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Degli scritti filo-ispanici’ del Campanella, ji tratiato Della Monarcitia di
Spagna é, certamente, l’opera strutturalmente meglio articolata, anche se
presenta tutti i difetti di un lavoro steso febbrilmente, nella seconda metá di
que] 16002 Che riniane uno degli anni piñ convulsi e piú tragici della sua vi-
ta. Dopo l’arresto in conseguenza del fallimento della congiura delI’anno
precedente contro l’autoritá spagnoia ed ecciesiastica, per allentare la morsa
degli orridi tormentÉ non meno che come tecnica di opposizione politica, si-
mula la pazzia, e la malilla di Pasqua, it 3 aprile, i carcerieri lo troyano ste-
so, vaneggiante, su] pagliericcio in fiamnie. Di tale tecuica di opposizione
politica, c’era una tradizione consolidata3. Basti pensare al Machiavelíl dei
Discorsi, alíe simulazioni ariostesche del Furioso (da Bradamante a Rugge-
ro, a Olimpia), al Ricordi del Guicciardini, alío Spaccio de la bestia trion-
fante del Bruno, alt’ opera emblematicarnente piú nota di Torquato Accelto,

Oceupano II quindicennio 1593-1608. Si tralta del Discurso sal Paes¿ Rassi (1593-
1594); dei Discorsi al Principi d’ttalia (1593-1594, ma rielaborati radicalmente nel 1607);
della Monarchia di Spagna (1600-1601); del traitatello Sal dir¡tti del Re Cattolico su! Man-
doNuovo (1605), postodal Campanella come appeudice alía Monarchiadel Meseta (1605);
degíl Arbitril copra (‘aumento delle entrate del Regno di Napolí (1608).

2 Sulla redazionee diffusione, cfr. R. De Mattei, Studi ca~npanelliani. Firenze, Sansoni,
1934, Pp. 57-81 e L. Firpo, Ricerche campanelliane, Firenze, Sansoní, 1947, pp.l89-203.

3 Serive, opportunamente, II Villari: “Non é da escludere che Tommaso Campanella,
nel meitere in atto la finzione della pazzia, abbia attinto a questi precedenti e alía tradizio-
ne nicodemita, l’autorizzazione momio e la stessa forza di volontá por adoitarequell’espe-
diente.” (R. Villari, Elogio della diseimulazione. La torta politica nel Seicento, Bari, Later-
za, 1987, p. 27).
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Delici dissiínulazione onesta (1641), u documento psicologico pié notevole
del secolo. Né ~ da pensare soltanto a una sen¡plice allusione autobiografica
quando leggiamo jI verso 3 del famoso madrigale 9 della canzone 29 della
Seella, Della bellezzo, segnal del bene, oggeuo d’amore: ‘Belio é U mentir,
se a far gran ben si truova

Stesa in 32 capitoli, ~opera tanto farraginosa e, spesso, astratíamente in-
telleuuailistica, farcita com’é di numerosi richiami biblici e libreschi, quanto
ricen di pagine straordinarie per acume psicologico —soprattutto della psi-
cologia collettiva— e per appassionata partecipazione alía realtá civile e so-
ciale. Maigrado la bruciante condizione personale, non é opera da leggere in
chiave apologetica o, peggio, opportunistica, della potenza spagnola. Intan-
lo, se fosse nata con taU intendimenti, non avrebbe avuto, nel suo tempo, una
difffisione cosi copiosa, almeno pan agli altri suoi libri pié noti4. Tuttavia,
cadde presto in oblio, seguendo jI declino della potenza spagnola.

La riportó Mía luce, segnalandone ji valore, u D’Ancona, nel 1854, in un
testo ovviamente non critico, né facilmente accessibile, nel guaJe la leggia-
mo ancora oggi5.

Forse non é superfluo ribadire u fatto che ji termine ‘monarchia’, nel
Canípanella, non va mal inteso nel senso di ‘istituzione’, bensí in quello cii-
mologico di ‘comando unico’. Alío Stilese non interessa ji significato rigo-
rosamente politico e storico della ragion di Stato, della volontá di potenza.
La sua monarchia non prevede, infatti, che un capo spirituale, capace di uni-
ticare la terra pacificata sotto ji segno del magistero di Cristo. Cosi, anche se
della trilogia dedicata alía ‘monarchia’ —Monarchia Christianoru,n (1593),
Monarchia di Spagna (1600), Monarchia del Messia (1605)—, laMonarchia
di Spagna puó sembrare la pié storicamente fondata, in realt~ rappresenta
una visione utopistica, unaproiezione della vagheggiata monarchia cristiana
sul piano della sioria presente. Della guaJe storia il Campanella non si rive-
la, d’altra parte, rigoroso interprete. Del resto, non ¿~ mutile notarlo —ma
rientra nel suo irrimediabile involucro medievale— egli insiste cocciuta-
mente sul diritto egemonico della religione, diritto che, storicamente, si é

II De Mattei, negíl Sludi ricordati, ne descrive bel 57 codici, e ji Firpo, nel 1940, por-
ta a sessanta xl numero del mauoscritti rintracciati. (L. Firpo, BibI.iogra.f¡a degil scritti di T.
C., Tormo, Bocca, 1940, pp.6O-63 e Ricerche campanelliane, cd. cit., Pp. 190-191).

T. Campanelta, Opere. seelte, ordinate cd annotate da A. D’Artcona, Tocino, Pom-
ha, 1854, vol. II, pp. 77-229. II D’Ancona si limita a [rascrivere ji manoscritto Magliabe-
chiano CL VIII, n. 6. Tra 1 codiei piá autorevoli é II Barberiniano latino 5198 della Biblio-
teca Vaticana.
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esaurito da un pezzo. Tuttavia, pur nell’ambito della sua utopia politica, egli
individua, con vigile senso realistico, nella Spagna di Filippo II la sola po-
tenza europea capace di realizzare l’unificazione sognata e iii Ini il braccio
secolare del papa, massima autoritá del mondo cristiano. Cosi, il ragiona-
mento serrato riporta all’aspirazione suprema del Re cattolico capace di riu-
nire l’umanitá intera sotto la sua legge. Quando sará ristabilita l’unitá nel
mondo, sotto l’egida della Chiesa cattolica, allora occorre purificare il Tem-
pio: u cristianesimo sará riportato alíe sue origini, e la societá vivrá un’era
di autentica fraternitá e giustizia sociale. Suprema utopia che aiuta, e aiuterá
sempre, a vivere rettamente e a sperare in un futuro migliore, a dispetto del-
le delusioni e delle frustrazioni presenti.

