sebiis), gesuita I 78. 84, 85. 88.

Wartenbcrg, Francesco Guglielmo von 
vescovo di Osnabrftek e Katisbona. 
cardinale I 79, 84, 80. 87. 88, 90, 
92, 93. 405.

Wasa, dinastia regia svedese I .'{47.
Weldereti Borgomastro di Njrmwegen

II 47.
Wemlrock r. Nicole.
Werm van, professore di Lovanio l 

232. 257, 258. 259. 501. 503.
Wetzhausen, conte von. capitano re

gionale della Slesia I 105.
Widenfeldt, avvocato I 070.
Wierzbowski, vescovo «li Posen l ì  73,

83, »4. 89.
W ijck van. parroco II 482.
Wilopolski, gran cammelliere polacco

Il «7.
Winchester, marchese di 1 I I I .
Windisohgràtz, barone 11 349.
W inter 1 129.
Witel van (Vanvitelli), pittore II. 28.
W itt Giovanni de. pensionario del 

consiglio olamlese I 553.
W«dff Federigo, gesuita II 354. 45».
Worcester, marches«* di I 118.
Worst Ottavio, cappuccino I 512.
Woyna Àbramo, arrivesoovo di Wilna

I 172.
Wright Pietro, sacerdote injtkw I 115.

Wailding Luca, minon* o*>w>rvante I Y
203. 293.

Wahleck. principe Giorgio von II 127.
15«. York, duca di (Giacomo II) II  116.

Waldeck. conte »»iosia von I 619. Yves, cappuccino I 174.
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Z

’/.aretini Paulo, medico I 2«2. 
Zainheccari Alessandro, ammiraglio I 

269. 270.
Zatuet Sebastiano, vescovo dì Laiigm  
Zappi II 4(19.
/basiti, vescovo di Prxemysk II 73,

K3.
/denko di Kaplirs, conte traspari* II 

123.

bK'l

/.etìrini l i  73.
Zeno Cornelia, moglie del principe di 

Palestrina 11 397.
Zeno Girolamo, ambasciatore vene

ziano a Roma II 143, 232. 
Zierowski, residente imperiale a Var

savia I l  100. 105, 108, 110.
Zinagli Alberto l i  427.
Zinga. regina del Congo I 100. 
Zingnis Cristoforo, gesuita II 4til. 
Zuccari. famiglia II 43«.
Zocchi N"iccoli’i, gesuita I 401, 402.
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