Tuttavia, se é vero che, per le note annessioni —dai Paesi Bassi alía
Borgogna, da Napoli a Milano, dalle Americhe al porti africani, dalle Mo-
lucche alíe Filippine— gli immensi possedimenti di Filippo II abbraccia-
vano tutta la terra e, guindi, davvero ‘non vi tramontava mal u sole’, in
qualche misura si potevano intravedere i sintomi del declino prossimo,
specifxcatarnente sul versante politico e militare. Comunque, pur ammesso
che U Campanella poteva casere pié altento afl’evoluzione di tale declino
—ma, ripetiamo, non era essenziale per u suo progetto politico,— “non era
facile per un contemporaneo rendersi conto di quanto fossero labili e mar-
ginali molti di quegli insediamenti d’oltremare, né leggere sotto gli appa-
rati sussiegosi della potenza iberica i sintomi della corruzione interna e del
declino”6.

Al Campanella interessa unicamente indicare nella potenza spagnola
la sola capace di unificare la terra pacificata. E si fa ‘consigliere’ del
potente monarca asburgico, senza alcun cenno di servile opportunismo, né
di ricerca di una pietistica riabilitazione della sua condizione di recluso.
Almeno apertamente, la sun non é una scelta strumentale della monarchia
spagnola per propugnare i suoi ideaii filosofici e politici. La designazio-
ne del re di Spagna come unificatore della Terra, per consegnarla al vica-
rio di Cristo, é voluta dal Fato, dal volere di Dio. Egíl, cosi, sposta —cer-
to non disinvoltamente— l’ottica dell’analisi da] piano storico a quello
profetico. Cosa che, del resto, gli era pié congeniale. Scrive, significati-
vamente, nel cap. XVI, Del tesoro di Spagna: “Molti si ammirano perché
u Re di Spagna, avendo ph di venti milioni d’oro l’anno, ancora non si
¿~ fatto Monarca del Cristianesimo, e soggiogati i Macomettani. Ai quali

E L. Firpo, Ii supplizio di Tornrnaso Campanefla. Roma, Salerno Editrice, 1985, p. 33.
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io rispondo senza ammirazione che questo avviene per non sapersi servi-
re dell’occasione”7.

II Campanella esordisce in chiave vibratamente profetica. Egli conosce
bene la sorprendente capacitá accattivante della profezia sulle coscienze, da
quelle dei rappresentanti delle classi egemoni a quelle dei pié negletti popo-
1am:

Dico che u fine delle Monarchie é glá venuto, e che ogni cosa ha
da venire aIi’imperio de’ Santi e della Chiesa (...).

Si vede che guando si seguitano gli auspicj del fato ogni cosa
prospera, equando si va contra ¡1 lato si ha ditficuit’a (...).

Si devono proporre cause anirnirabili che faccino ji Re di Spagna
arnmirabile in Religione, prudenza, valore e profezia (...).

II sole, “facendo ogn’ora giorno a qualehe parte del suo Imperio,
iii ogni ora resta che si ofíra sacrificio a Dio del Cielo. Stwpenda
cosa e segno di grande imperio, perché sempre si prega per la Chie-
Sa e per ji Re con si stupendo sacrificio, il quale secondo la venté e
¡‘opinione pué assai nelli cuori delli sudditi8.

Quindi, consiglia u Re a sapersi conquistare con la prudenza la fiducia
dei sudditi, perché sulla fiducia risiede la sicurezza. Intanto, “dichiari che
la vera religione di Stato non consiste solo nelle armi (...), ma negli auspi-
ci fataii del Cristianesimo”9. Quanto, poi, a] Modo di usare gli Ecclesiastici
(cap. VI),

in tutte le guerre ogni capitano deve avere un consigliere reli-
gioso, perché i soldati niveriranno pié i precetti loro; e non si tratterá
cosa senza la loro saputa, e massime le paghe che si danno ai poyen
soldati debbono por mano di religiosi passare; perché la rovina di
Spagn.a é che paga e non Sa a chi, né come10.

Della Monarchia di Spagna, in T. Campanella, Opere, acura di A. D’Ancona, cd.
cit., vol. cjt., p. 139. Sol tema dell’ ‘oceasione’ da cogliere quando si presenta torna, in
chiave gnornica, e con evidente ricliiamo alt’ Orlando Furioso (XVIII, 173. y. 2) e, pié,
al Machiavelli, specificatamente nc1 cap. XXIV: “É da pigtiarsi la fortuna cd occasione
quando si offre (...). 1..’occasjone di poter aspirare a Monarchia del Mondo (...) ora toe-
ca a Spagna per cagion fatale, e pen la pazienza e discrezione” (op. cii., vol. cit., PP.
177- 178).

lvi, pp. 92, 93, 101 e 95.
lvi, p. 104.

“ lvi, p. 103. La sottolineatura é mja.
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Accanto a una piñ oculata amministrazione delle ricchezze, occorrono
delle buone leggi. E sono tafl se, anzitutto, concordano col costume del pae-
se e se non vengono imposte:

Devono le leggi essere tali che II popolo le serva pié con amone
che con timore, vedendo che quelle sono a sé utili (...). Peré ogni ti-
ranno che fa le leggi utilí a sé solo é ignorante; perché cosi se stesso
consuma (...). Ed in effetto ogni signore pih s’ingrandisce quando
egli é popolare, che quando é amico de’ pochi signorotti suo”.

E raccomanda u dialogo e la misura nei rapporti coi popoli soggetti, ri-
badendo ancora meglio u carattere utopistico e iníellettualisfico del suo
progetto politico. D’aitronde, dopo il fallimento della recente congiura ri-
voluzionaria per abbattere l’apparato repressivo nel campo religioso e ci-
vile, “caduti i motivi estremistici della negazione delle istituzioni statali e
reli~iose, questo orientamento rimane una delle componenli fondanlentali
dello spirito e dell’opera canipanelliana, una delle pié forti sollecitazioni
interne al proseguimento della nicerca e della riflessione politica, all’uto-
pismo, un motivo permanente attraverso crisi, lacerazioni intime, conver-
sioni”’2. Quindi, nelle conquiste dei popoli, “conviene con loro usar la un-
gua per strumento d’Iniperio, ph che la spada; e 1’inquisizione d’eretici
deve sotto altro titolo e nome quivi cominciare, e pié alía larga”t3. Occor-
re, altresi, guardarsi dall’assumere miliziani mercenari: “Mercenario é chi
non ammazza ma si piglia ¡‘utile, il tributo, l’onore e guadagno e serviti¡
de’ vassalli e soldati del Paese; ma non gli difende da’ lupi”’4. Egli ha pre-
senti, specificatamente, le angherie spagnole, divenute pratiche di vita, nel
Regno di Napoli. e sa che ai baroni, come sempre, fa da bordone la cosid-
detta cultura uffxciale. Spetta al Re di Spagna rinnovare la classe dirigente
ncgli Stati soggetti, in modo che i baroni “sfogheranno essi e gíl altri litte-
rati la loro ambizione con la lingua e non con la spada”15. Su tale aspelto,
che é insieme politico e civile, di ragion di Stato, ma, soprattutto, di civiltá,
Campanella insiste in due ampi capitoli, il XIII e u xív, con appassionata
energia, in un serrato e documentato ragionamento che ha la tensione, ter-

lvi, p. 119.

2 R. VilLan, La rivolta antispagnola a Napolí. Le origini (1585-1647), BaH, Laterza,
1973,p. 104.

‘~ Della Monarchia di Spagna, cd. ciÉ, vol. cit., p. 122.
“ lvi,p. 113.
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ma e pungente, del grido di protesta per un ordine sociale incivile, preva-
ricatore, odioso, nel quale allignano l’ipocrisia e le ruberie. La pagina si fa
limpida e partecipe, sempre fresca e attuale, come nei momenti pié ispira-
ti della sua scrittura:

Si deve provvedere a’ falsi testimoni, che ne é ji mondo pieno, e
fare clic Li fiscalí [i giudici] non astninghino con parole, non che con
affiizioni di canceni. Ma meglio sarcbbe la pena della pariglia a clii
accusa c non prova; perché oggi son pié le cahinnie che le accíise; e
dichiarare in perpetuo inabjlc all’offizio ogni dottore clic corrompa,
o clic per dawasi perverta la legge (..Á.

Levar quell’abuso dei giudici che pié regna ííe’ piégnandi, i qua-
ji conoscendo un innocente, pune lo condannano in qualehe cosetta
per diffamanlo, quando la causa é andata a lungo; il che fanno (essi
dicono) per donar riputazione alta causa; inentre si deve togliere la
niputazione della colpa e non rnettere. E devesi pensare clic sieno
giusti e non che appariscano tali (..j.

1 mali che fauno ai popoli, e per conseguenza al Re, Ii Baroni,
son questi: che vengono in NapoIl o iii corte, e quivi vendono e span-
dono per comparire o per aggraziarsi con Ii amici del Re, e poi tor-
mino poyen a casa, e rubano per mille maniere e si nifanno, e poi
ritonnano in corte col níedesimo circolo, e si vede clic le terre loro so-
no meno abjiaic clic le reggie Italiane, e cerio per Ii mali tnattamenti
lono

Anche l’impiego dei militad richiede una revisione radicale, se si vuole
che siano fedeli alíe istituzioni, e giusli cd umani con le popolazioni. Per
questo, occorre

benetican i popolí, nilassando qualclíe tributo, cd allargando le
lcggi, e donando a’ bassi ofticiali manco occasione di rubare cd a’
soldati di maltratíare, perché i popoli non si ammogliano per paura di
fan i figli sc!íiavi; e per questo la dote é aceresciuta tanto clic le don-
ííe si fanno monache o puttane, e gli uomini o preti o frati o fuo-
rusciti o soldati stranieri. Peyó bisogna pié agevolmente tratíarli, e
stjníar clic i danani non ti fánno signore degli ininíici tuoi, ma pié
presto preda; e penh erra assai Spagna mettendo ogni grandezza sul
danano’7.

6 lvi, pp. 125, 126, 127-128.

“ lvi, p. 132.
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Sull’impiego del denaro come mezzo, mal come fine, il Campanella fa
delle osservazioni estremaniente significative per la condizione socio-
economica di quegl’anni, e di valore universale e senza tempo. Infatti,
nell’impiego e nella distribuzione di esso vede la radice, non solo del tra-
eolio delle istituzioni civili e religiose, ma del sovvertimento, in ogni epo-
ca, delle coscienze. La parola si fa, nel piglio ortativo, severamente am-
monitrice;

1 danari servano per mantenersi solamente, e per acquistare
non troppo; perché la fede comprata per danarí, per danarí si ri-
vende

Dove perfede s’intende, naturalmente, la fiducia, la stima, II rispetto ap-
parenti.

Ammirato, come sappiamo, per la scoperta di Colombo, vede, preoc-
cupato, nel Mondo Nuovo la sorgente pié inquietante dell’inesauribile se-
te di denaro di poternA e di avventurieri, soprattutto spagnoli. Lo sgomen-
ta u cieco sfruttamento di quel Mondo e, pié, l’insensato genocidio
d’intere popolazioni per il mito della ricchezza fatta sinonimo di felicitá.
Cosi, coloro che dovevano essere i portatori degíl etcrni valori cristiani, si
erano fatti ladri e assassini. La riflessione del politico-scrittore partecipa
un senso di disperato dolore per tanta immane, insensata tragedia. Nel
Mondo Nuovo

Spagnuoli andavano alía caccia d’uornjni come di bestie, e si
varitavano la sera; —io n’ho ucciso tanti; e io tanti, eec.— e spopo-
larono pjix di tremila legUe di paese, senza considerare che ci sono
quelli fratclli per la specie d’umanitá, che hanno con noi; che tutu
scendono come noi da Noé, che non sono bestie quei che non hanno
bautesimo, come cssi dicono (...).

Con veritápotremo dire che l’oro dcl Mondo Nuovo abbia in cer
to modo ruinato ji Mondo vecchjo, perché generé avarizia alíe riostre
menhi ed estinse l’arnore seambievole Ira gli uomini. Ognuno al da-
naro reca l’arnor suo, onde si son fatti fraudolenti, ed han venduta
spcsso la fede propria e rivenduta, vedendo che Ii danari prevaglio-
no, ed aversi jn ammirazione, cd hanno le scicnze, e le prcdicazioni
religiose ai danari posposte e lasciato l’agricoltura e I’arti, rendendo
schiavu se stessi alía rendita del danaso cd agli uomini ricchi. Sirnil-

363 C,,ader,zos dc Filología Italiana
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mente ha generato disugualitá grande negli uomini, che, o son trop-
po ricchi, il che Ii fa insolenti; o che son troppo poyen, il che Ii fa in-
vidiosi, ladni cd assassixxi19.

A tale rigorosa analisi socio-politica, fanno seguito delle severe mdi-
cazioni pcr un equo e imparziaile metodo fiscale, il solo capace di tenere
atUvo il bilancio della Monarchia di Spagna nel rispetto d’un’imposizione
delle tasse rapporlata ai redditi reali. Proprio il Campanella, che sianlo abi-
tuati a considerare uno dei massimi esponenti del pensiero utopistico uni-
versale, si rivela d’ingegno assai pratico e, senza dubbio, jI primo teorico
del moderno ordinarnento fiscaJe, cioé delle imposte dirette e indirette,
muovendo da considerazioni semplici e pratiche, senza necessitá di ricor-
rere al sostegno di dimostrazioni teoriche di economia politica. Preínesso
che “si devono le gabelle mettere in tutte le cose comunissime, e nelle su-
perflue, ma nelle comuni come pane, vino, olio si deve poco meltere per
gabella, e nelle superfine assai”, egli sostiene che “smith tasse ,ío,¡ debbo-
no essere personall, ma ¡raíl, cioé non su le teste, ma su ¡ beni, altrimenti
tulto ji canco delle taglie caderá sopra dei poyen, come avviene ordinaria-
mente, perché la nobiltá si scarica sopra la plebe, e le cittá grosse sopra Ii
contadi, il che ~ contra ogni ragione. Né si devono gravare se non II beni
stabili e Cerh”20.

L’ingiustizia fxscale, autentica piaga, tra le tante, del viceregno napoleta-
no21, porta, ovviamente, alía disperazione, ail’odio verso la pubblica ammi-
nistrazione e, conseguentemente, alíe congiure.

Se vuole meriíarsi la sUma e la fiducia dei sudditi, e che sia durevole, II
Re dev’essere sincero, schiettamente religioso, promotore di una giusta ri-
forma fiscale, capace d’avviare un processo di ristrutturazione sociale tale da
ridurre l’iniqua stortura della disuguaglianza economica, da ciii discende
quella culturale e civile:

‘~ lvi, pp. 219, 142-143.
20 lvi, p. 145. La sottolineatura é uxia.
21 A tale proposito, cfr. la bibliografia essenziale compresa nel mio volume Poetica e

poesia di Tommaso Campanella, Milano, ¡PL, 1969. pp. 309-310. In partjcolare: B. Croce,
Storia del Regno di NapoIi, flan, Laterza, 1924; (Ii. Pepe, II Mezzogiorn.o d’ltalia sofia gli
Spagnoli, Firenze, Sansoni, 1952; ti. Cingari Per una siarla della societá calabrese nel XVI
secolo, Reggio Calabria 1957; C. De Frede, Rivoite anrifeudall nelMezzogiorno ditalia du-
rante U Cinquecento, in AA.VV., Studi ¡u onore di Atuintore Fanfan¿, Milano. Giufíré,
1962, vol. V, pp. 1-42; 0. tialasgo, Ilcono,nia e societá adía Calabria del Citzquecento, Na-
poli, L’Arte Tipografica, 1967.
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Nessuna cosa nuoce pió al Re che l’odio de’ popoli, onde nc
nascono le congiure contro la sua persona, e contro lo Stato; peró é
bene che tuui con Ini abbiario la medesima religione, perché non é
cosa alcuna che renda pió djffeíenti o contrarj Ji uoínjnj Puno all’al-
tro, che la differenza o la contranietá della fede (...). II Principe schi-
vi l’estremi, cte sono Ja simujazione e Ja superstizione. Dio é vesith,
e vuol essere con ventA e con schiettezza d’animo adorato (...); cd
intendere piit i poyen che i ricehi, e fase le grazie e dare Ii premj di
propria mano, e far le disgrazie, e dar le pene per mano d’aitrj, ede-
primere gli usurarj, e Baroni mercenarj22.

Suggenisce, poi, che, “pen dieci anni, i popoli pagfzino la metá del tri-
buto solamente, u resto pagizino Ii Baroni e gli usurarj”23. Come si vede,
l’attacco a questi due 4mali’ della societá, i potenti e gii odiati baroni e gli
usunai, é costante e sempre piú fermo. Sono loro i primi responsabili della
corruzione morale e civile, gil odiosi continuatori delle tragiche conse-
guenze della recessione economica, che si continua dal Cinquecento. Sono
condizioni di miseria, mateniale e morale, e di degnadazione sociale, ch’e-
gli, anche nel carcere, continua ad avere sotto gli occhi. E grida la sua pro-
testa, e suggenisce progetti concreti per una soluzione possibiie, avendoli
vissuti e soffenti come figlio di un ciabattino cailabrese indigente e analfa-
beta. Egli conosce fino in fondo la tragica realtá dei poyen e, ph, quella
protervia, pomposamente scialacquatrice, dei ricchi e dei nuovi arnicchiti.
Guai a farsi complici, coprendo le loro magagne, come fanno i principi e
magistrati corrotti con favori e con denaro. La cieca aviditá di guadagno di
haroni ed usural ha incancrenito u giá odiato ‘errore’ della disuguaglianza
sociale:

La vero si troya in tutta la Cristianitá questo errore, che alcuní so-
no poverissimi ed altri riccbissimi, cosa odiata sopra modo da Plato-
nc. perché l’eguaglianza leva di mezzo l’invjdia, la rapacitá, superbia
e mollezza de’ popoli, e l’odio (...).

Anche oggidi si vede, che un unmo ha centomila scudi di rendi-
ta, e poi mille uomini che hanno tve scud¡ per uno. Or queMo delli
centomila occupa la rendita di mille, la spende in cali, cavalii, buf-
foni, staffe dorate, c puttane, che é peggio. E se litiga il povero con-
tra loro non puó avere giuslizia, onde si fa fuoruscito, o more in

22 Della Monarchia di Spagna, ed. cjt., vol. cit., pp. 149-150.
23 lvi, p. 149.
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carcere, ed il sicco deprime chi gli place; perché ji giudice da íd de-
pende, mentre per lavoro si fanno i giudici, o por danaro por lo pié,
massxme In terre piccole

24.

Ji Campanella denuncia, cosi, la pratica, sempre ph difftsa, da parte di
classi socirúl partícolarmente privilegiate e sempre piÉ nunlerose —baroni,
benestanti, usurai, ccc.— di procacciansi, corrompendo, posti chiave di po-
tere: ad esempio, quelli di giudici, notai, preti.

Con aria, poi, di sensato realismo di ascendenza machiavellica —senza
dargii, come dicevamo, alcuna valenza opportunistica—, ma corto, scriven-
do anche ‘pro domo sua’, u CampaneRa suggerisce al Re, e al suoi mp-
presentanti, come utilizzare ‘predicanti e profeti’. II pone II problema del
rapporto politica-neligione, che meritenebbe un discorso appnofondito e do-
cunientato, che esula dai tini del presente lavoro.

Importante é saper cogliene, neil’intera sua produzione, “u nesso pro-
fondo fra una dimensione politica dominata dalia teorica ‘ragion di Stato’
e 1’esigenza contrapposta di elaborare nxondi ideali, nei quali i problemi
contemponanei, piú che essere negail, siano trasfeniti e sublimati attrayen-
so la ricerca di una superiore arínonia”25. Di qui u senso della sua partico-
lane ontodossia. ‘Ricenca di una superiore anmonia’ che non A fuga dalia re-
alt-á, evasione dalia storia, ma inícrpretazione, se mal, idealistica e
dialettica di essa. Non si coglie altnimenti u sonso, e u valore, di quanto c’é
di realistico e di politico tout-court, che non A poco, nel suo discorso uto-
pistico.

Piñ che un nozzo e duro strumento di potere, la rcli2ione dey’cssere le-
nono, severa ma partecipe, di comprensione, di giustizia, di umanitá, secan-
do la parola dell’Evangelo, che A, da sola, chiara e illuminante:

Mal si devono Vare dispide grammaticali, Dé eO2~ logica umana

discorrere, ma con la divina, come fece san Francesco iii Egilto, osan

24 lvi, p. 148. Una patina linguistica di partjcolare efficacia, della liogna d’uso
dcli’ area jonica della Calabrja, é nella redazione della Monarchia di Spagna registrata nel
codjee miscellanco YF3.16 della Biblioteca Nazionale di Parigi. Riportiarno, come
esempio. per la prima volta, la trascriajone di tale hano: “Spendono [le ricchezzel in ca-
nt cavalil, hnffoni, stufe dorate, et puttane, et a peggio, et se litiga 11 povero contra loro
11011 pué saver giustizia, onde si fa foroscito, o muore in carcere et ji xicco deprime chi ti
place, perché it giudice da tui depende, e per (avere si fauno ti giudici, o por danari per it
piú’ (foglio 88 recto).

25 A - Aso,- Rosa.. La ru/rut-a de/la Coní;-orifrrma, 13 arj, Laterza, 1979, p. 29.
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Gioyanni Gualberto, ed io dichiarai nel dialogo contra i Luterani e
Calyinistj per convertirlí al primo, apostolicarnente e politicamente,
senza moltiplicar libri e parole ed allungar la lite, il che é una specie
di viltorja a chi mantiene u torto26.

E suggenisce una figura nuova di religioso, la quale, apparentemente, pué
anche sembrare delineata su un archetipo medievale, ma, in realtá, é straor-
dinariamente nuova e rinnovatrice, se si tiene conto deil’intreccio in atto,
inseindibile, tra rivendicazioni sociali e politiche. anche di matrice seoperta-
mente rivoluzionaria, e religione. soprattctto a ¡ivello popolare. Al Campa-
nella, che conosce bene la psicologia delle masse, comeportatore verace del-
la Fede —di cui, sappiamo, é pensuaso, e, ancora una volta, ~ esplicito anche
nel brano riportato—, interessa che la religione si riappropri del ruolo. che é
solo suo, di messaggera di ventA e di giustizia sociale, di restituzione a tulli
gli uomini della loro identitá, e dei loro diritti, di figli del Padre celeste. Per
questo, ai ‘predicanti e profeti’

danno credito i popoli, come a quelli che promettono beni eternj, ed
‘temporall sprezzano, onde piú fede acquistano. Talché dicendo loro
che l’ubbidire al Re é volontá di Djo, e lo patire affanni aspetta pre-
mio da Dio, e predicando l’umiltá cd altre virtó, minacciando con la
giustizia divina, e umana male agli omicidj e ladri, e fornjcatori, e se-
diziosi, e rehelli, e bene a’ contrari, sempre troyano credito dalli pió
(...). Ounque primo strornento d’Imperio é la lungua, ji secondo la
spada (.3. Peró si deve tener grao como dclii predicanti, rnassinle
quando sono uomini da bene7.

Nei capitoli XIX-XXXII, con spregiudicato machiavellismo imperiali-
stico, nulla tralasciando dello sterminato Impero della monarchia spagnola,
esamina, nispettivamcníe, la situazione sociale, economica, politica e milita-
re dei Regni di Spagna: Italia, Sicilia, Sardegna, Germania, Francia, lnghil-
tenra, Scozia, Irlanda, Polonia, Moscovia, Transilvania, Fiandra e Germania
Bassa, Africa, Persia, Cataio, Gran Turco e suo Imperio, l’altro emisfero e
Mondo Nuovo.

1 ‘suggerimenti’, sui guaU insiste con maggior vigore, riguardano sem-
pre l’uomo: la psicologia del singolo individuo e dei popoli; come raggiun-
gene, e mantenene, l’unitá, nel nispetto delle istanze ‘naturali’, di cui indivi-

26 De/la Monarchia di Spagua, cd. ch., vol. cit., p. 157.
27 lvi, pp. 153-154.
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dui e popoli sono ‘naturalmente’ forniti. La neligione é l’amalgama primo e
imprescindibile, di pié sicuna, antica, consolidata esperienza. Ad essa si ag-
giungono la lingua e le armi. Sono le tre ‘pnimalit?l’ della Politica, “scienza
data da Dio agli uoniini”22. Pertanto, “per volen dominare paesi diversi é bi-
sogno sforzarsi, faril simiíi e uniti (..), e vi sono tre sonta d’unione. L’una
é delli animi fatta dalia neligione (e questa é la pié forte perché vinse na-
zioni diversissime in opinione), da cul dipende la volontA, i’azioni, e poi la
lingua, e l’armi in uno si uniscono. Cosi, u Papa domina iii Europa, Asia,
Africa, e America, e a tutU i Cnistiani con questo vincolo: e lo Imperatore
germanico non pué dominare a Germania, unitissima d’anmi, corpi, riti, abi-
ti e costumi, perché gli manca questa prima unitá, e son tante opinioni quan-
te teste”29.

A tale inderogabile principio dell’unitá della religione —unitá, ovvia-
mente, non fittizia o strumentale, ma autentica e vissuta—, deve accompa-
gnarsi il comportamento urnano, che deve richiamarsi al postulati della reli-
gione cristiana. E, dal punto di vista umano, gli spagnoli. in qualehe modo,
devono emendarsi. Infatti, manca al sangue spagnoio il senso della misuna,
jI saper trovare un modello di comportamento che non estremizzi 1’essere e
u parere, il bene e u male, che non enfatizzi u modo di presentarsi agli altri,
imponendosi con la pompa dei titoli, con l’alterigia che é pié prosopopeica
che reale, e quindi urtante:

É odioso a tutte te nazioni, perché é umile assai nel servire, e al-
tero nel dominare, e vantatore e astuto in cose minute e non grandi;
e giá si vede che la lingua e abiti spagnuoli piacciono a tutto ji mon-
do, ma queste maniere dispiacciono, massime pa ayer essi 1’ astuzia
de’ titoli, e precedenza in tavole, e passeggiar troppo cerimoniosa-
mente assottigtiati3Q

Straordinario descrittore di comportamenti individuali e collettivi, il
Campanella non si limita a ritrarre quanto appare, ma va alía nicerca delle
cause. Quella fondamentale di tale e tanta ostentazione di vanitá é il privile-
giare, al lavoío del campi e alI’artigianato, l’ozio del mestiere del soMato.
Cosi, una terra tanto fertile viene abbandonata, e i prodotti agnicoli vengono
irnpentati, come quelli artigianali:

¡vi, p. 163.
29 Ibidem.
30 lvi, p. 164.
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La Spagna é stimata provincia sterilissima, irnperocché cié non é
per difetto di terreno, ma per infrequenza di abitatori. Conciosiaché
u terreno é facilissimo e attissimo alía produzione di tutto cié che ap-
partiene alía yita civile, e se bene coltivato, sarebbe bastante a man-
tener numero infinito di popolo (...). É mancata in quelta provincia
l’agricoltura, peró che essendo quella nazione inclinata di sua natura
all’esercizio delle armi, séguita votentieri la milizia ed u mestiere del
soldo, onde trae onore e utile. E non solamente sono gli Spagnuoli
negligenti nella coltura, ma anco nell’arti manuali, perché non é pro-
vincia pié sfornita di artefiel e d’industrie; onde le lane e le sete e
l’attre materie vanno in gran paste fuor del paese, e quelle che vi re-
stano sono per lo pié lavorate dagl’ltaliani, come i campi e le vigne
de’ Franzesi31.

~I’rai numerosi domini dell’immenso Impero, l’Italia deve avere un tral-
tamento economico e civile di particolare riguardo. Anzitutto, perché gl’ita-
liani, umanamente, hanno tanto in comune con gli spagnoli, certamente pié
di qualunque altro popolo:

L’Italia pié che altra nazione é amica di Spagna. E per mante-
nerla in questo bisogna trattar in modo Napoli e Milano, che i popo-
ti vicini l’ammirino come feiici Stati e desiderino di essene dei loro.
Questo avverná se si faranno te provvisioni di seemase i tributi e au-
gumentare gli uomini e istituire i seminari delte scienze e arme e re-
ligione (...). Itcm, facendo la provvisione contra gli usuran e li mon-
ti di pietá. e bassando i Baroni. ítem, facendo visitare tutte le cancere
di tultí i Baroní che sono tirannissimi, e fas che non tenghino pnigio-
ni in castello32.

Altro che astrazioni filosofiche e politiche! Senza perdere di vista U fine
ultimo della sua cognizione esistenziale, che rimane sempre saMa e certa, nia
non sioricamente determinata, u Campanella suggerisce possibili rifoníne
pen la concreta societá della quale egli stesso é parte. Ma le suc perorazioni
e i suoi progetti di riforme — che, se fossero stati recepiti, avrebbero dato
ben altro corso alía stonia, soprattutto a quella del Regno di Napoli, quindi
della sua Calabria — erano destinati a cadere nell’indifferenza e nel dileg-
gio. Infatti, i tributi sono stati sempre pié esosi in tutti i territori del Regno
di Napoli, anche dopo la fine della prepondenanza spagnola; nessun provve-

~‘ lvi, pp. 166-167.
32 lvi, p. 168.
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dimento valido venne preso contro gli usurai e i baroni imbelli e crudeli, che
avevano riempito le careen d’innocenti e, per maggiore efferatezza, conti-
nuavano a tenere prigionieri gii avversari nei loro castelli.

* * *

II rapporto nealtá-utopia, i suggerimenti pratici d’inderogabile attuazio-
ne, e il progetto finale d’una societá nuova e rinnovata, danno alía pagina
campanelliana modulazioni cd effetti suggestivi e amnlonitori. Le suc qua-
litá di scrittore autentico appaiono condizionate dal gioco dei suoi umoni,
che, nelia sua forte personalitá, si espnimono raramente in un cenno d’ironia.
Troyano la loro soluzione migliore quando dicono il disprezzo per chi non
onora la veritá e la giustizia, a partire da quella sociale, e la severa tensione
dialettica di chi vuole partecipare una proposta della quale ¿ tenacemente
persuaso, come di una iliuminazione divina. Raramente la sua parola si di-
sperde nella ricerca della stravaganza, del divertimento, dell’invenzione fine
a se stessa, del ‘ghiribizzo’, del gioco metaforico, come esige II gusto, e la
stessa normativa Ietteraria, del tempo. In questo senso, occorre tener presen-
te che Campanella —come pié tandi lo stesso Tesauro— vive l’esperienza
del tramonto del Cinquecenlio, stagione inquieta, portatrice di un avvenire
gravido, nel bene e nel male, di eventi straordinari, e del primo quarantennio
del Seicento, cioé del tardo Rinascimento e del primo, e pié fecondo, forme
del Barocco. Per questo, ma] in lui la parola si fa spettacoio illusionistico o
reticente, com’era della scrittura cortigiana. Se mai, risente del fascino del
modulo, e dello stesso ragionare, del tanto vituperato Machiavelli, e di altri
filosofi e politici ‘naturalisti’ della grande stagione rinascimentale, a partire
dali’amato e venerato Telesio.

Si noti l’asciutta, icastica articolazione del pensiero, e il nichiamo, cri-
staliino e perentorio, alía ‘regola naturale’:

Ciascuno é prima stimolato dal bene proprio che dal coinune, e
dopo vedendo che il bene e il mate comune é iii suo bene o male o
danno, si nisolve ad ajutare u comune, pa regola naturale (...).

1 studiosi della politica tenghino a mente questa regola: chi ven-
de gli officj vuole gli uffiziali ladri (...).

La natura é arte divina intrinseca, siccome i’arte nostra é natura
estrinseca delte cose. E chi per natura si guida, non manca di pru-
denza, come si vede e nelle piante, formiche, api, grne. pesci, dove
gti uomini spesso imparano il governo del regno loro (...).
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La prudenza é diversa daIl’astuzia che alcuni chiamano ragion di
Stato (...). La prudenza é magnanima, e guarda alíe cose per veritá
grandi; l’astuzia é. pusillanime (...); Ja prudenza é clemente e verídi-
ca; e l’astuzia é crudete cd adulatrice (...).

1 popoti si curano pii della razza dei cavaili che delta propria
(...)33.

Tale cognizione naturalistica ~ ph articolata quando si sofferma sull’in-
dole degli individui, alía quale vanno adeguati i provvedimenti politici e so-
cmli:

Li settentrionali hanno Ii corpi proporzionati agli animi, cioé
grandi e grossi e pieni di sangue e vigore, all’incontro Ii meridionatj
sottili e astuti, e pió atti al fuggire cte al contrastare. Quelli sono d’a-
nimo semplice e schietto; questi discostumati e matiziosi; quelli so-
no lenti e costanti nelle loro azjoni, questi iínpetuosi e leggeri; quelli
allegri, questi inalinconici; quelli soggetti a Bacco, questi a Venere;
quelli magnanimí, questí verecondi; quelli licenziosi, questi retirati34.

Riguardo i’uniíá e 1’ortodossia della religione cattolica, u Campanella é
inflcssibile:

II primo errore che s’é fatto con loro [si tralla dei popoli delle
Fiandre e della Germanial fu ji lasciar vivo Luteronella Dieta di Voy-
mazia ed Augusta (..). Doveva farsi serbar la parola a Lutero nelta
Dieta, e dopo, innanzí che arrivasse a casa opprimnerlo, e Ji P,-otestanti
abbassati estinguere; e si fermavano tutti i primi movimenti degli ere-
tici, perché non sarebbe nato dat loro esempio Calvino e tanti altri
che infeltavano l’una e l’altra sea Germania35.

A parte u richiamo alíe ragioni dei tempi, della storia, ece., tale rigore,
che si fa crudeltá, e che sembra assurdo in chi conosce la straordinaria urna-
nit~ dello Stilesc, vuol essere prohabilmente anche una carta in ph da gio-
care in suo soccorso. Tuttavia, prescindendo da quello che pué essere un
aspeíto panadossale della sua rifiessione, anche perché egil non guarda
alJ’ortodossia caltolica con J’occhio del fanatismo religioso, é persuaso —e
lo ha dimosírato, specifxcataníente, nel giovanile Dialogo político Confio Lii-

lvi, pp. 179, 148,96 e 108.
-‘4 lvi, ¡y. 190.

lvi, ¡y. 191.
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terani, Calvinisti e alfil eretiCi (1595)— che l’eresia porti confusione e di-
sordine, allontanando da quel trionfo della veritá e approdo ultimo all’unitá
ecumenica in cui consiste u riportare la parola di Dio alía sua genuinitá.

Ma la lingua del Campanella, a conclusione del trattato, batte, ancona
una volta, sul dente amaro della piaga della corruzione nelle province napo-
letane, sulle angherie e i tradimenti di baroni e usurai. E nichiama 1’episodio,
sconcertante ma emblematico, su cui si era soffermato nel Diseorso xiii Pae-
si J3assi, del nobile Carlo Spinelli e del bandito Marco Sciarra36. Si tratta di
episodi che possono sembrare marginali e trascurabiii. In realtá, sono sinto-
matici di una situazione politico-ammiistrativa, e di una condizione umana
delle popolazioni, che non puó non portare all’irreversibile declino del pote-
re centrale. E i’ammonimento del Campanella si fa accorato:

Non trascuri il Re nostro i piccioti disordini de’ Baroni e di Sud-
diti; perché tutti i mali sono ne’ principi loro piccioli, ma iii progres-
so di tempo augumentano rovina, come noi vediamo che insensibili
vapori partoriscono a poco a poco procelle, e tempeste orribili37.

Perché questo non succeda, e si ponga rimedio al caos che domina l’arn-
ministrazione e la politica,

la Monarchia di Spagna ha bisogno d’uno, che intenda dove sta
jI timone (..). Le cose di Stato di Spagna hamo un punto in sé, il qua-
le non conosciuto, tutte le cose sono difficili e soverchiamenre disu-
tili, come per muovere una barca giustamente, chi mette vela, chi tor-
ce remi, chi t’aggrava. clii la atleggerisce, e nessuno indovina, né fa
niente, ma tutU si consumano: poi viene u cauto marinaro, con muo-
vere un poco il timone aggiusta ogni cosa38.

Ed egli, da dieci anni incatenato nelle carceri napoletane, si offre nella
veste di saggio timoniere, e volge l’ago della bussoia della Monarchia di
Spagna verso la prudenza e le arfi della corretta arnministrazione e della pa-

~ Attenti a non fase “come faceva Carlo Spinelli in Abruzzo mandato contso Masco
Sciarra, col quale coltudeva non lo votendo estinto, acció il Vicerédi Napoli lo mantenesse
Signore d’Abruzzo, e Ii mandasge gli stipendi larghi che gli promise, e esso Masco gli do-
nava stipendi dall’altra parte. acció non lo travagliasse molto. si che con doppie paghe, cioé
dell’amico, edel nimico, e con Mare jo Signoria del Paese econ assicurarsi di non pericolas
in guerra, si inanteneya” (op. cii>, vol, cit., p. 194).

~ lvi, p. 203.
38 lvi, p. 226.
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ce, al contrario del Machiavelli che suggerisce al Pnincipi ‘crudeltá e tiran-
nide’:

1-lo detto assai della prudenza ed occasione che deve ben usare il
Re di Spagna in universale e particolare; se bene per essere stato die-
ci anni in travaglio, non posso ayer le relazioni ealtre scritture, e non
ho libri, manco la Bibbja, e sono ammalato. Onde mi si perdoni se,
come delirante, certe cose non posi a suo luogo, o due volte dissi39.

Guai a Iidarsi

in quel Niccoló Macchiavelli, II qual fondé la ragione di Siato, nella
poca coscienza. dissimuiando Ja tirannia e crudeitá de’ Principi, nr-
mandoli con una barbarissima legge di Maest’a, e con altre maniere
che non sono da tollerarsi dalle pié viii femmine del Mondo, non che
da popoli liben e licenziosi; s) che io mi meraviglio grandemente, che
un autore cosi empio e le maniere cosi malvagie da alcuni siano sti-
mate tanto che si tenghino per norma, e quasi per idea di quel che si
deve fare nell’amrnjnistra-zione e nel governo degli Stati; maquel che
mi runove non tanto a niaraviglia quanto a sdegno, é il vedere che
cosi barbasa maniera di governo da alcuni é accreditata in modo, che
alcune cose sono lecite per ragion di Stato, altre per coscienza, del
che non si pué dire cosa né piú irrazionale, né piñ empia~0.

Pagina, certamente, tra le piñ significative della nutrita letteratura anti-
machiavellica, di cui la stagione controriformistica ~ particolarmente gene-
rosa. Ma qui non interessa discutere i’interpretazione campanelliana del
pensiero politico del Segretario florentino. Né é opportuno. riteniamo, ri-
chiamare i cenni conclusivi sulla sua condizione di recluso e di perseguita-
to, o la superba certezza del messaggio profetico della sua parola4t, per ipo-
tizzare atteggiamenti opportunistici. che probabilmente, e forse anche
consapevolmente, ci furono, ma che non hanno alcun peso nello svolgimen-
to serrato, e dialetticamente coerente, del trattato. Al contrario, occorre riba-
dire la vocazione ana moderazione del Campanella politico, u suo cordiale
buon senso, la regola fondamentale del saper conservare ció che si possiede,

~ lvi, ¡y. 228.
40 lvi, pp. 226-227.
4’ ‘Questi scritti siano secreti, perché quando Ii rinnoveró, saranno di pié conto che

non furono i Sibillini al Re Romano, se bene l’jnyidia cié mi nega; ma jo lo dico perché lo
possamostrare e provare” (op. cit., vol. cit., p. 229).
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prima di pensare alíe avventure di nuove conquiste. Con un animonitore ni-
chiamo biblico alía caducitá delle cose terreíie, soggette all’inesorabile tra-
scorrere del tempo, invita i governanti a conservare —e, quindi, a bene am—
ministrare— quanto si possiede, con sapienza, perché “la fonza é cornune a
molti, e la sapienza é de’ pochi”42. Saggezza imperitura e universale, alía
quale dovrebbero richiamarsi sempre i governanti d’ogni tempo e d’ogni
paese, e, con loro, quanti guardano alía moderazione e al buon senso come
a guide cene neJi’impervia avventura terrena43.

42 lvi, ¡y. 227.
~ 11 contributo piit recente sulla Monarquia di Spagea, riceo di novitá e di suggeri-

,nenti, si deve a Germana Ernst, La Monatehia di Spagea. Prima siesura giovanile, Istituto
Italiano per gli studi fitosofici, Napoli 1989 e Religione. ragiafle c pata1-a. Ricerelie su FC.
e u tarda Rinascimento, Milano, Angeti, 1991. Cfr. anche 1.. Díez Del Corral, Cainpane/la
y la ~nana¡-quíahispánica, in Revista de Occidente’, LIII - LIV - LV, PP. 159-180 e 313-
335; E. Favino, T. CV antispa gea/o in un dispaccio di Francesco Niccoliní, in ‘Bruniana &
Carnpanelliana’, a. 111, n. 2, 1997, pp. 345-347; (7. Forn,ichctti, T. C. cretica e ~nago alía
corle dei Papi, (?asale Monferrato, Rl. Piernme, 1999, Pp. 45-55.
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